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elettronica - scienza tecnica e diletto 

Gallo-sveglia 

da campeggio 

mini organo 

Ricevitore 

a batterie solari 

Parlate al vostro 

computer 



SEMICONDUCTORS 

REPLACEMENT GUIDE 

Conoscere subito I'esatto equiva- 
lente di un transistore, di un ampli- 
ficatore operazionale, di un FET, 
significa per il tecnico, il progetti- 
sta, I'ingegnere, come pure per 
I'hobbista, lo studente, il ricercato- 
re, risparmiare tempo, denaro e fa- 
tica. 

Pud darsi pero che occorra di un 
dispositive conoscere le caratteri- 
stiche elettriche e meccaniche, op- 
pure soltanto chi lo produce, o do- 
ve reperirlo in tutta sicurezza, op- 
pure riuscire ad identificarne i ter- 
minali, o i campi di applicazione. 
Tutto questo e quanto Vi fornisco- 

no queste tre Guide, veramente 
"mondiali", non solo perche i di- 
spositivi elencati sono europei, 
americani, giapponesi, inglesi o, 
persino russi, ma anche nel nume- 
ro presentato: oltre 20.000 transi- 
stor!, 5.000 circuiti integrati lineari 
e 2.700 FET. 

Guida mondiale degli 
Amplificatori Operazionali 
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GUIDA MONDIALE 
DEI TRANSISTOR! 

AO EFFETTO DI CAMPO 
JFET e MOS 
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GUIDA MONDIALE DEI TRANSISTORI 
Oltre 20.000 transistor! 
Codice 607H - Pagg. 288 - Formato 21 x 26,5 
L. 20.000 (abbonati L. 18.000) 

GUIDA MONDIALE DEGLI 
AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
Oltre 5.000 circuiti integrati lineari 
Codice 608H - Pagg. 196 - Formato 21 x 26,5 
L. 15.000 (abbonati L. 13.500) 

GUIDA MONDIALE DEI TRANSISTORI 
AD EFFETTO DI CAMPO JFET E MOS 
Oltre 2.700 FET 
Codice 609H - Pagg. 80 - Formato 21 x 26,5 
L. 10.000 (abbonati L. 9.000) 

GRUPPO EDITORIALE JACKSON 
Dhrisione libri 
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PREZZO SPECIALE PER 

LA COLLANA COMPLETA 

Codice 610Ft - L. 35.000 (abbonati L. 31.500) 

Per ordinare questi volumi utilizzare I'apposito tagliando inserito in fondo alia rivista. 



la nuova linea di oscilloscopi 

da 2 a 8 tracce 

LEADER ELECTRONICS 
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La nuova linea dl oscilloscopi Leader 
Electronics comprende numerosi modelli da 2 
e 4 canali d'ingresso, visualizzazione tino 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 piu 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 o sensibility ImV/cm schermo 8x10 cm a 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 L80-520A, 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 
di ritardo di 120 ns all'ingresso dei due canali base 
dei tempi variabile da 20 ns/cm a 0,5 sec/cm sincronismo TV automatico 
single sweep " funzionamento x-y 

Lire 1.300.000* completo di 2 sonde - consegna pronta 

35 MHz 
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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 o trace separation 

trigger hold-off 1 trigger-view □ nuovo schermo dome-mesh 
ad alta linearity con 20KV EHT. 

completo di 2 sonde - consegna pronta 

'Gennaio82 • Pag alia consegna. IVA esciusa, 1 Yen = Lire 5.10 ±2% 
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una gamma complete dl strumentl elettronicl dl misura 

elettronucleonica s.p.a. 

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

elettronucleonica S.p.A. E(, 
Desidero 

maggiori informazioni su gli Oscilloscopi | 
Leader Electronics modello  ■ 
avere una dimostrazione degli Oscilloscopi j 
Leader Electronics modello  | 
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Pitta o Ente   | 
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kits elettronici 

TRASMETTITORI ACCESSORI PER AUTOVEICOLI 

w 

MINI RICEVITORE FM 
KS 100 

000 12 

Un semplicissimo ricevitore radio 
dalle prestazionl brillanti. Sinlonia a 
diodo varicap. 

Alimentazione: SJVc.c. 
Frequenza: 88-r 108 MHz 
Sensibility (a 6 dB S/N): 1 //V 
Tensione di uscita segnale: 240 mV 

RADIORICEVITORE 
OL-OM-FM KS 105 

m 

Alimentazione: balteria da 6 Vc.c. 
Frequenza FM: 88 - 108 MHz 
Frequenza OM: 530 - 1640 kHz 
Frequenza OL: 150 - 270 kHz 
Sensibility OM: 150//V/m 
Sensibility OL: 350//V/m 
Sensibility FM: 5//V 
Polenza audio: 0.3 W 

L. 17.900 

MICRO 
TRASMETTITORE FM 

KS 200 

a r> 
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AMPLIFICATORE 
□'ANTENNA AM-FM 
PER AUTORADIO 

UK 233 - UK 233 W 

ACCENSIONE 
ELETTRONICA A 
SCARICA CAPACITIVA 

UK 877 - UK 877/W 

Aumenta nolevolmenle la sensibility 
dl qualsiasl autoradio consentendo 
la ricezione di emittenli deboll o 
distanti. diminuisce i (enomeni di 
atlenuazione dovuli ad ostacoli che 
si frappongono Ira l automobile e la 
stazione Irasmiltente. 
Compensa il disadattamento delle 
capacity dislribuile in caso di 
prolungamenlo del cavo d antenna, 
evltando perdile di segnale. 

Alimentazione 12 Vc.c. 
(negative a rrtassa) 

Guadagno: 
O.L, 11 - 12 dB 
O.M./O.C. 15 + 18 dB 
F M (88 - 108 M.Hz/75n) 14 -r 15 dB 
Consumo: 6 mA 

in kit L. 11.900 
montato L. 13.900 

TEMPORIZZATORE 
UNIVERSALE PER 
TERGICRISTALLO 

UK 707 

in kit L. 43.500 
montato L. 49.000 

L applicazione di quesla accensione 
eletlronica migliora I'avviamento a 
freddo, la riptesa. diminuisce II 
consumo di benzina, riduce a zero 11 
consumo delle punline plalinate 
Alimentazione: 9 -F 15 Vc.c. 
Correnle max assorbila: 2,5 A 

OROLOGIO DIGITALE 
PER AUTO KS 410 

— 
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L. 14.900 
L. 23.000 L. 14.900 

Un trasmeltitore di piccolissima 
potenza ma di eccellenti risultati, 
operante sulla gamma delle 
radioditfusioni FM. 

Alimentazione: 9 Vc.c, 
Gamma di frequenza: 88-H08 MHz 

Ouesto temporizzatore ha il compile 
di soslituire II normale interrullore 
che comanda il lergicristallo 
deH'auto. 

Alimenlazione: 12 Vc.c 
Tempo di regolazione: 3 -r 50 sec. 

TEMPORIZZATORE 
LUCI DI CORTESIA 
PER AUTO KS 445 

Sistema di tilardo che evita lo 
spegnimento immediato delle luci di 
corlesia deH'autombbile alia 
chiusura delle porte. II tempo e 
regolabile e permelle. per esempio, 
dl inserire la chiave di accensione. o 
di eseguire qualsiasi altra manovra, 
senza dover lenere aperla la 
portiera. 

Alimentazione: 10 -F 15 Vc.c. 
Ingresso: contallo di massa 
dell'interrultore delle portiere 

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

Tempo dl mantenimento: q 
regolabile da 3 a 30 sec. oS -**- ■ 

L. 9.500 

AVVISATORE OTTICO 
ACUSTICO PER LUCI 
AUTO KS 454 

Alimentazione: 12 + 24 Vc.c, 
Minima tensione di funzionamento: 

9 Vc.c. 
Base dei tempi: 
quarzata 2.097152 MHz 

Consumo a display spento: 
50 75 mW 

Consumo a display acceso: 
1,25-M,4 W L. 37.9oo 

RICHIAMO Dl LUCI 
ACCESE KS 452 

s 

6 un dispositlvo atlo a segnalare, 
tramite due avvlsalori, uno otlico e 
uno acuslico. lo stalo di accensione 
delle luci di posizione, abbaglianti o 
anabbaglianti. 

Alimentazione: 12 Vc.c. 
Cadenza allarme: 1 sec. 

Questo kit consenle di evitare la 
sgradila sotpresa di trovare la 
batterla dell'aulo scarica, per essersi 
dimenticali accesi i fari al momenlo 
del parcheggio e di evitare la 
contravvenzioni dovule alia 
dimenlicanza di accendere le luci di 
sera e neM'attraversamenlo di una 
galleria. Questo "promemoria" 
elettronico segnalery la vostra 
dimenlicanza tramite due avvisatori: 
uno otlico (LED) e uno acustico 
(BUZZER). 
Tempo di ritardo della segnalazione 
in caso di buio improvviso (galleria): 
regolabile da 1 a 20 sec. 

Tempo di ritardo della segnalazione 
luci accese dopo lo spegnimento 
del motore: circa 2 sec. 
Cadenza dell'avvisatore otlico. 
acustico: circa 1 Hz. 

9^ 
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Oscilloscopi Gould 

la qualita 

che diventa tradizione 
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II nuovo oscilloscopio OS300 6 la piu recente 
conterma dell'impegno e della tradizione 

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

degli oscilloscopi da 15 
MHz. il nuovo OS300 

otlre prestazioni ancora 
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 

luminosity 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), 

.000* complete di 2 sonde - consegna pronta 

20 

MHz 

II modello 
0S3500 
oftre 
una 
banda 
passante 
DC-60 MHz 
e sensibilita 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 

II modello 
OS3600 

offre 
prestazioni 
eccezionali 

che lo 
pongono 
ai livelli 

piu 
elevati 

della sua 
categoria; banda passante 

^ /"V DC-100 MHz 3 canali d'ingresso con 
11 Ifl B trigger-view trace separation :i 
■ sensibility 2 mV/cm : 16 KV EHT 

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 strumantl elettronicl 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 

-GpmaioS? Pan alia C0"Segnfl IVAesclusa I Lgs • Life 2250 i 2% 

^elettronucleonica S.p.A. ek 
| Desidero | 
| L maggiori inlormaztom su gli Oscilloscopi l 

Gould modello 
avere una dimostrazione degli Oscilloscopi ' 

| Gould modello | 
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ABBONARSI 

UNA BUONA ABITUDINE. 

31 PROPOSTE TUTTE VAM 

Ognl rivisla JCE e "leader" in- 
discusso nel seltore specltico. 
grazie alia ultra venticinquennale 
Iradizlone di seriela ediloriale 

Sperimentare d la piu fanla- 
siosa nvista italiana per appas- 
sionali di autocostruziom eleltro- 
niche. Una vera e propria miniera 
di "idee per chi ama tar da s6". I 
migiiori progelti sono disponibili 
anpbe in kit 

Selezlone di Tecnlca e da de- 
cenni la piu apprezzata e ditfusa 
rivista italiana di elettronica per 
lecnici studenti e operatori E 
considerala un lesto sempre ag- 
giornalo. Dal 1982 si caralteriz 
zera di piu come raccolta del me- 
glio pubblicato sulla slampa tec- 
nica inlernazionale 

Elektor la rivista edila in tutta 
Europa che mteressa lanto lo 
sperimentatore quanlo il protes- 
siomsta di elettronica. Elektor sli- 
mola i lettori a seguire da vicino 
ognl progresso in elettronica e 
fornisce i circuiti stampati dei 
montaggi descritti. 

Mlllecanall la prima rivista ita- 
liana di broadcast, creo tin dal 
primo numero scalpore ed inte- 
resse. Oggi, grazie alia sua indi- 
scussa professionalita, § la rivi- 
sta cbe "la opinione" neH'affasci- 
nante mondo delle radio e lelevi- 
sioni 

II Clnescopio l ullima nala 
delle riviste JCE e in edicola dal 
1981 La rivisla trattamensilmen- 
te i problerm dell'assistenza radio 
TV e dell'antennistica Un vero 
strumento di lavoro per i radiote- 
leriparatori dai quali e largamen- 
!e apprezzata 

PROPOSTE 

1) Abbonamenio annuo a 
SPERIMENTARE 

2) Abbonamenio annuo a 
SELEZIONE 

3) Abbonamenio annuo a 
ELEKTOR 

4) Abbonamenio annuo a 
CINESCOPIO 

5) Abbonamenio annuo a 
MILLECANALI 

6) Abbonamenio annuo a 
SPERIMENTARE -f- 
SELEZIONE 

7) Abbonamenio annuo a 
SPERIMENTARE -f 
ELEKTOH 

8) Abbonamenio annuo a 
SPERIMENTARE 4- 
CINESCOPIO 

9) Abbonamenio annuo a 
SPERIMENTARE 4- 
MILLECANALI 

10) Abbonamenio annuo a 
SELEZIONE 4- 
ELEKTOR 

11) Abbonamenio annuo a 
SELEZIONE 4- 
CINESCOPIO 

12) Abbonamenio annuo a 
SELEZIONE 4- 
MILLECANALI 

13) Abbonamenio annuo a 
ELEKTOR 4- 
CINESCOPIO 

TARIFFE 
L. 23.500 
anziche L, 30,000 
(estero L 33.500) 
L. 23.000 
anzichfe L. 30.000 
(eslero L 33.000) 
L. 24.000 
anziche L. 34.000 
leslero L. 34.000) 
L. 24.500 
anziche L, 34.500 
lestero L. 34 500) 
L. 29.000 
anziche L, 42.000 
leslero L 42.000) 

L. 44.500 
anziche L, 60.000 
(eslero L. 64.500) 

L. 46.000 
anziche L. 60.000 
leslero L 66.000) 

L. 46.500 
anzichS L. 60.000 
(eslero L, 66,500) 

L. 51.500 
anziche L. 66,000 
leslero L. 73.500) 

L. 45.000 
anziche L. 60.000 
leslero L 65.000) 

L. 45.500 
anziche L. 60.000 
leslero L, 65.500) 

L. 50.000 
anziche L. 66.000 
(eslero L. 73.000) 

L. 47.000 
anzichfe L. 60,000 
(eslero L. 67 0001 

PROPOSTE 

14) Abbonamenio annuo a 
ELEKTOR + 
MILLECANALI 

15) Abbonarnenlo annuo a 
CINESCOPIO + 
MILLECANALI 

16) Abbonamenio annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE -f 
ELEKTOR 

17) Abbonamenio annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + 
CINESCOPIO 

18) Abbonamenio annuo a 
SPERIMENTARE f 
SELEZIONE j- 
MILLECANALI 

] 19) Abbonamenio annuo a 
SPERIMENTARE + 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO 

20) Abbonamenio annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE 4- 
MILLECANALI 

21) Abbonamenio annuo a 
SPERIMENTARE 4- 
CINESCOPIO 4- 
MILLECANALI 

22) Abbonamenio annuo a 
SELEZIONE 4- 
ELEKTOR 4- 
CINESCOPIO 

23) Abbonamenio annuo a 
SELEZIONE 4- 
ELEKTOR 4- 
MILLECANALI 

TARIFFE 

L. 51.000 
anziche L, 66.000 
(eslero L 74 000) 

L. 52.500 
anziche L, 66.000 
(eslero L. 74.500) 

L. 66.500 
anziche L. 90.000 
(eslero L. 97.000) 

L. 67.500 
anzichO L. 90,000 
(eslero L 97.500) 

L. 71.500 
anziche L. 96 000 
leslero L. 104.500) 

L. 68.500 
anziche L, 90.000 
(eslero L 98,500) 

L. 72.500 
anziche L. 96.000 
(eslero L. 106.000) 

L. 74.000 
anziche L. 96.000 
(eslero L 107 500) 

L. 68.000 
anziche L 90 000 
(eslero L. 98.000) 

L. 72.000 
anziche L. 96.000 
(eslero L. 105.000) 
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PROPOSTE 
24) Abbonamento annuo a 

SELEZIONE + 
MILLECANALI + 
CINESCOPIO 

25) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO + 
MILLECANALI 

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

27) 

28) 

Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + 
CINESCOPIO + 
MILLECANALI 

Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE -f 
ELEKTOR -(- 
CINESCOPIO + 
MILLECANALI 

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

30) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO + 
MILLECANALI 

31) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE -f 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO + 
MILLECANALI 

TARIFFE 

L. 73.000 
anziche L 96.000 
(osleto L. 105.500) 

L. 73.500 
anziche L. 96.000 
(esleto U, 106,500) 

L. 89.000 
anzlchfe L. 120.000 | 
lesleto L. 129,000) 

L. 94.000 
anziche L. 126,000 
(eslero L, 137.000) 

L. 95.000 
anziche L 126.000 i 
(estero L. 138.000) 

L. 93.500 
anziche L, 126.000 
(eslero L 136,500) 

L. 94.500 
anzich6 L, 126.000 
(eslero L 137,500) 

L. 112.000 
anziche L. 156.000 
(estero L. 165.0001 
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Un altro utile 

strumento 

per i riparatori. 

Cod 7002 10 500 

(abb, 9450) 

£ and strumento di levoro in piu in mano ai riparatori 
TVe agliantennistl. Consla di una serie diconsulen- 
ze, redalte col sislema delta domanda e risposta in 
cui vengono traltati argomenti presi dalla quotidiana 
esperienza di labpratorio. 
II profilo solto cui vengono visli i singoli casi 6 emi- 
nentemente pratioo, senza formula ne orpelli leorici. 
In parlicolare, per i tecnici piu giovani che sono in 
cost ante ricerca di pubbllcazioni che li aiuti adentra- 
re con profitto net mondo del Service. PRA TICA TV. 
pub rappresentare, come si legge nella prefazione 
del llbro. una preziosa "esperienza ant/clpata" 
Due Indid. uno per mar che e I'altro suddiviso per 
argomenti, facililano la ricerca di quelle parti che 
interessa consullare. 

Sommarlo 
Alimentazione - Antenne e Canali TV - Sezione RF - 
Catena Video - Sincronisml - Deflessione verlicale- 
Deflessione di riga p EAT - Cinescopio - Colori - 
Strumenti - Ricambi - Documentazione Tecnica - 
Miscellanea. 

PER OROINARE OUESTO UBRO UTILIZZARE L APPOSI- 
TO TAGLIANDO IN FONDO ALLA RIVISTA 



kits elettronici 

MISCELATORE 
STEREO 
A 6 INGRESSI 

UK 718 - UK 718/W 

TRASMETTITORE FM ' a a/j TRASMETTI 
60^140 MHz 

UK 355/C 

MISCELATORE 
AUDIO 2 CANALI 

KS 130 

SI tratta di un mixer con 
caralleristiche decisamenle 
professional! 

Alimenlazione: 
115-220-250 Vc.a 50-60 Hz 

Assorbimento: 4 VA 
Ingressi: 4 stereo + 2 mono 
in kit L. 149.000 
montato L. 176.000 

MISCELATORE A DUE 
CANALI UK 890 

Miscela su una unica linea due 
segnalf provenienti da due sorgenli 
diverse, 

Alimenlazione; 20 Vc.c, 
Fattore di ampliticazione - 1 
Impedenza ingresso: I MO 
Impedenza uscila: 300 fl 

L. 8.900 

<\ r> 
o 

 — Wiu',.. 

£ adallo a coprire la gamma 
compresa Ira 60 e 140 MHz, senza 
effettuare alcun cambio di bobine. 

Gamma di frequenza: 60 -r 140 MHz 
Tensione di alimenlazione: 
9 -r 35 Vc.c, 

Polenza di uscila a 9V. - 100 mW 
Polenza di uscila a 35V; - 600 mW 
Impedenza d'ingresso: 47 kO 

L. 28.900 

RADIO RICEVITORE 
UK 502/U 

SINTONIZZATORE 
AM UK 521 

Un sintonizzalore superelerodina 
per AM di oltime caralleristiche. 
Accoppiato con un amplificalore di 
bassa frequenza forma un complelo 
apparecchlo radio, con antenna 
incorporala in ferrile. 

Alimenlazione: 9 Vc.c, 
Gamma di sinlonia: 520-1600 kHz 
Seletlivitamediafreq,: ±9kHz -28dB 
Intensila di campo (20 mVu) 

L. ii.9oo Pe-e-=rioo 

SINTONIZZATORE 
STEREO FM 

UK 543 - UK 543 W 

oi. 

4!®. 

1 2 

MIXER 

L. 16.500 

Mixer a due canali che dispone di 
due ingressi ad alia impedenza e 
bassa impedenza 
Ingressi ad alia impedenza: 470 kO 
Ingressi a bassa impedenza: 10 kO 
Impedenza d'uscila: 2 kfi 

TRASMETTITORI 

SINTONIZZATORI 

RICEVITORI 

MICRO 
TRASMETTITORE FM 

UK 108 - UK 108/W 

montato L. 23.000 

Un semplice ed efficiente 
apparecchio per gll usl piu svanali: 
come radio-microfono senza lilo. 
diverlenle gioco in casa e fuori 
Usabile senza licenza. 

Alimenlazione. batleria 9 Vc.c, 
Gamma di frequenza: 88 108 MHz 
Polenza massima: — 300 m 

L appatecchio e dolalo di due 
gamme d'onda, le onde medie e le 
lunghe, 
L'ascollo in auricolare permelte una 
ricezione "personale", che non 
arreca dislurbo ad altre persone 

Alimenlazione; 6 Vc.c. 
Assorbimento: ~ 700 pA 
Gamme d'onda: OM ed OL 

L. 14.500 

Alimenlazione: 220 V c.a. 50/60 Hz 
Gamma di frequenza: 87,5 4-108 MHz 
Sensibilita: 2,5 pV (S/N = 30 dB) 
Impedenza d'ingresso: 75 O 
Impedenza d'uscila: 12 kO 
Livello d'uscila: 200 mV 
(riferito a 100 pV/75 kHz dev.) 

Dislorsione armonica: 0.5% 
Rlsposla in frequenza: 
30 4- 12000 Hz ± 1 dB 

in W L ^ 33.50° moniatoL- 

RADIORICEVITORE 
OL, OM, FM UK 573 

Alimenlazione: 4 ballerle da 1,5 V c.c. 
Frequenza FM: 88 - 108 MHz 
Frequenza OM 520 - 1640 kHz 
Frequenza OL 150 - 270 kHz 
Sensibilita OM: l50pV/m 
Sensibilita OL. 350 pV/m 
Sensibilita FM 5 pV 
Polenza audio: 0,3 W L. 

PREZZO 
FANTASTtCO 

G.B.C. 
DISTR1BUITI DALLA 



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

MICROPROCESSOR! QUARZI 
8080 A 9 500 1 MHz 7 800 
280 CPU 12.000 2 MHz 5 000 
280 A CPU 16.000 20 MHz 3 000 
6502 A 13,000 REGOLATORI 
CHIPS dl supporlo DI TENSIONE 8224 5 500 LM 317 T 1.800 
8228 5 000 LM 723 CH 1 500 
8251 9500 LINEARI 
8255 9 500 LM 555 CN 600 
Z80 A CTC 9.000 LM 556 CN 1.050 
Z80 A PIO 11 500 LM 565 N 1 500 
MM5303 = AY-5-1013 9.000 LM 3914 N 3 900 
74LSI38 1 100 LM 3915 N 3.900 
74LS139 1 100 TL 081 800 
74148 1 390 TL 082 1 150 
74LS241 1 900 TL 084 2 100 
74S241 2.300 UA 741 CH 950 
74LS244 1.900 UA 741 CN 600 
74LS374 2.500 XR 2203 1.900 
MEMORIE XR 2206 7 000 
2102 2.300 XR 2207 6300 
2107 = 4060 3.000 UAA 180 3 100 
2111 3500 UAA 170 3 100 
2114 4000 MM 74C 926 7 400 
4116 NL20 (200 ns) 4 300 
2532 17 000 
2708 7.000 
2708 Cancellale 3 500 
2708 Programmaie per Junior Computer 8 000 
2708 Programmaie per Luc' da sofillo 8 000 
2716 Eprom da 2K 12.000 

Per quanlllatlvi chledere olferta 

Spedizioni in contrassegno 1 prezzi riportati sono nelti, 
non comprensivi di 1 V A Spese di spedizione a carico 
deiracquirenle Ordine mmimo L 10 000 

Alia A.P.L. Sri - Via Tombetta, 35/A - 37135 VERONA 

Richiedete 

i gioielli di Elektor!!! 

Junior Computer (basetta principale-alimentatore-display 
e manuale) L. 262.500 
Elekterminal (comprese 2 pagine di memoria e tastiera) L. 257,500 
TV Games Computer (compresa cassetta programmata 
e manuale) L. 293.000 
Chorosynt L. 137.000 
Vocoder L. 158.950 
Analizzatore logico (circuiti: base-entrata-memoria- 
cursori pilotaggio display e alimentazione) L. 288.500 
TV Scopio L. 104.500 
II grande VU-Meter L. 89.200 
Luci da soffitto L, 139.000 
Generatore di colore L. 44,070 
Poster che danza (compreso poster) L, 56.400 
Amplificatore 30 W TOPAMP L. 35.000 
Amplificatore 60 W TOPAMP L. 40.000 
Mini Mixer L, 80.200 
Pianoforte elettronico a 4 ottave (completo di tastiera) L. 450.000 
Pianoforte elettronico a 7 ottave L. 650.000 
Miniorgano elettronico a 5 ottave L. 130.000 

/ primi 10 acquirenli del pianoforte elettronico avranno in omaggio il mobile in palis- 
sandro. 

» 

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

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

TRANSISTOR 1 - 100pz 100- CD 4021 BCN L. 8W L. 825 BC 170B L. W L- 65 CD 4022BCN L. 880 L- 825 8C 171B L. W L. 65 CD 4023BCN L. 380 L. 355 BC 172C L. w L. 85 CD 4024BCN L. 795 L. 720 BC I73C L. 65 L. 70 CD 402SBCN L. 380 L. 355 
BC 182B L- 65 L. 70 CD 4027BCN L. 570 L. 620 BC 212A L. 85 L. 70 CD 4028BCN L. 795 L. 720 BC 213B L. 85 L. 70 CD 4029BCN L. 985 L. 865 BC 214 L. 85 L. 70 CO 4040BCN L, 1.045 L. 940 BC 237 B L. 85 L. 70 CD 40438CN L. 885 L. 795 BC 238B L. 85 L. 70 CD 4044BCN L. 885 L. 795 BC 239B L. 85 L- 70 CD 4046BCN L. 1.070 L. 960 
BC 251B L. W L. 65 CD 4047BCN L. 1.050 L. 940 
BC 307A L. 85 L. 70 CD 4049CN L. 510 L. 455 BC 308B L. 85 L. 70 CD 4060BCN L. 1.0W L. 965 
BC 317B L. 85 L. 70 CD 4066BCN L. 540 L. 490 
BC 327 L. 125 L- 105 CD 4069CN L. 390 L. 340 
BC 326 L. 125 L. 105 CD 4070BCN L. 380 L. 355 BC 337 L. 125 L. 105 CD 4071 BCN L. 380 L. 355 
BC 336 L. 125 L. 105 CD 4073BCN L. 380 L. 355 BC 414 L. 110 L. 95 CD 4075BCN L. 380 L. 355 BC 549 L. 95 L. 80 CD 4076BCN L. 1.000 L. 905 
BC 550B L. 05 L. 80 CD 4081 BCN L. 380 L- 355 BC 559B L. 95 L. 80 CD 4082BCN L. 380 L. 355 BD 135 L. 395 L. 345 CD 4089BCN L. 1.440 L. 1.290 BO 136 L. 395 L. 345 CO 4093BCN L. 625 L. 560 BD 137 L. 400 L. 350 CD 4099BCN L. 1.320 L. 1.1W BD 138 L. 400 L. 350 CD 4507BCN L. 510 L. 460 BD 139 L. 400 L. 360 CD 4510BCN L. \ 065 L. 965 BD 140 L. 450 L. 395 CD 4511 BCN L. 1.180 L. 1.065 
BD 240 L. 480 L. 405 CD 4512BCN L. 1.065 L. 965 BD 241B L. 480 L. 405 CD 4514BCN L. 2.140 L. 1.925 BD 242B L. 595 L. 535 CD 4515BCN L. 2.050 L. 1.850 BD 370 L. 265 L. 230 CD 4516BCN L. 1.000 L. 905 BD 371 L. 285 L. 230 CD 4518BCN L. 1.000 L. 905 
2N 1711 L. 390 L. 3W CD 4520BCN L. 1.000 L. 905 
2N 2905 L. 520 L. 490 CD 4522BCN L. 1.195 L. 1.095 
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 CD 4000CN CD 4001BCN CD 4002BCN 

CO 4528BCN L. 1.075 L. 960 
L. L. L. 

380 380 380 
L. L. L. 

355 355 355 
CD 4529BCN CD 4541 BCN CD 4543BCN 

L. L. L. 
1.3W 1.3W 1.3W 

L. L. L. 
1.240 1.240 1.240 

CD 4006BCN L. 1.050 L. 900 MM 2102AN-4 L. 2.300 L. 2.070 CD 4007CN L. 380 L. 355 MM 2114N-3 L. 4.950 L. 4.455 CD 4008BCN L. 1.000 Lr 890 MM 2708Q 1. 7.000 CD 4009CN L. 510 L. 455 MM 2716 L.10.875   
CD 4010CN L. 510 L. 455 CD 4011 BCN L. 380 L. 355 INTEGRATI CD 4012BCN L. 380 L, 355 9368 L. 2.030 L. 1.8S0 CD 4013BCN L. 510 L. 455 TDA2004 L. 4.140 L. 3.730 CD 4016BCN L. 510 L. 455 UAA170 L. 3.195 L. 2.890 CD 4017BCN L. 900 L. 825 UAA180 L. 3.195 L. 2.890 CD 4018BCN L- 950 L. 850 CA 3028 L. 1.970 L. 1.775 CD 4019BCN L. 510 L. 455 CA 3161 L. 1.940 CD 4020BCN L. 970 L. 900 CA 3162 L. 6.800 — 

LM 301 LM 307 LM 311 LM 324 LM 339 LM 348 LM 349 LM 377 LM 379 LM 380 LM 381 LM 382 LM 387 
LM 391 LM 733 
LM 1800 LM 1820 LM 3900 L. LM 3914 L. LM 3915 L. MM 74C00 L. MM 7^C14 L. MM 74C32 L. MM 74C73 L. MM 74C74 L. 
MM 74C90 L. MM 74C154 L. MM 74C221 L. MM 74C914 L. MM 740926 L. SN 7400 L. 7402 7404 SN SN SN 7408 L SN 7410 L SN 7448 L 
SN 7475 L SN 7485 L 
SN 7490 L SN 74160 L SN 76477 L 
QIAPPONESI 
HA 1137 L HA 1156 L HA 1196 L HA 1322 L 
HA 1342 L HA 1361 I HA 1366 L HA 1371 I HA 1374 I HA 11211 I 
HA 11223 I HA 11226 I HA 11251 I 

495 720 600 785 785 1.385 1.550 1.850 5.1W 1.2W 1.850 1.505 820 1.370 1.140 
2.700 1.750 

925 3.930 3.930 
480 895 435 790 790 1.320 3.840 1.840 1.720 7.450 
400 400 400 400 400 1.075 600 850 700 1.600 4.700 

5.465 3.675 3.554 
4.161 4.699 5.262 3.618 8.545 4.566 5.780 6.088 12.375 2.950 

445 650 765 730 730 1.290 1.440 1.720 
1.1W 1.720 1.400 750 1.225 1.060 
2.500 1.590 850 

435 840 377 750 750 1.240 
3.600 1.675 1.500 

M 51513L M 51515L LA 4420 LA 4422 LA 4430 TA 7202 TA 7204 TA 7205 TA 7207 TA 7214 TA 7222 
UPC 555 MPC 566 MPC 575 MPC 1020 UPC 1024 UPC 1025 MPC 1156 MPC 1181 MPC 1182 MPC 1165 MPC 2002 
ZENER 500 mW 1.3 W 5W(plMl ) 
DIODI IN 4004 (1A400VI 
IN 4007 (1A 1200V) BY 127 (1.6A I200VI BY 252 (3A 400V) 
BY 255 ( 3A 1300V) BY 298 (2A 400V) 
12F60 (12A 600V Mcl.) 12FR60 (12A 600V Mel 21PT20 (20A 200V) 
PONTI RADDR1Z2AT0RI W02 (1A 200V) W04 (1A 400V) KBL02 (4A 200V) KBL04 (4A 400V) 
B80C3700r2200 B80C5000/3300 
KBPC10-006 (lOA 50V) KBPC25-06 (25A 600V) 
RESISTENZE 1/4W5% 
1/2W5% 5W 10% 
TRIAC 3A 400V 6A 400V 

L. 3.4W L. 6.7W 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. 7.0W L. 2.950 

•P* 8A 400V L. MOO L. 1.000 
12A400V L. 1.750 L. 1.590 

— SCR — 0.8A 200V L, 580 L. 500 — 5A40CIV L. 790 L. 690 — 6 A 400V L, 1,050 L. 930 
— 12A 400V L. 1.150 L. 990 

L, 120 L. 99 L. 200 L. IW 
L. 580 L. 520 

L. 84 L. 76 L. 87 L. 78 L. 270 L. 226 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 

1 L. 365 L. 320 
1 400 L. 350 
I 790 L. 700 
I 790 L. 700 L. 960 — 
L- 1.250 — 
L. 2.195 — 
L. 2.970 — 

L. 15 _ 
L. 19 — 
L. 170 — 
L. 800 _ 
L. 1.050 L, 930 

REGOLATOHI 01 TENSIONS Sene 78 L- 1.050 L. 
Serle 79 L. 1.200 L. 
POTENZIOMETRI ROT. ALB. 6 mm. 

905 1.050 
Linear) tulla la seno L. 485 L. 450 
Loganlmlc* tutta a serle L. 485 L. 450 
DIODI LEO Rossi 5 mm Siemens L. 150 L- 120 Verdi 5 mm L. 190 L. 170 Gialli 5 mm L. 245 L. 220 
Bianchi 5 mm L. 150 L. 120 
Rossi rell 7.25 * 7.7 * 2.5 L. 260 L. 230 
Verdi retl. 7.25 * 7.7 x 2.5 L. 335 L. 300 Gialli rett. 7,25 x 7,7 x 2.5 L. 360 L. 340 
PORTALED METAL. 3 mm. L. 150 _ 
PORTALEO METAL. 5 mm. L. 200 — 
DISPLAY FND500 L. 1.500 L. 1.300 
FN0 800 L. 3.180 — 
OROLOQIOAUTO MA 1003 L. 18.500 — 
ELETTROLITICI VERTICAL 16V 35V 63V IMF — — L. 65 2.2MF — — L. 65 

4.7MF — 70 L. 65 10MF — L. 75 L. 95 
22MF L. 70 L. 85 L. 125 47UF L. 85 L. 116 L. 155 100MF L. 90 L. 135 L. 255 220MF t. 120 L. 190 L. 335 

470UF L. 170 L. 330 L. 475 1000UF L. 245 L. 510 L. 800 
2200pF L. 450 L. 800 L. 1.535 
ELETTROLITICI ORIZZONTALI 16V 35V 83V IPF — — L. 105 

2.2MF — — L. 105 
4.7lf — L. 100 L. 105 lOpF — L. 105 L. 130 
22uF L, 100 L. 140 L. 170 47UF L. 130 L. 155 L. 200 

lOOMF L, 150 L. 185 L. 270 
220UF L. 180 L. 225 L. 375 
470UF L. 240 L. 400 L. 545 

1000UF L. 290 L. 510 L. 825 
2200UF L. 495 L. 855 L. 1.8W 
3300UF _ L. 1.300 L. 2.295 
4700pF — L. 1.620 L. 2.985 

Stiamo preparando II Catalogb Generale, PRENOTATEVI!!! inviando L. 2.000 in Francobolli - Consultateci per altro materiale 
non desoritto in questa pagina 
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Cos'd un TUP? 
Cosa significa 3k9? 
Cos'6 il servizio EPS? 
Cosa vuol dire DT? 
Cosa si intends per 
il torto di Elektor? 

Tlpl di semlcondunori 
Le abbreviazioni TUP, TUN. DUG, 
DUS si Irovano impiegale 
spesso nei circuiti di 
Elektor, Esse si riletiscono a lipi 
di transistori e diodi di impiego 
universale, che hanno dati lecnici 
corrispondenti tra loro e 
difterisoono solo per il lipo di 
conlenitore e per i collegamenti ai 
piedini. Le prestazioni limite 
inferiori dei componenti TUP- 
TUN, DUG-DUS sono raccolle 
nelle tabelle I " II. 

Tabella I. 
Prestazioni mlnlme 
per I TUP e TUN. 
Uceo max 20 V 
iu max 100 mA 
hie min 100 
Ptot max 100 mW 
fT min 100 MHz 

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

Tabella II. 
Prestazioni mlnlme 
per I DUG ed I DUS 

DUG 
Uh max 
If max 
Ir max 
Plot max 
Co max 

20 V 
35 mA 
100 fiA 
250 mW 
10 pF 

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

Molti semicondutlon equivalenti 
tra loro hanno sigle diverse. 
Trovandosi in difficolta a reperire 
in commercio un lipo speciale. 
viene lornito su Elektor, dove 
possibile, un lipo universale. 
Come esempio ci si pud riferire al 
lipo di clrcuilo integrato 741, il 

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

Valori delle reslslenze e del 
condensalorl 
L'espressione dei valcri capacitivi 
e resistivi avviene senza uso della 
yirgola. Al poslo di quesla, 
vengono impiegale le 
abbreviazioni di uso internazionale: 
p (pico) = 10''! 

n (nano) - 10^ 
P (micro) - 10 » 
m (milli) - 10T 
k (chilo) = 10" 
M (mega) - 104 
G (giga) = 10' 

DUS 
25 V 

100 mA 
1 pA 

250 mW 
5 pF 

Alcuni esempi di designazione 
dei valori capacitivi e resistivi. 
3k9 = 3.9 kO - 3900 O 
0033 = 0,33 Q 
4p7 = 4,7 pF 
5n6 = 5.6 nF 
4/j7 = 4,7 fjf 
Dissipazione delle resistenze: 1/4 
Walt (in mancanza di diversa 
prescrizione). 
La lensione di lavoro dei 
condensatori a film plastico, deve 
essere di circa il 20% superiore 
alia tensione di alimentazione del 
circuilo 

Datl In lensione conllnua 
I valori di tensione continua forniti 
in un circuilo, devono rilenersi 
Indicativi, quindi il valore mlsurato 
se ne pud scdstare entro i limitl 
del ± 10% (Id strumenlo di misura 
dovrebbe avere una resistenza 
interna > di 20 kO/V). 

Servlzio EPS 
Numerosi circuiti pubblicatl sono 
corredati della basetla slampala, 
Elektor ve la fornisce gia pronta, 
pubblicando ogni mese I'elenco di 
quelle disponibili sollo la sigla 
EPS (dall'inglese Elektor Print 
Service, servizio circuiti stampati 
Elektor). II montaggio dei circuiti 
viene alquanlo facilitato dalla 
serigralia deila disposizione dei 
componenti, dalla limilazione 
delle aree di saldatura e dalla 
riproduzione delle piste conduttrici 
riportata sul lato componenti. 

Servlzio tecnlco lettori 
— Domande tecniche (DT) 

possono essere evase sia per 
(scrilto che oralmente durante 
le ore dedicate alia consulenza 
lelefonica. La redazione 
rimane a disposizione ogni 
lunedl dalle ore 14,00 alle 
16,30 

— II torto di Elektor fornisce 
tulle le notizie importanti che 
arrivano dopo I'uscita di un 
arlicolo, e che vengono riferite 
al (etlore quanto prima e 
possibile 



—COMUNICATO— 

ANTENNE - CEJMTRALINE 

SISTEMI Dl AMPLIFICAZIONE 
PER IMPIANTI CENTRALIZZATI 

w SI 

j SONO DISTRIBUITI DALLA G.B.C. 
italiana 

Valigette per assistenza 

fecnica Radio W 

e ogni altra esigenza 

art. S26/abs/TVR 
VALIGETTA MODELLO "OO? 
PER ASSISTENZA 
TECNICA RADIO TV 
Fabbrica specializzata 
in: 
Borse per installatori. 
manutentorl dl Impianli 
eleltricl, idraulici, 
implanlistl ed ognl 
torma di assistenza 
tecnica 

ulf. e laboratorlo 
via caslel morrone 19 
20129 mllano 
tel. 02 - 273175 

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

vallgle Industrial! e arilcoli tecnlci 

a richiesta si spedisce il catalogo generate 
Cognone    
Nome      

Sound Eiettronleu 

Ha ttm ©• 
COMPONENTI ELETTRONICI 

Via Fauche, 9 20154 MILANO Tel 34 93 671 
ORARIO 9-12,30/15-19 Riposo Lunedi mattina 

distributore contenitori 
sistema G 

0 

GANZERLI 

disponiamo dei prodotti delle seguenti case; 

MOTOROLA, EXAR 
TEXAS INSTRUMENTS 

FAIRCHILD, RCA 
NATIONAL SEMICONDUCTOR 

PHILIPS, SGS-ATES 
MOSTEK, TECCOR, SIEMENS 

2n 3055 L. 1.200 ca 3161 L. 2.100 
man 72a L. 1.550 ca 3162 L. 6.950 
fnd 500 L. 1.950 tl 081 L. 1.250 
xr 2206 L. 9.800 tl 082 L. 1.750 
xr 2216 L. 9.800 tl 084 L. 3,750 
ne 570n L. 7.950 tms 1121 L. 19.500 
Ida 2002 L. 1.950 mc 14409 

L. 19.800 Ida 2004 L. 5.950 mc 14419 
Im 3914n L. 4.850 9368 L. 1.750 
mm 2114n L. 5.750 mc 3340 L. 3.450 
sn 76477n L. 5.800 Im 3900n L, 1.500 

LASER 

< 
'/HV 

PHILIPS 

POTENZA 1,5 mW L. 235.000 
I PREZZI SONO COMPRENSIVI Dl IVA 

SERIE COMPLETE 

CMOS - 4000 -f- 40200 

TTL 7400 -T- 74500 

GTk?. 
LM 301 -r LM 3990 
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Selektor 4-20 

Ricevitore a batterie solari 4-23 
Esperimento di costruzione di una radio ricevenle alimentata dal sole. 

Alta tensione dal 723 4-26 
Come ottenere 40 V o piii, in uscita, con I'integralo 723. 

Controllo per batterie al Nichel Cadmio 4-28 
Semplice ed efficace metodo per mantenere le batterie al Nichel-Cadmio sempre "ben riem- 
pile". 

Caratteri minuscoli e grafica per I'elekterminal 4-29 
Unita aggiuntiva per I'elekterminal cbe rende possibile la scritlura di lettere maiuscole e 
minuscole e la produzione di "grafici contigui". 

Gallo-sveglia da campeggio 4-32 
Come svegliarsi al sorgere del sole con un'originale sveglia ecologica. 

Sbrinatore economico per il frigo 4-34 
Economico sistema per sbrinare periodicamenle il Irigorlfero. 

Parlate al vostro computer 4-37 
Un sistema rivelaloredella voce semplice e (lessibile, cbe impiega un microprocessore M 6800 
e richiede pochi componenti eslerni. 

Alimentatore universale 4-41 
Si Iratta di un alimentatore multiuso semplice ed economico per esperimenti, cbe potra essere 
regolalo Ira 0 e 20 V. 

Modulo di misura delle capacity 4-45 
Come converlire un normale Irequenzimetro in uno strumento capace di misurare con preci- 
sione un valore capacilivo ignolo 

II mini organo 4-48 
Ouesto particolare organo comprende lutta la parte eleltronica occorrenle su di un'unica 
basetta stampata di piccole dimensioni e puo essere costruilo in pocbe ore. 

Oscillatore sinusoidale 4-54 
Questo particolare progetto non b per nulla complicate dal lalo coslruttivo. e pub vantarsi di 
una distorsione dello 0.01% sollantol La banda di frequenza si estende da 10 Hz fino alia 
frequenza inaudibile di 100 kHz. 

Generatore di radiofrequenza 4-58 
Si Iratta di una specie di "generatore armonico". cbe pub essere modulalo e cbe sard in grado dl 
produrre segnali di prova con frequenze intervallate di 9 MHz, lino alia banda dei GHz. 

Comando per telescopio 4-60 
Come arreslare il movimenlo dei corpi celesti su una lastra fotografica, 

Controllo automatico per pompa 4-62 
Un interrutlore automatico per fare economla con II riscaldamento cenlrale. 

Semplice misuratore del consume di carburante 4-65 
Questo articolo descrive un semplice misuratore di consume di carburante, ed anche le 
modifiche occorrenli per ottenere la versione "lusso". 

Mercato   4-74 

sommano 

son i mar 

BWW 9 9w' 

SOII1I1I 

SOI1I 

»OUI 

etektp r 5 

Gako-sveglia 
da campeggio 

1% ' 

II mini organo 
ncovMore a batterie solari 
Partaterljl vostro computer 

/n copertina: 
Gallo-sveglia da campeggio: 
ovvero come svegliarsi al 
sorgere del sole. 

La rubrica 

e a pagina 16 
Mensile associalo all'USPI 
Unione Stampa 
Pedodica Italiana 



pubblicila 

* 

TEKNO 

ELECTRONIC 

SERVICE 

"VILLA FRANCO" 

LOCALITA' FRANCO 
CEREA (VR) 

Nella tipica villa Veronese, in un imponente parco di tigli, ippocastani, olmi 

e platani, in un ridente giardino di rare dimensioni e pregio, degno di una 

"ricca villa per poderi e per fabbriche" {da Persico), I'lng. Franco Bertele, ha 

dato vita ad una nuova iniziativa: il centro di preparazione e assistenza 

elektor-kit. 

Nello stesso podere, nei locali e rustic! della villa vengono degnamente 

ospitati: 

- il Laboratorio-asslstenza per hobbisti, 

- il Centro meeting per incontri e dibattiti di elettronica applicata nelle varie 

discipline, 

- il Club degli hobbisti di elettronica, 

- I'Esposizione in opportuno ambiente dei vari gioieili di Elektor. 

r: 

t 

n 

n ■■ ■I 

Ve lo annuncia il Gufo!!! 
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elector- kit 

elettronica - scienza tecnica e diletto 

Roalizza/iono APL-Tekno con gli EPS di ELEKTOR 

ELEKTOR-KIT come dalla testata che vedete, e una realizzazione A.P.L-TEKNO con i 
circuit! stampati originali (EPS) di Elektor. 
Gli ELEKTOR-KIT sono blisterati in modooriginaleedanon 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 allenorme ANIEeCCIR internazionali 
adottate dai progettisti olandesi dei circuiti. 
La "Scheda di informazione" e un ulteriore riprova di garanzia fatta dai tecnici TEKNO 
coadiuvati da ingegneri per I'assoluta sicurezza di funzionamento del kit. 
Per chiedere i kit, gli EPS le "Schede di informazione", i consigli tecnici rivolgiti con 
fiducia ai distributor! ELEKTOR-KIT che trovi elencati per Regioni e Provincie nella 
rubrica "CHI E DOVE". 

LANGOLO 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 dlstributore 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 

DUOI ■■■■■ distribuire i circuiti stampati (EPS) di Elektor, 

i kit, le riviste e i libri 

Per maggiori informazioni spedire questo tagliando a: 

Elektor - Via del Lavoratori, 124 - 20092 Cinlsello Balsamo 

Ditta 

Via  n° Tel.; 

CittS  C.A.P. 

Data  Timbro e firma   

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

v 
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PUNTI Dl VENDITA DEI CIRCUITI STAMPATI E DEI KIT RELATIVI Al PROGETT1 PUBBLICATI DA ELEKTOR 

DISTRIBUTOR! 

CALABRIA 

FRANCO ANGOTTI 
Via Nicola Serra, 56/60 
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 

ELETTROTECNICA 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 
Tel. 081/7418453 

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

EMILIA-ROMAGNA 

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

C.T.E.N. 
Via Corbari, 3 
47037 RIMINI (FO) 

E. Mezzettl snc 
Via A, Agnello, 18/20 
48100 RAVENNA 
Tel. 0544/32267 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

B. & S. 
V.le XX Settembre, 37 
34170 GORIZIA 
Tel, 0481/32193 

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

P.V.A. ELETTRONICA 
Via A. Marangoni, 21 
33100 UDINE 
Tel, 0432/297827 

S.G.E. di Spinalo Gianrenzo 
Via Marostica, 3 
33170 PORDENONE 
Tel. 0434/369886 

LAZIO 

ELETTRONICA ALBERTI 
Via Spontini. 23 
00043 Ciampino (ROMA) 
Tel. 06/6110310 

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 

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

LOMBARDIA 

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

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

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

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

SAVA snc 
Via P. Cambiasi, 14/3 
20131 MILANO 
Tel. 02/2850294 

T.A.E.L. snc 
dl Alberllnl & Bauco 
Via Cino da Pistoia, 16 
20162 MILANO 
Tel. 02/6433889 

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

TEKNO 

un'organizzazione professionale, formata da ingegneri elecni- 
ci specializzati, che montano, collaudano i circuit! e lorniscono 
una chiara relazione tecnica "Scheda di informazlone", con i 
suggerimenti di montaggio, dl controllodel circuito, con I'ausi- 
lio anche del test-point. 
La TEKNO e poi disponibile a dare chiarimenti e suggerimenti 
che possano essere richiesti dai lettori telefonando allo 
0442/80112 il sabato e il lunedi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, 
oppure scrivendo al seguente indirizzo: 
TEKNO - Villa Franco/Corte Franco - 37053 Cerea (VR) - SER- 
VIZIO ELEKTOR 
La "Scheda dl Informazlone" viene allegata ai kit di montaggio 
o inviata su richiesta dei lettori a completamento dei kit che ne 
fossero sprovvisti, ed e comunque sempre disponibile presso 
tutti i distributori elencati nella rubrica "CHI E DOVE" 

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 

CENTRO ELETTRONICO 
G. Odiclno 
Via Garibaldi, 11 
15067 Novi Ligure (AL) 
Tel. 0143/76341 

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

RACCA 
Corso 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 

ELECTRONIC MARKET srl 
Via della Pace, 18/A 
58100 GROSSETO 
Tel. 0564/411090 

TRENTINO 

EL-DOM dl 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 

BECCARI ELETTRONICA 
Via Belluno. 45 
32032 Feltre (BL) 
Tel. 0439/80518 
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I kit vengono tornltl completl di clrculto stampalo, componentl elettronlcl, e una descrizlone lllustrata che tacillla II montaggio del 
clrculto e la sua messa In funzlone, facendo rlferimento anche at test-point per una rapida veriflca del clrculto. 
I kit possono essere ordlnatl per posla o acqulstall dlrettamente presso I distributor), del quail vi fornlamo gll indlrlzzl In queste paglne 
delta rlvlsta (Attenzlone, non presso la J.C.E.). 
Oltre al kit completl, In scatola dl montaggio, sono dlsponlblll anche I kit premontatl e collaudall con o senza I relatlvl contenltorl. 

COOICE PREZZO PREZZO COOICE PREZZO KIT STAMPATO KIT 
PREZM 

STAMPAID 
ElEKTOR N' I ■ 
EPS 9463 
EPS 9453 F 
EPS 9465 
EPS 78041 
EPS 1234 
EPS 9743 
EPS 4523/9831 
EPS 1473 
EPS 1471 
EPS 9765 

6IU6ND 1979 
GENERATORE Dl FUNZIONI SEMPLICE 
PANNEUO PER GENERATORE Dl FUNZIONI SEMPLICE 
AUMENTATORE SIABILIZZATO A CIRCUITO 
INTEGRAIO 
TACHIMETRO PER LA BICICLETTA 
RIDUTTORE D1NAMIC0 DEL RUMORE 
C0MAND0 AUT0MATIC0 PER IL CAMBIO DELLE 
0IAP0SITIVE 
LE F0T0GRAFIE 01 KIRLIAN 
SIMULATORE Dl FISCHIO A VAPORE 
SINTETIZZATORE Dl VAPORIERA 

• INIETTORE Dl SEGNALI 

57.600 9 600 
(compreso nel mobile) 

55 650 
16 700 
12 700 
15.600 
56 500 
13 600 
II 700 

8 000 
ELEKTOR N- 2/3 • LUGIIO/ADOSTO 1979 

ELEKTOR R 4 SEITEMBRE 1979 
EPS 9797 TIMER 10GARITMIC0 PER CAMERA OSCURA 
EPS 9860 PPM V0LTMETR0 Di PICCO AC SU SCALA 
LOGARITMICA 13.950 
EPS 9817-1-2 V0LTMETR0 LED CON UAA 180 
EPS 9970 OSCILLOGRAPHIC 
EPS 995? SAL0AT0RE A IEMPERATURA C0NIR0LIATA 
EPS 9827 CAMPI MAGNETICI IN MEDICINA 
EPS 9927 MINI-FREQUENZIMETRO 
ELEKTOR N 5 - 0TT0BRE 1979 
EPS 9344-1-2 MINI-TAMBUR0 
EPS 9344-3 GENERATORE Dl RITMI IC 
EPS 9948 GENERATORE SINIISOIOALE A FREOUENZE FISSE 
EPS 9491 SEGNALAT0RE PER PARCHIMETRI 
EPS 79026 INIERRUTT0RE A BATTIMANO 
ELEKTOR IT 6 EPS 79005 
EPS 9751 
EPS 9755-1-2 
EPS 9325 
EPS 79075 
ELEKTOR N: 

EPS 9987-1 
EPS 79006 
EPS 79073 
EPS 79073-1-2 
EPS 9906 
EPS 9885 
EPS 9967 
EPS 80024 
ELEKTOR K; 8 
EPS 9984 
EPS 9965 
EPS 9988 
EPS 9985 
EPS 9966 
EPS 79519 

NOVEMBRE 1979 
INDICATORE 0IG1IALE UNIVERSALE 
SIRENE 
TERMOMETRO 
IL "DIGIBELL 
MICRO COMPUTER BASIC 

DICEMBRE 1979 
AMPLIFICATORE TELEFONICO 
GIOCO PROVA-FORZA' 
C0STBU2I0NE DEL COMPUTER PER TV GAMES 
(main board) 
COSTRUZIONE DEL COMPUTER PER TV GAMES 
(power supply e keyboard) 
ALIMENTATORE PER MICRO COMPUTER BASIC 
SCHEDA CON 4 K 01 RAM 
MOOULATORE TV UHF/VHF 
BUS BOARD ICOMPRESO FLAICABLE 64 POLI) 

GENNAIO 1980 
FUZZ-BOX VARIABILE 
TASTIERA ASCII POCKET BAGATELLE (gloco dl deslrerral 
CONTAMINUTI CHIOCCIANTE 
ELEKTERMINAL 
SINTONIA A TASTI 

36 200 
5 900 

27 200 
32.600 
32 000 
13 900 
56 300 

62 850 
36100 
4 7 900 
23 000 
16.250 

32000 
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 
106000 

18,500 
20.500 

151.500 43 500 

3500 
4 000 
3 OCO 
9 000 
4 500 
4000 
3000 

EPS HBI1.HBI2 AUSTEREO ALIMENTATORE - AMPLIFICATORE MI-FI 
OA 3 WATT 35.600 9.500 EPS HB13 AUSTEREO- PREAMPLIFICATORE 23 700 10.000 EPS H04 RIFERIMENTO Dl FREOUENZA UNIVERSALE 21,000 6 600 EPS 9525 INDICATORE Dl PICCO A LED 16,900 5 200 EPS 77005 DISTORSIOMEIRO 18 200 7 100 EPS 77059 ALIMENTATORE 0-10 V 12 800 5000 EPS 77101 AMPLIFICATORE PER AUTORADIO 4W 9 700 4 000 EPS 9398/9399 PREAMPLIFICATORE PRECO 43.100 12,600 EPS HB14 AUSTEREO PREAMPLIFICATORE FONO 8900 5 300 

7 000 

7100 
6 600 
5 900 
4 400 
8 300 

10,200 
5 400 
7200 
4 200 
5 400 

6 600 
5 400 

11 750 
9 000 

22.500 

9 500 
6 900 

45 500 
21 000 
12 000 
42.000 

5 400 
15 500 

5,000 
19.500 
5,500 
7 600 20 500 

10 700 
ELEKTOR NJ9 FEBBRAIO 1980 EPS 9974 RIVELATORE 01 PROSSIMITA" 30,500 7 800 EPS 79038 ESTENSIONE DELLE PAGINE NELL'ELEKTERMINAL 100 000 18 000 EPS 79088-1-2-3 IL DIGIFARAO" 59 000 13,000 EPS 79514 GATE DIPPER 33,500 5 200 EPS 78003 LAMPEGGIAIORE 01 POTENZA 12 000 5 400 EPS 79077 SEMPL1C1 EFFETTI SONORI 19 500 5 400 EPS 7808? CHASSIS 01 MEDIA FREOUENZA 25 000 6600 EPS 79082 DECODIFICATORE STEREO 30.500 7 OOO EPS 79095 ELEKOOORBELL 41,700 13.200 
ELEKTOR N*10 - MARZO 1980 
EPS 79019 GENERATORE SINUSOIDALE 22,600 6,000 
EPS 9913-1-2 UNITA' 01 RIVERBERO DIGITALE 
EPS 79040 MOOULATORE AO ANELLO 20 000 7.600 
EPS 9753 BIGLIA ELETTRONICA 32.000 8.900 
EPS 80021-IA-2A SINTONIA DIGITALE 81 000 20.000 
EPS 80016 OISTURBATORE ELETIRONICO 11.200 4 700 

ELEKTOR N' II APRILE 1980 EPS 79650 CONVERTITORE PER ONDE CORTE 23.250 5.400 EPS 79039 MONOSELEKTOR 6 PANNELLO 70700 23,000 
EPS 79070 STENTOR 39.700 10.200 EPS 79071 ASSISTENTOR 14.800 7 200 EPS 80023 TOPAMP 30 W CON ALETTA 20 700 4 200 
EPS 80023-3 TOPAMP 60 W CON ALETTA 28 700 4 200 
ElEKTOR N' 12 MAGGIO 1980 
EPS 79024 RICARICATORE AFFIDABILE 31.250 6 OOO 
EPS 80031 TOPPREAMP 89.500 11400 
EPS 80054 VOLETE UNA VOCE- STRANA" .,' 

imodulalore ad anellol 26 700 5 400 
EPS 79093 TIMER/CONTROLLER PROGRAMMABILE 62,300 7 700 
EPS 80009 ESWAR (elletll sonorl con rlverbeio analogico) 42 900 8300 
ELEKTOR N 13 GIUGNO 1980 
EPS 80018-1-2 ANTENNA ATTIVA" PER AUTOMOBILE 25450 7,200 EPS 80084 ACCENSIONE A TRANSISTOR 37 800 10800 

EPS 80086 IEMPORIZZATORE INTELUGENTE' PER TERGICRISTALLO 
EPS 80096 MISURATORE DEL CONSUMO Dl CARBURANTE 

(sensor i a panel 
EPS 80097 FEHMIAMO I LADRII (anlllurto) 
EPS 80101 INDICATORE OELLA TENSIONE DELLA BATTERIA 
EPS 80102 UN PROBE AD ASTINA (asllna a panel 
EPS 80109 PROTEZIONE PER BATTERIA 
ELEKTOR N' 14/15 ■ LUDIIO/AGOSTO 1980 
EPS 78065 RIDUTTORE 01 LUCE SENSOR 
EPS 79517 CARICA BATTERIE AUTOMATICO 
EPS 79505 AMMUTOLITORE PER DISC-JOCKEY 
EPS 79114 FREQUENZIMETRO PER SINTETIZZATORI 
EPS 79509 SERVO AMPLIFICATORE 
ELEKTOR *■ 16 SETTEMBRE 1980 
EPS 79513 VSWR METER CON 5TRUMENT0 
EPS 80027 GENERATORE 01 COLORI 
EPS 79033 QUIZMASTER 
EPS 9915 CONSONANT Icon pannelln Ironlalel 
sislema d'altarme cenlralnzato 
EPS 9950-1 STAZIONE MASTER Icon alloparlanlel 
EPS 9950-2 STAZIONE SLAVE (con alloparlanlel 
EPS 9950-3 STAZIONE 0 ALLARME 
ELEKTOR N: 17 
EPS 80067 
EPS 80045 
EPS 79035 
EPS 9954 
ELEKTOR IT 18 EPS 80068-1/2 
EPS 80068-3 
EPS 80068-4 
EPS 80068-5 
EPS 80022 
EPS 80060 
EPS 9956/9955 

ELEKTOR N' 19 
EPS 9423 
EPS 9368 
EPS 9329 
EPS 9369 
EPS 9192 
EPS 80065 EPS 80019 
ElEKTOR N" 20 
EPS 81002 
EPS 80050 
EPS 81112-1/2 
EPS 9915 
EPS 9914 
EPS 9979 
EPS 9981 

OTTOBRE 1980 DIGISPLAY 
TERMOMETRO DIGITALE 
MILLIVOLIMETRO CA E GENERATORE Dl SEGNALI 
(con slrumenlo) PRECONSONANT 

HOVEMBRE 1980 
II VOCODER 01 ELEKTOR - BUS BOARD 
(complelo di connelloril IL VOCODER DI ELEKTOR - FILTRI 
IL VOCODER Dl ELEKTOR - MODULO I/O 
IL VOCODER 01 ELEKTOR - ALIMENT 
AMPLIFICATORE D'ANTENNA 
CHOROSYNI CON TASTIERA 2,5 OTTAVE 
DOPPIO REGOLAIORE Dl DISSOLVENZA PER 
PROIETTORE 

DICEMBRE 1980 
ANTENNA FM INIEGRAIA per inieim 
RELE' CAPACITIVO 
SONDA LOGICA VERSATILE 
MINI-RICEVIIORE AD ONDE MEDIE 
SOSTITUTO "LOGICO" DEL P0TEN210METR0 A CARBONE 
OUPUCAIORE Dl FREOUENZA 
TREND A VAPORE 

GENNAIO 1981 
DISSOLVENZA PROGRAMMABILE PER DIAPOSITIVE 
INTERFACCIA A CASSETTE PER MICROCOMPUTER 
BASIC 
ESTENSIONE INTERFACCIA CASSETTE 
GENERATORE Dl NOTE UNIVERSALE 
MODULO PER OTTAVA ALIMENTAZIONE 
FILTRI PREAMPLIF1CATORE 

ELEKTOR N" 21 - FEBBRA10 1981 
EPS 9968-1 TV-SCOPIO (ampllticalore di moressol 
EPS 9968-2/3/4/5/F TV-SCOPIO, VERSIONE BASE 
EPS 79053 IOTO-ORACOLO 
EPS 9840 IEMPORIZZATORE PER SVILUPPO FOTO 
EPS 9499-2 PORTA LUMINOSA A RAGGI INFRAROSSI 

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

Itrasmeiniore'riccviiore) 
ELEKTOR IT 22 
EPS 81047 
EPS 81051 
EPS 81049 
EPS 81043-1/2 
EPS 81044 
EPS 81042 
EPS 81048 

MAR20 1981 
TERMOMETRO DA BAGNO 
XILOFONO 
CARICABATTERIE NiCd 
IL MISURATORE 
IL MLLTIGIOCO 
IL GENIO NEL BARATTOLO 
CORNAMUSA 

ELEKTOR r 23 • APHILE 1981 
EPS 80085 AMPLIFICATORE PWM 
EPS 80089-1 JUNIOR COMPUTER (basella piincrpale) 
EPS 80089-2/3 JUNIOR COMPUTER (basella display e alimeniaiore) 
EPS 9911 PREAMPLIFICATORE PICK-UP 
EPS 9373 MOOULATORE Dl COLORE 
ELEKTOR N' 24 MAGGIO I98I EPS 9874 ELEKTORNAOO 
EPS 80069 SISTEMA INTERCOM 
EPS 80077 PROVA TRANSISTORI 
EPS 81124 INTELEKT 
ELEKTOR N" 25 ■ GIUGNO 1981 
EPS 9897-1 EOUALIZZATORE. SEZIONE Dl FILTRO 
EPS 9897-2 EOUALIZZATORE. CONTROLLO TONI 
EPS 9932 ANALIZZAIORE AUDIO 
EPS 80502 SCATOLA MUSICALE 
EPS 80128 TRACCIACURVE PER T RANSISTORI 
TV-Scopio versione ampliaia 
EPS 9969-1 BASETTA MEMORIE EPS 9969-2 CIRCUITO TRIGGER 
EPS 9969-3 BASE TEMPI INGRESSO 

44 500 
72 000 
13.800 
14,300 
II 800 
II 900 

21900 
51000 
22 700 
20 000 

21.650 44 070 
25 600 
74 000 

32 000 
27 700 
10 000 

26 000 
16.000 

39.650 
30 600 
57 200 
31500 
11600 

137 000 
28.000 

18 200 
13 200 
12 750 
8 850 

40 250 
14,500 17 000 

100 000 

45 700 

17 500 
87 000 
14 200 
34 500 
22 000 
17 400 

20 000 
20 500 
27 600 
40 500 
38.800 
15450 
18 550 

9.400 183 700 
33 300 
46 500 
23 750 

36,700 
30 900 
30150 

17 500 
20 500 
34 750 
47 700 

6 800 

42 600 13 800 
14 200 

9 000 
18,000 
4800 
4 800 
4800 
5,400 

5 400 
5 900 
7 200 
6 300 

1 800 4 100 
3 600 

21600 

4800 
4 350 
2 400 

3.400 
5 200 

19 000 
6.550 
6 600 
5 400 
1800 

30 500 
6 200 

4 200 
4 350 
4 350 
2 200 

10 000 
2 600 
2600 

17 000 
14 000 
4.500 

17 000 
7600 
4 800 

13 200 

5 000 
27 000 

7000 
9000 

3.650 

2 650 
3100 
3 600 
5400 
4 700 
2 650 
3400 

2 200 
20 000 

7800 
9 000 
5 800 

6900 
5300 
7 450 

3 000 
30CO 
7.550 
6 800 1900 

9 700 
3 850 
3 850 



HI E DOVE# CHI E DOVE# CHI E DOVE# CHI E DOVE# CHI E DOVE# CHI E D 

CODICE P8E7Z0 
KIT P8EZZ0 

STAMPATO 

ELEKTOR Ks 28/27 • LUGLIO/RGOSTO 1981 
EPS 80071 MONITOR DIGITALE DEL BATTITO CAROIACO 72 200 13.000 
EPS 80145 MONITOR DIGITATE DEL BATTITO CAROIACO 
EPS 80605 

(display boardl 
AMPLIFICATORE A V-FET 85.500 

3 500 
6,400 

EPS 80506 RICEVITORE SUPER ATTIVO 19 000 5900 
EPS 80515-1/2 ILLUMINAZIONE PER VETRINA 35.200 10,000 
EPS 80516 ALIMENTATORE A IENSI0NE VARIABILE 0-50 V/0-2A 53 800 4 700 
EPS 80532 PREAMPLIFICATORE STEREO DINAMICO 12400 2 300 
EPS 80543 AMPLIFICATORE STAMP 9 300 2 200 
EPS 80656 PROGRAMMATORE PER PROM 42 000 ItOOO 

CODICE PBt2Z0 
KIT 

PREZZO 
STAMPATO 

ElEKTOR N" 28 -SETTEMBRE 1381 
EPS 81012 
EPS 81072 
EPS 81082 
EPS 81006 
EPS 81073 
EPS 81073-? 
EPS 81068 
It grande VU Meier 
EPS 81085-1 
EPS 81085-2 

LUCI DA SOFFinO 
MISURATORE DELIA PRESSIDNE SONORA 
POTENZA BRUTA con tallreddalore 
CAMPANELLO A SENSORE 
POSTER CHE DAN2A (Oasella) 
POSTER CHE DAN2A iposler) MINI MIXER 

VERSIONS BASE 
ESTENSIONE A 240 V 

ELEKTOR N' 29 - 0TIO8HE 1981 
EPS 80120 8K RAM • I6K 01 EPROM 
EPS 81101 . TEMPORIZZATORE Dl PROCESSO 
EPS 81027/1-2 I RILEVATORE 01 FONEMI SORDI 
EPS 81071 ( E SONORI 
EPS 81105/1-2 VOLTMETRO DIGITALE 2.5 CIFRE 
EPS 81008 TAP MULT1CANALE 
EPS 81110 RIVELATORE 01 MOVIMENTO 
ElEKTOR IT 30 NOVEMBRE 1981 
EPS 81112 GENERATORE 01 EFFEITI SONORI I T 
EPS 80514 AUMENTATORE PRECISIONE 
(""I Generatore dl etteltl sonofl: 

SIRENA-NAVE SPAZIALE 
SPARI E MIIRAGLIATRICE 
EFFEITO BOMBE 
CINGUEniO D'UCCELLI 
EFFEnO AEREO IN VOLO 
EFFEITO AUTO IN CORSA E AUTOSCONIRO 
EFFETTO VAPORIERA 

ELEKTOR K'SI OICEMBRE 1981 
EPS 81024 ALLARME PER FRIGORIFERO 
EPS 81013 ECONOMIZZATORE 01 CARBURANIE 
EPS 81142 SCRAMBLER 
EPS 81117-1 SISTEMA A COMPANDER RIDUTTORE RUMORE 
EPS 81117-2 AUMENTATORE PER COMPANDER 
EPS 9860 MISURATORE Dl PICCO DEL COMPANDER 
EPS 9817/1-2 DISPLAV A LED CON UAAI80 DEL COMPANDER 
EPS 9956/80512 FADER PER PROIETTORI Dl DIAPOSIIIVE Ipa/le 2'l 
ELEKTOR N' 32 - GENMAIO 1982 
EPS 81173 BAROMETRO DIGITALE 
EPS 81135 ROGER BLEEP 
EPS 81123 ACCOPPIAIORE Dl TRANSISTOR! 

139 000 
25.200 
81300 
13 000 
50 400 
80 200 

30 000 
59 200 

229.300 
48.000 

101000 
61200 
42 000 
41000 

39 000 
66 000 

24 400 
34 450 
24 950 
25 900 
24 300 
26 950 
25.200 

14 700 4 ,200 
23 700 7 200 
36,100 6.600 

150 000 108,000 
(con modulo 

22 700 
4 300 
7.600 
3 250 
5 400 
6 000 

31000 

5 900 
10 200 

37 800 
11,500 
28 800 
10 000 
12,300 
6.000 

5 900 
5 400 

27 900 
14 500 
2 7 000 
39 600 

6 000 
6 000 
8 400 
9600 

EPS 81069 CONVERTITORE 01 DECIBEL 
EPS 81094/1 ANALIZZATORE LOGICO (circuilo base! 
EPS 81094/2 ANALIZZATORE LOGICO Iclicuilo d'enlralal 
EPS 81094/3 ANALIZZATORE LOGICO (ci/cuilo di memorial 
EPS 81094/4 ANALIZZATORE LOGICO icrrcuilo cutson di pilolaogiol 
EPS 81091/5 ANALIZZATORE LOGICO (circuilo disolayl 
EPS 80089/3 ANALIZZATORE LOGICO (ctrcoilo aiimenlazione) 
EPS 81143 ESTENSIONE DELLA MEMORIA DEL TV-GAME 
EPS 79017 GENERATORE Dl FORME D'ONDA 
• COMPRESO CAVO PIATTO A 16 CONOUTTORI 
ELEKTOR N" 33 - FEBBRAIO I9B2 
EPS 81171 CONTAGIRI (avanli-lndielrol 
EPS 81141 OSCILLOSCOPIO A MEMORIA 
EPS 81155 CONTROLLO DISCO LIGHTS ILuci psrchedelichel 
EPS 81032 LETTORE Dl MAPPE 
EPS 81156 VOLIMETRO-FREOUENZIMETRO Icircuilo base! 
EPS 81105 VOLIMETRO-FREOUENZIMETRO (display 4 cilre) 

ElEKTOR N- 34 MARZO 1982 
EPS 82011 STRUMENTO DA PANNELLO A CRISTALLI LIQUIDI 
EPS 80133 TRANSVERTER PER LA BANDA DEI 70 CM- 
EPS 82015 DISPLAY UNIVERSALE A LEO CON UAA 170 
EPS 82005 MISURATORE DELLA VELOCIIA' Dl OIIURAZIONE 

(compteso Itasiormalorel 
EPS 82004 TIMER PER CAMERA OSCURA AO AMPIA REGOLAZIONE* 
EPS 81594 SCHEDA AD INSERZIDNE PER PROGRAMMATORE 

Dl EPROM (27161" 
EPS 82029 HIGH-BOOST (AMPLI TONI ALT! PER CHITARRAI 
EPS 82009 AMPLIFICATORE TELEFONICO A INOUZIONE 
EPS 82006 0SC1LLAT0RE SINUSOIOALE PONTE Dl WIEN 

35 800 
124 500 
21500 
26,500 
47 500 
23 000- 
45,500 

246 51X1 40 000 

98 500 
72.200 
48.500 
11500 
62 000 43 500 

59.400 
139 500 
20 350 
88.500 43 500 
17 500 
26.500 
20 100 
33,000 

10,700 
MW 

9 500 
9500 

13500 
6000 

13 000 
76 500 13000 

23.500 
17 500 
14 500 
6310 

19000 
9300 

7 960 
59 900 

7 650 
18 200 
10 850 
5 500 
9 300 
7 500 

• EPS 80133 = COMPRESO SCATOLA SCHERMATA/CONNETTORI BNC//TUTTA LA MINUIERIA 
OCCORRENTE. 
' EPS 81594 = COMPLEIO DEI CONNETTORI E DEL MODULO DTNSERZIONE DEI VAKI A 8 BIT 
• EPS 82004 -- COMPRESO IRASFORMATORE/MANOPOLE GRADUATE/PANNELLO SERIGRAFICO 

ELEKTOR K 35 APRILE 1982 
EPS 81029 CONTROLLO AUTOMATICO PER POMPA 

01 RISCALDAMENTO- 38,300 12,200 
EPS 82020 MINI ORGANO A 5 OTTAVE" 113 000 17.200 
EPS 9968/5 AUMENTATORE PER MINIOROANO— 18,100 6 900 
EPS 81128 AUMENTATORE UNIVERSALE 43 900 10 500 
EPS 81130 GALLO SVEGLIA DA CAMPEGGIO*"* 35 000 6 200 
EPS 82040 MODULO Dl MISURA DEI C0N0ENSAI0HI 36 500 8 500 
EPS 81150 GENERATORE RAOIOFREQUENZA PER 2M-70 CM - 

23 CM  35,000 7200 
EPS 81158 SBRINATORE ECONOMICO PER FRIGORIFERO  29 500 7 200 
EPS 82006 OSCILLATORE SINUSOIDALE PONTE Dl WIEN 33.000 8 850 

78.000 15.000 
22 000 7.200 
18.500 7,200 

• EPS 81029 = COMPRESO TRASFORMATORE/CONTENITORE/CAVERIA/SECONOO L£ NORME 
Dl ALLACCIAMENTO ANIE-EMPI 
" EPS 82020 = COMPRESA IASTIERA OA 5 OTIAVE. 
— EPS 9968/5 = COMPRESI CONNETTORI E TRASFORMAIORE 
—• EPS 81130 - COMPRESE 5 CELLE SOLARI 
 EPS 81150 -- COMPRESO MOBILE E TRASFORMATORE, 
 EPS 81158 = COMPLETO Dl MOBILE E CAVERIA SECONOO NORME ANIE 

GLI OMAGGI DEI KITS Dl ELEKTOR!!! 
Con i vari cassettini che trovale blisterati nei kits originali "Elektor-kil" potrete avere in omaggio la cassettiera porta-cassetti!!!!!! 

.ATTENZIONE 

— II codice riporlato nell'elenco dei kit. deve essere indicate neH'ordinazione 
— Tale codice dovrS essere preceduto da una delle seguenti sigle di riconoscimento (relativamente a cio che si vorra acquistare): 

E — Kit (scalola di montaggio) 
EP — Kit premontali 
EMC= Kit montato complete, nel suo conlenitore 

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

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

Noir ie Cog no me 
1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indinrzo 
1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 11 II 1 LU 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 
Cap Citta Provincia 
1 1 1 II II 1 1 1 II 1 1 1 1 LM Mill II 1 1 1 M 
Codice Fiscal* (indispansabila par la azianda) 
rm i i i i i i i m i m 

Termini d« consegna: 
EPS 15 gg dalla data di rlcevimenio deil'ordine 
ESS 30 gg dalla data d( ricevimenlo deil'ordine 
KIT 15 gg dalla data di ncevimento dell ordme 

Invlaleml 11 seguente materlale, paghero al postlno I'lmporto relative • spese dl spedlzlone. 

Codice Quanlil8 Codice OuantitO Codice Ouantlt8 Codice Quantila 
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Fu proprio cinquant'anni fa, nella primavera del 1932, 
che un giovane ingegnere americano della Bell Tele- 
phone annunciava al mondo di aver registrato il primo 
radio-segnale di sicura origine exlraterrestre. Era una 
sorta di sibilo abbastanza breve ma intenso che si 
faceva sentire ogni giorno circa alia stessa ora; 11 che, 
in un primo tempo, gli aveva suggerito che la causa 
fosse il sole. 
tnvece, in mesi di osservazioni, la sorgenle e il sole 
mostravano di spostarsi di circa 1° al giorno Tuna ri- 
spetto alTallro, con grande regolarita: allo stesso mo- 
do in cui le stelle e tutta la volta celeste sopravanzano 
ogni giorno di 1° il sole, lacendogli da sfondo nel suo 
giro annuale apparente lungo la eclittica. Non fu diffi- 
cile per Karl Jansky, il giovane e fortunato radioamato- 
re, identificare la regione celeste da cui il segnale 
sembrava provenire. 
Ouesta si trovava nella costettazione del Sagittario, la 
dove la Via Lattea si allargava come riempire un bulbo 
luminoso di stelle e dove gli astronomi collocano il suo 
centro. insondabile nella radazione ottica. 
Quando Jansky mori. all'inizio del 1950, si pud dire che 
la grande avventura della radioastronomia ancora non 
aveva avulo inizio. Egli stesso si era scocciato di dover 
chiedere assistenza tecnica a ingegneri che non sape- 
vano niente di astronomia e collaborazione scientifica 
ad astronomi che storcevano il naso quando sentivano 
parlare di elettronica. Deluso, aveva abbandonato gli 
studi ed era ritornato alia Bell Telephone ad occuparsi 
di rumori di fondo in una piccola stazione di radioco- 
municazioni. La storia gli aveva giocato lo scherzo 
cinico di consentire il pieno dispiegarsi delle ricerche 
e delle scoperle radioastronomiche. a cui lui aveva 
dato la stura, immediatamente dopo la sua scomparsa. 
E non si tratta di conquiste di poco conto nella nostra 
comprensione del cosmo: la scoperta della struttura a 
bracci di spirale della Galassia; Tindagine sulla materia 
interstellare che ha rivelato, tra Taltro, la presenza di 
complesse motecote organiche: la scoperta delle pul- 
sar, stelle di neutroni che ruotano su se stesse come 

trottole impazzite anche trenta volte ogni secondo: o 
quella delle quasar, sorgenti intensissime poste ai 
confini dell'universo osservabile, oppure ancora, la 
scoperta della radiazione fossile, residue del "grande 
scoppio" da cui si e orlginato il cosmo. 
Oggi non e'e piu incomprensione tra astronomi ed 
ingegneri etettronici. 
C'e simpatia e, se sipensa a quello che Telettronica ha 
fatlo sui veicoli spaziali, non e malizioso insinuare che 
per gli astronomi si tratti di amore Interessato. Certo e 
che Tidillio sta travolgendo pure i cultori dilettanti delle 
due discipline e la rivista rAstronomia, che il gran 
padre Dante non tarderebbe a bollarecome "galeotta", 
cosa escogita per festeggiare i cinquant'anni di radio- 
astronomia? 
Nel fascicolo ora in edicola il blmestrale diretto da 
Margherita Hack propone ai suoi left or i di costruire 
con poca spesa un be! radiotelescopio, una schiera di 
dipoli del tipo di quello di Karl Jansky: oppure, con 
analogo Impiego di conoscenze tecniche e di soldi, 
una solida antenna a paraboloide come quella con cui 
Taltro grande "precursore" Grote Reber esplord nel 
1937 la Galassia e ascottd i primi rumori dal sole. 
L'articolo e firmato da Gianfranco Sinigaglia, docente 
di Radioastronomia ed Elettronica Applicata alTUni- 
versita di Bologna (i radioamatori lo conoscono come I 
4 BBE) e Goliardo Tomassetti. ricercatore del C.N.R., 
autore di numerose pubblicazioni tecniche e divulgati- 
ve (come radioamatore e I 4 BER). 
Sulla competenza scientifica degli autori non si discu- 
te: i due hanno lavorato ai progetti per la costruzione 
della Croce del Nord, il grande radiotelescopio instal- 
lato a Medicina, nei press/ di Bologna, e vi spendono 
abitualmente la loro attivita scientifica. Quanto poialia 
chiarezza espositiva tasciamo il giudizio ai lettori inte- 
ressati. Non ci meraviglieremo perd, se d'ora in poi 
vedremo spuntare negli orti strane corolle paraboliche 
d'alluminio; ne se, nei cortili delle case, robusti tralicci 
con lunghi fill parallel! non serviranno piu a stendere i 
panni al sole, ma a spiare i piu profondi radio-sospiri 
del cosmo. 
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PIU' LUCE SU UNITA' Dl 
MISURA Dl SIGNIFICATO 
OSCURO 

Siete nei pasticci con le unita 
fotometriche? 

diJ.C.A. Chaimowicz 
Dipl. Ing. E.S.E.. M.I.E.E.. M.I.E.R.E.. 
M.O.S.A. 

Questu articolo riguarda i conceni di base che 
sovrinlendonb alia misura del/e grandezze 
luminose. ed omellc deliberalamenle gli oimsi 
elencbi di unita di misura ed i lahulali di 
conversione. relalivi a quatlro grandezze 
fisiche: Jlusso, inlensila. luminanza/radianza ed 
illuminamenlo/irradianza. Viene accentuato il 
caraltere fisico delle unita fotometriche. 
rendendole accessibili ai tecnici. 

Se non vi trovale in imbarazzo di fronle 
alle grandezze che misurano la luce, polete 
saliare qucsto articolo e passare ad altro. 
Se pero mi permettete di trarvi fuori dalla 
giungla, arriveremo a concetti basilari con 
un significato fisico. Diamo prima, pero, 
uno sguardo alia giungla. 
Una delle unita usata in fotometria e chia- 
mata "nit". Alia voce "nit", si trova sul 
Learner's Oxford Dicyionary la seguente 
definizione: 
Nit1: uovo di pidocchio o di altro insetto 
parassita (di quelli che si rinvengono nei 
capelli di persone che si lavano raramente 
(lendine) 
Nit' = Nitwit (imbecille) 
Nulla che sia gradevole o possa aiutare. 
Un'altra unit(i di misura che spesso si in- 
contra in fotometria e lacandela; romanti- 
ca forse, ma non molto pratica. Abbiamo 
anche i nox, gli stib, gli apostib, le candele 
del miglio marino, i foot lambert, i carcel, i 
lumen, i lux, gli heffnered altri indovinelli, 
per non parlare delle unita radiometriche 
quali i watt persteradiante, per metro qua- 
dro, per nanometro, usati dagli specialisli 
in tubi a raggi catodici. Come possiamo 
uscirc da questa selva? Semplice: andando 
dritti ai concetti base delle misure sulla 
luce. 
Questi concetti sono appena quattro, e si 
riferiscono a quatlro qualita fisiche: flus- 
so, illuminamenlo/irradianza, intensity e 
luminanza/radianza. Muniti di questi con- 
cetti. potrele mettere al suo giusto posto 
ognuna delle due dozzine o giii di li, di 
unita esistenti. Gli articoli che trattano 
delfilluminazione ambiente, della sensibi- 
lita delle macchinefotografiche, deU'emis- 
sione luminosa dei LED, dei tubi a raggi 
catodici, delle lampadine ad incandescen- 
za e di allre sorgenti luminose, dei fotodio- 
di. fototransistori ed altri rivelatori di luce. 

diverranno chiari, i cataloghi comprensi- 
bili e sarii possibile fare dei confronti tra 
diverse sorgenti luminose. 

II flusso luminoso 

II primo vero concetto fondamenlale e 
quello del flusso luminoso. Da questo deri- 
vano gli altri tre. L'idea di flusso e intima- 
mente associata a qualcosa che scorre: per 
esempio il flusso della gente in una strada 
affollata. Quante persone passano ogni 
ora? Pensate allo scorrere delfacqua in un 
torrentc di montagna; quanti litri passano 
al minuto'.'Si pensi anche al movimento di 
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Fig. 1 - "II mlo diodo all'arseniuro di gallio emelle 
0,7 mW; di quanti lumen si Iratta?" Dalo che i LED 
all'arseniuro di gallio emetlono una lunghezza 
d'onda di 900 nm, la risposla. secondo la curva 
slabilita per convenzione internazionale e "zero". 
Questo perchd la radlazlone Intrarossa non e vlsi- 
bile. 

cassa di una Ditta. Si immagini ora un 
raggio di luce che esce dalla fessura di una 
tapparella. Si pensi infine al raggio di una 
lampadina tascabile in una notte nera co- 
me la pece. Questo e il fluire della luce: e 
cio vi e bastato per afferrare il concetto di 
flusso luminoso. 
La luce e una forma di energia. II flusso 
luminoso e la quantita di questa energia 
che passa attraverso una certa superficie, o 
esce da un certo angolo solido in un deter- 

minato tempo. Per esempio, nei caso del 
raggio di luce, si trattera dell'andamento 
rispelloal tempo delfenergia" del raggio 
luminoso che allraversa un parlicolare 
frammento delle fessure della tapparella 
oppure I'intera fmestra. Nei caso della 
lampadina tascabile. il flusso totale e la 
"polenza" irradiata ncl cono luminoso a 
partire dal suo vertice, 
Le unita fotometriche sono destinate a da- 
re la cognizione dell'intensita delle reazio- 
ni umane alia luce e NON a dare delle 
misure oggettive della potenza trasportata 
da un raggio di luce. Questo e il motivo 
delle "virgolette" nei precedente paragra- 
fo. Essendo dipendenti dalla fisiologia, le 
unita fotometriche dei flusso slanno in re- 
lazione con il calore. Questo non vale invc- 
ce per le unita radiometriche; solo queste 
rappresentano unita genuine di potenza, 
senza "virgolette" ed hanno il permesso di 
usare Punita watt come unititdi flusso, Le 
conseguenze pratiche della non uniforme 

sensibilita dell'occhio umano ai diversi co- 
lor! si possono descrivere con il seguente 
fenomeno: anche se due frammenti di ve- 
tro colorato, uno verde e I'altro rosso, so- 
no in grado di trasmettere uguali quantita 
di potenza vera (misurata in termini asso- 
luli e quindi espressa in watt) i loro flussi 
delerminati per via fotometrica saranno 
diversi perche Pocchio umano e piii sensi- 
bile alia luce verde che a quella rossa. L'u- 
nita fotometrica del flusso luminoso si 
chiama lumen. Per la luce verde colori- 
melricamente pura, un lumen corrisponde 
a 1,47 mW. Per la luce rossa neoccorre una 
quantita circa 10 volte maggiore per pro- 
durre la stessa sensazione fisiologica e per- 
cio, in questo caso, I lumen corrisponde a 
15 mW. I colori verde e rosso usati per 
I'esempio precedente. corrispondono a ra- 
diazioni monocromatiche aventi rispelti- 

'lusso 
1 lumen 

A:-,, 
inr 

llluminamenlo 
risultante 

i lux 

'h.Vin 
10 lumen 

Ulumir.ainento 
10 lux 

Fig. 2 - La densltd superficlale della luce che cade su una superficie 6 rappresentala dairillumlnamento. 
ossla dal lumen per metro quadro, sia per la luce divergente che per quella a raggi parallel!. 



Seleklor elektor aprile 19B2 — 4-21 

Fig. 3 - Sono pochlsslme le sorgenli luminose reali che irradlano unitormemente in tulle le dlrezlonl; 
percld per caratterlzzare rintensltd di irradlazione occorre una grandezza dlrezlonale. Le candele sono 
lumen per unild di angolo solldo. 

incidenti, lanto maggiore sara lasuperficie 
illuminata dal medesimo flusso e quindi 
sara tanto inferiore I'illuminamento/irra- 
dianza. Questo k il motivo per cui il sole 
splende di piu a mezzogiorno che non alia 
mattima e alia sera. 
Prima di passare al successive concetto di 
intensity e importante mettere I'accento 
sul fatto che ne rilluminamento (lux) ne 
Tirradianza (watt/m") danno la minima 
idea di quanto ci appaia luminosa una data 
superficie. Consideriamo I'esempio di fi- 

vamente la lunghezza d'onda di 550 e 650 
mm. Molti anni fa e stata stabilita una 
convenzione internazionale suliarelazione 
tra lumen e watt che estata chiamata "cur- 
vadi visibilila". Tale curvaestata ricavata 
basandosi sulla sensibilita di un "occhio 
medio" ed e il risullato di numerose misure 
eseguite su un gran numero di esseri umani 
(figura I), Questa curva da una risposta 
immediata ad una comune domanda di 
questo lipo: "11 mio diodo aH'arseniuro di 
Gallio emette 0.7 mW; di quanli lumen si 
tratta?" 
Dalo che i LED al GaAs emettono una 
lunghezza d'onda di 900 nm, la risposta e 
"Zero". E questo e vero perche le radiazio- 
ni infrarosse non hanno effelto visibile. 

Illuminamento - irradianza 

La rivista che slate leggendo e illuminata. 
Tali sono anche il palcoscenico del tealro, 
la vetrina del negozio e la strada. Tutti 

9 

quesli oggetli e luoghi hanno in comune il 
fatto che ricevono della luce; il contrario 
avviene, per esempio, nello schermo televi- 
sivo, che e luminoso di per se stesso. Si 
deve aver molto chiara in mente questa 
differenza per comprendere le altre tre 
grandezze fondamentali. 
Si chiama illuminamemo la density superfi- 
ciale della luce che proviene da una sorgen- 
te esterna e cade su una superficie. 
L'unita di misura e il lumen per metro 
quadro. L'unita usata in fotometria e il 
lux, dove I lux rappresenta un'illumina- 
zione di 1 lumen per metro quadro: 1 lux = 
1 lumen/1 m!. 
Se. su una superficie, cade luce provenien- 
le da varie sorgenti, i singoli flussi si som- 
mano tra loro*. 
L'equivalente radiometrico concettuale (e 
non numerico!) del lux e il watt per metro 
quadro (W/m"). In questo caso la densita 
superficiale del flusso incidenteviene chia- 
mata irradianza oppure densita di flusso 
luminoso. Avrete gia percepito I'identila 
dei concetti base che legano tra loro rillu- 
minamento e Tirradianza. Risulta ovvio, 
vedendo la figura 2 a destra, che lanto piu 
una superficie e angolata rispetto ai raggi 

* La luce laser richiede una traiiazione spe- 
ciale. 

361 '.'-il aiflici doaiceaim 

nodicesimo 

Fig. 5 - Gli angoll spaziali possono essere rappre- 
senlali alternatlvamente come frazioni coniche di 
una sfera. la cut area sia uguale al quadrato del 
raggio. 

gura 2: Tilluminamento del tavolo ricoper- 
to da una superficie nera opaca sara lo 
stesso di quella dello stesso tavolo coperto 
da una tovaglia bianca come la neve. 
Questo giustifica la definizione di illumi- 
namento che, come Tirradianza, si riferisce 
alia densita superficiale della luce che en- 
tra e non a quella che esce. 
Quanto sia forte un lux e quale grandezza 
pralica abbia un watt per metro quadro, si 
potra giudicare dai seguenli pochi esempi. 
— La campagna al chiaro di luna riceve 

0,01 lux 
— Una mensa confortevole e illuminata 

da 300 lux 
— Uno che faccia i bagni di sole a St. 

Tropez riceve 1,5 x I05 lux 
— L'n laser da 2 mW aiTEIio-Neon (ros- 

so) produce un illuminamento di al- 
cune migliaia di lux, oppure un'irra- 
dianza di 200 W/mJ 

Fig. 4 - Tagllando una mela In dodlceslml avremo degli angoll solid! che si avvlclnano alia grandezza dl 
uno sleradlanle. 
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Intensity 
Solo poche sorgenti luminose reali irradia- 
no con la stessa forza in lutte le direzioni. 
Alcune, come la lampadina tascabile ricor- 
data in precedenza, sono direzionali per 
progetto. Alcune, che dovrebbero essere 
omnidirezionali. difetlano in questo ri- 
guardo a causa di inevitabili fattori co- 
strutiivi edi utilizzazione. Questo eilcaso, 
per esempio, delta lampadina eleltrica sfe- 
rica (figura 3) nella quale I'inevitabile zoc- 
colo poriacontatti impedisce la propaga- 
zione della luce in una pane dello spazio 
circostanle. Chiaramente, per caratteriz- 
zare I'intensita della radiazione in una cer- 
ta direzione occorre una grandezza che sia 
appunto di caratiere direzionale: I'iniensi- 
la luminosa. Questa rappresenta il flusso 
che esce da una sorgente in una data dire- 
zione per unita di angolo. 
Poiche la sorgente luminosa irradia la luce 
in Ire dimensioni, non sara sufficiente 
un'unita di angolo piano come il grado. 
Bisognera usare un'unita angolare spazia- 
le: lo steradiante. Dato che Punitadi flusso 
e il lumen, I'intensita luminosa sara misu- 
rata in lumen/steradiante. Per brevita si e 
convenuto in sede inlernazionale, di usare 
per questa unita una sola parola, la cande- 
la, che vale I lumen/steradiante. 
La scelta dello steradiante come unita di 
angolo solido non e stata felice: uno 
steradiante e una fetta di spazio molto 
grande e tale da non imprimere bene il 
senso della direzionalita. Gli steradianti 
sono usati di rado in allri campi e sara 
certamenle d'aiuto descrivere un modo 
facile per visualizzare le loro dimensioni. 
Per formare uno steradiante, si prenda un 
arancio oppure una mela e lo si tagli in sei 
spicchi come se lo si dovesse dividere tra 
sei persone. Si faccia poi un quarto taglio 
orizzontale nel mezzo (figure 4 e 5): si 
avranno ora dodici porzioni uguali. 
Ognuna di queste contiene al suo vertice 
un angolo solido di I steradiante (con un 
errore del 4%). Un angolo di stanza 
contiene pressapoco 1,5 steradianti. 
Nel contesto delle misure di intensita 
luminosa, diventa sempre piii opportune 
visualizzare Pangolo solido non come la 
cavita formata da strutture a tre facce, ma 
come Pinterno di un cono. Un ipotetico 
cono gelato con la superficie terminale 
arrotondata dal suo "contenuto", che 
abbia un'area esattamente uguale ad r2, 
tara uno steradiante esatto al suo vertice. 
In radiometria, il terzo concetto base 
corrisponde alia potenza irradiata in un 
angolo solido unitario. Si chiama intensita 
radiante e viene misurata in watl/stera- 
diante. II concetto di intensita e valido 
soltanto per sorgenti che abbiano piccole 
dimensioni rispetto allo spazio circostan- 
te, dette comunemente "sorgenti puntifor- 
mi". Finlanto che la dimensione lineare 
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Fig. 6 - I valori dell'intensili radiante e luminosa 
sono indipendentl dalla distanza della sorgente. 

deU'elemento radiante e intorno a dieci 
volte minore delle distanze a cui lo si esa- 
mina, lo si potra definire sorgente punti- 
forme e si potra usare il concetto di intensi- 
ta. Questo e il caso delle lampadine, delle 
candele. dei LED, dei punti luminosi dei- 
Poscilioscopio, ma non dei grandipannelli 
luminosi. 
Infine, il valore dell'intensita luminosa e 
dell'intensita radiante in una data direzio- 
ne, e indipendente dalla distanza dalla sor- 
gente alia quale e misurata, come si potra 
vedere dallo schizzo di figura 6. 

m 

Luminanza 
L'ultimo dei quattro concetti basilari della 
fotometria e quello di luminanza. Immagi- 
nate di vedere un sottile e compatto fila- 
mento luminoso che brilla attraverso il 
bulbo di vetro trasparente. La lampadina, 
ossia il suo filamento e talmente brillante 
da ferirvi I'occhio. Si immagini poi che il 
bulbo sia opalino. La lampadina emette 
ora quasi la stessa quantila di luce che 
emettera prima, ma I'occhio puo osservar- 
la senza fastidio. II flusso lotale e costante 
in prima approssimazione. ma I'involucro 
opalino disperde la radiazione su una su- 
perficie raaggiore, che la ridiffonde. La 
luminanza esprime la brillantezza di una 
sorgente in un data direzione. 
L'area della sorgente gioca ora un ruolo 
importante. Si supponga ora che il bulbo 
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sferico lattiginoso che contiene il filamen- 
to. si rompa e venga sostituito da un'altro 
avente il diametro doppio (figura 7). II 
nuovo bulbo apparira quattro volte meno 
luminoso, nonostante la costanza della po- 
tenza e del flusso totale. 
Per dare una dimensione a questa brillan- 
tezza della sorgente luminosa. si instaura il 
concetto di luminanza, che esprime I'in- 
tensita luminosa per unita di area superfi- 
ciale della sorgente. Si tratta ovviamenle di 
un flusso luminoso per steradiante e per 
unita di superficie, 
Avremo quindi I'unita di luminanza: 
candela/metro2 oppure lumen/steradian- 
te x metro2. 
Si tratta di un'uniti che caratterizza la 
radiazione uscente, che si riferisce ad og- 
getti che emettono o riflettono la luce: un 
filamento, una lampadina, un paralume 
illuminato, uno schermo in funzione op- 
pure il piano di un tavolo illuminato. Ecco 
un'idea della sua grandezza oggeltiva: le 
norme inglesi per la luminosita degli scher- 
mo cinematografici stabiliscono un valore 
di 37,5 candele/m2 ad illuminazione piena. 
La luminanza e una quantita direzionale. 
dato che I'intensita, una delle due grandez- 
ze che lacostituiscono, e anch'essa direzio- 
nale. La superficie, che e la seconda com- 
ponente, deve essere considerata come la 
proiezione della area fisica di irradiazione 
sul piano perpendicolare alia direzione in 
cui avviene la misura. Nel caso di cerli 
elemenli emiltenti o rifletlenti, I'intensita 
rispetto alia variazione dell'angolo di vi- 
suale e tale che la luminanza resta costan- 
te. Cio si deve al fatto che, se I'osservatore 
e piii obliquo rispetto a tale sorgente, l'a- 
rea proiettata si riduce nella stessa propor- 
zione, e lo stesso fa I'intensita. Tali sorgen- 
ti, dette lambertiane, sono esemplificate 
dalla luna, dal vetro opalino illuminato, 
dal gesso, dal cartoncino Bristol. Peroque- 
sta indipendenza dalla direzione non deve 
essere ritenuta garantita, in quanto molti 
materiali non sono lambertiani; la loro lu- 
minanza varia con la direzione. 
Infine, la sorella radiometrica della lumi- 
nanza e la radianza, e credo che ormai tulti 
indovineranno che e misurata in W/sr x m2 

e talvolta (so che ormai saprete perche e 
per come in W/sr x m2x nm. 
Se si fosse incontrata un'unita come "watt 
per steradiante per metro quadro per na- 
nometre" al primo paragrafo di questo 
articolo, si sarebbe potuto pensare ad una 
sciarada. 
Qualche parola finale di indirizzamento: 
Quando vi troverete ad incontrare qualche 
aslrusa ed ignota unita di misura, provate 
a stabilire per prima cosa, a quale delle 
quattro denominazioni base essa appar- 
tenga e se si tratta di unita fotometrica 
oppure radiometrica. La successiva elabo- 
razione di un faltore numerico di conver- 
sione diverra in questo modo facile. 

Fig. 7 - La luminanza esprime la brillantezza della 
sorgente. II bulbo grande appare quattro volte 
meno luminoso di quello piii piccolo, per la stessa 
potenza e lo stesso flusso. La luminanza e I'lnlen- 
sil4 luminosa per units dl superficie (ossia lo stes- 
so flusso per steradiante per units dl superficie). 
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I prezzi dei combustibili salgono alle stelle e noi, come Atlante che 
reggeva il mondo sulle spalle. troviamo difficolta a sopportare la 
situazione. Resta una sola consolazione: quando le risorse terreslri 
saranno esaurite, avremo sempre la possibility di tornare al Sole padre 
di tutte le energie. 
Lentamente ma in modo costante, le celle solari vanno diminuendo di 
prezzo, e in un future augurabilmente vicino diverranno dal punto di 
vista economico convenient! gii elettrodomestici e i sistemi di 
riscaldamento ad energia solare. 
Gli sviluppi della tecnologia hanno da sempre affascinato i dilettanti e 
gli scienziati. I nostri letlori sono invitati a partecipare ad un 
esperimento di costruzione di una radio ricevente alimentala dal sole. 

Suono dal sole" 

ji 

II bisogno di risparmiare energia e divenu- 
to una componente quotidiana della no- 
stra vita, come ci ricorda la martellante 
pubblicita sull'argomenlo. I veicoli d'in- 
formazione stanno veramente invadendo 
le cilta. seguiti dai governi, con pubblicita 
alia televisione. alia radio e sui giornali. 
Gli effetti sono talvolla sorprendenti. La 
nozione di "temperatura ambiente, per 
esempio. sembra precipitata a livello sotto 
zero. La gente e restia ad aprire le lapparel- 
le la mattina, per paura di dissipare prezio- 
so calore. 
Contrariamente all'attesa che sembra logi- 
ca. il risultato si chiude in un circolo vizio- 
so. A causa del diminuito consume di 
energia, le societa elettriche e del gas per- 
dono denaro e quindi sono coslrette ad 
aumentare i prezzi. I consumatori reagi- 
scono ancora "stringendo la cinghia", per 
cui i prezzi aumentano ancora. e cosi via... 
Un solo fatto resta: le risorse mondiali si 
stanno esaurendo ad un ritmo allarmante. 
Bisogna quindi trovare nuove fonti alter- 
native. Una di queste, che attualmente vie- 
ne sperimenlata su grande scala, e I'ener- 
gia solare. Gli sviluppi non hanno ancora 
raggiunto lo stadio al quale si possano 
alimentare in questo modo i "grandi" elet- 
trodomestici, come le lavalrici ed i sistemi 
di riscaldamento centrale. Quelli "picco- 
li" pero siamo gia in grado di alimentarli, e 
Ira questi le radio. II progetto che descri- 
viamo riguarda un ricevitore portatile a 
basso costo che potra essere alimentato 
con un numerosorprendentementeridotto 
di celle solari. 

Bassa potenza 

Le celle solari sono ora disponibili in com- 
mercio in moltissime forme e misure (gli 
elementi di minori dimensioni tendono ad 
avere la forma triangolare). II rovescio del- 
la medaglia consiste nel fatto che quelle 
veramente efficient i sono anche mollo co- 
stose. Inollre, ogni cella potra generare 
non piii di 0.5...0,6 V. e di questo bisogna 
tener conlo quando si progetta un ricevito- 
re alimentato da celle solari. 
La corrente assorbita dal circuito e la ten- 
sione deH'alimentatore saranno quindi en- 
trambe mollo piccole. 
Questo ricevitore presenta gia un assorbi- 
mento di corrente abbastanza basso da 
poler essere alimentato ad energia solare. 
Diamo un'occhiata alia sezione ricevente. 
Qui le prospettive sono molto favorevoli. 
L'integrato ZN 414 della Ferranti, che for- 
ma il cuore del circuito, corrisponde per- 
fettamente allo scopo. La tensione di ali- 
menlazione pud variare Ira 1,2ed l,6V,ed 
assorbe solo 0,3 mA. In allre parole, baste- 
ranno due o tie piccole celle solari. 
In figura I si vede una versione semplifica- 
ta del ricevitore ad onde medie, che com- 
prende anche un auricolare. La corrente 
assorbita e mollo bassa (meno di 0,5 mA) 
ed anche in un giorno nuvoloso, il circuito 
garantisce una ricezione soddisfacente, 
impiegando le celle solari piii a buon mer- 
cato. Ammesso di usare tre celle. in grado 
di fornire una tensione di 1,5... 1,6 V, i 
componenli dovranno avere i valori segna- 
ti in figura 1. Se la tensione d'uscita delle 
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Fig. 1 - Un progetlo di ricevltore a celle solari per prlnciplanli. II clrcullo comprende un Inlegrato 2N414. un unlco transistor che lunziona da amplillcatore audio 
ed un auncolare a crislallo ad alta Impedenza. 

celle raggiunge gii 0,6 V cadauna, si poira 
Omettere il terzo elemento, con la sola pre- 
cauzione di abbassare il valore di R2 a 470 
fl. L'auricolare deve essere del lipo a cri- 
stallo ad alia impedenza, perchealtrimenti 
Tl risullerebbe sovraccaricato, ed il ricevi- 
tore.pon funzionerebbe. 
Come si puo vedere in figura 1, questo 
ricevitore ad onde medie richiede pochissi- 
mi componemi, pur essendo gia una radio 
completa ed "autosufficiente". 

Superelerodina ad onde medie e 
corte 

E appena il caso di accennare che, un ap- 
parecchio alimentato soltanto da due o tre 
celle solari, polra anche presentare qual- 
che deficienza. Non ci si potr^ certo atten- 
dere di azionare un ricevitore di prima 
classe con un'alimentazione di 1,5 V! 
I letiori che sono preparati ascavare un po 
piu in profondita nelle proprie tasche, per 
coniperare sei celle, potranno meltcre in- 
sieme un progetto molto migliore, che tut- 
tavia richiede un'alimentazione di soli 3 V. 
II prototipo costruito da Elektor sembra 
molto promettente, Lo schema e mostrato 
in figura 2. II ricevitore copre una gamma 
ad onde medie e due ad onde corte. La 
prima di queste ultime va da 1,7 a 5,1 
MHz. La seconda copre invcce da circa 5,1 
a 15 MHz, e comprende la banda dei 49 
melri (intorno ai 6 MHz). II prototipo pre- 
senta una sensibilita di circa 2 pV. 
Ma che tipo di ricevitore c questo? In linea 
di principio si tratta di una normale supe- 
relerodina, con alcuni accorgimenti qua e 
la per assicurare al circuito un basso con- 
sumo di corrente. Ammesso di non alzare 
troppo il volume, il ricevitore completo 
non assorbira piitdi 5o6mA,eci6potreb- 
be procurare al nostro circuito una men- 
zione sul Guinnes dei primati! 

Diamo ora un'occhiata piii ravvicinata al- 
ia figura 2. Guardiamo per primo I'ampli- 
ficatore audio. Coloro che ci leggono rego- 
larmente vi riconosceranno T'ulp amp", 
pubblicato neU'ultimo fascicolo speciale 
estate (schema N" 54). L'amplificatore e 
costruito con normali transistori, e funzio- 
na a qualsiasi tensione di alimentazione tra 
3 e 12V. La potenza massima erogala po- 
tra essere di 100 mW. II progetto dello 
stadio d'uscita, che non ha una regolazio- 
ne della corrente di riposo, garantisce un 
assorbimento assai basso (1,5 mA), il che 
lo rende perfettamente adatto aU'alimen- 
tazione con celle solari. 
Parliamo ora della effettiva sezione rice- 
venle. 
La tensione di alimentazione per questa 
pane del circuito e stabilizzata nel circuito 
basato su T6...T8. Anche in questo caso la 
tensione potra avere un qualsiasi valore tra 
3 e 12 V. II transistor T1 amplifica il segna- 
le d'ingresso a radiofrequenza e S2 permet- 
te la commutazione delle gamme. L'oscil- 
latore locale e basato su T3 e T4 e puo 
essere, naluralmente, commutato sulle ire 
gamme d'onda mediante una sezione dello 
stesso commutatore (S2b). II transistor T2 
mescola il segnale deH'oscillatore con 
quello in arrive, dopodiche la frequenza 
intermedia di 455 kHz viene filtrata me- 
diante un filtro ceramico (Toko CFM 2 - 
455 A). II segnale di media frequenza viene 
poi amplificato e rivelato dentro lo ZN 
414. 
E giunto il momento di addentrarci in al- 
cuni altri particolari, 
L'amplificatore RF, Tl. eun normale sta- 
dio amplificatore, polarizzalo ad un livello 
insolilamente basso. L'oscillatoreformato 
dai transistor! T3/T4 non presenta nulla 
d'insolito, tranne il fatto che non e mai 
stato incluso in un ricevitore con questo 
particolare scopo. Lo schema prescelto i 

particolarmente affidabile a questa bassa 
tensione di alimentazione ed ha ancora la 
capacita di produrre un segnale di suffi- 
cienle potenza. Questo oscillatore possie- 
de anche il vantaggio di richiedere un com- 
mutatore unipolare per la commutazione 
delle gamme. Le bobine dell'oscillatore 
(L4.,.L6) non hanno prese. Lo stadio me- 
scolatore T2 ed i filtri che lo seguono sono 
molto semplici. 
Dato che lo ZN4I4 assorbe una corrente 
molto bassa, non e'e stato bisogno di cer- 
care un componente piii "sobrio". Si e 
pero adattato il suo controllo automatico 
di guadagno per stare al passo con la natu- 
ra piii "seria" di questo progetlo. Dopo 
tutto il ricevitore a celle solari deve essere 
di qualita migliore rispetto a quello gia 
pubblicato (che, come ricorderete, era de- 
stinato ad insegnare agli elettronici in erba 
come costruire la loro prima radio!); non 
parliamo poi della versione semplificata di 
figura 1. 
Di norma, il campo di regolazione del 
CAG dovrebbe essere soltanto di circa 20 
dB, che non e certamente sufficientc per un 
buon ricevitore. Si rimedia a questo deri- 
vando una tensione di controllo supple- 
mentare dall'uscita di IC1, tramite DI, 
R44 ed R45, e come risultato di questa 
tensione, T5 verra ' interdetto" ossia ces- 
sera di condurre in presenza di segnali 
molto potenti. Grazie a questa modifica, il 
CAG acquista ora un'estensione di circa 
50 dB. il che e molto ragionevole. 
Tutto considerate, il circuito e molto eco- 
nomico e, per quanto sembri complicato a 
prima vista, sara abbastanza facile da co- 
struire. 1 soli componemi realmentecosto- 
si saranno le celle solari. ma si sussurra che 
nel prossimo futuro, esse saranno disponi- 
bili ad un prezzo molto inferiore. 

M 
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Fino a 60 V con un 

circuito integrato 

Alia lensione dal 723 

La figura I permetle uno sguardo dentro 
rintegrato 723. Essoconiieneungcneralo- 
re di lensione di riferimento compen- 
saio in lemperatura e relativamente esenie 
da rumore. Da questo generaiore si puo 
prelcvare una con ente die arriva fino a 15 
mA. Un amplificatore di correzione piloia 
un transistor serie die eroga la lensione 
d'uscita. C'e inoltrc un transistor per la 
limitazione della corrente, die permetle di 
costmire un alimentalore mollo stabile ed 
a prova di cortodrcuito, con I'aggiunta di 
pochi componenti eslerni. 
Per renderci conlo di come funziona. ve- 
diamo cosa succede ad una lensione stabi- 
lizzala di 5 V (vedi figura 2). AH'ingresso 
non invertente si trova una lensione di 5 V 

ausiliaria separata die fornira I'alimenta- 
zione. 
Questa situazione c definila "regolatore 
lluttuanle" perche la lensione ausiliaria 
letteralmente "fluttua" al di sopra della 
lensione di uscita effettivamente stabiliz- 
zata. La figura 3 illustra questo parlicolare 
melodo. L'alimentazione ausiliaria U2 
serve a pilotare rintegrato, ed il suo polo 
negativo e collegato al posilivo della len- 
sione stabilizzala d'uscita. II 723 rcgola la 
corrente di pilotaggio del transistor in serie 
esterno. Regolando la lensione di pilotag- 
gio in parallelo, si potra diminuire la len- 
sione minima d'uscita fino a 0 V. Mediante 
P. Pamplificatore di correzione misura la 
lensione di uscita. che potra essere predi- 

Alia lensione dal 723 

Gli hobbisti che si apprestano a 
costruire un alimentalore in 
grado dl produrre tension! 
d'uscita di 40 V o piu, sanno che 
il solo modo per arrivarci e di 
impiegare semiconduttori 
discreti. La tensione massima 
d'ingresso della maggior parte 
dei regolatori di tensione 
integrati e quasi sempre troppo 
bassa. 
Succede anche al ben noto 723, 
che ha una tensione d'ingresso 
di picco di soli 40 V e produce 
un'uscita non maggiore di 37 V 
(vedi tabella 1) . Accade pero 
che questo particolare circuito 
integrato pud risolvere da solo il 
suo problema. 
Come? andate avanti a 
leggere  

ripartita da R I ed R2. 
L'atlenuazione di questo valore nominale 
viene misurata all'ingresso invertente tra- 
mite R3, e quindi automaticamente cali- 
brata dall'amplificalore di correzione. 
Per stabilizzare tensioni superiori a 40 V, 
I'integralo avra bisogno di una tensione 

sposta usando, appunto P. 
La figura 4 mostra il prodotto finito, un 
alimentalore con tensione d'uscita regola- 
bile tra 0 V e 60 V. con la possibilita di 
erogare una corrente di I A. All'ingresso 
non invertente (piedino 5) c'e la tensione di 
riferimento, die ora viene ripartita da R2 

Compensaiione 
di frequenza uc 

U.el( 

Inoresso 
n V 

—0 -©--O- 

Transistor 
limitatore 

S oi corrente 
Amphf u".i di correzione Ho, 

lienerator 
corrente 

---0 ©-®- 
Ingresso Limitaz Sensore m 
non tnv dl corrente corrente 

11017 1 
Fig. 1-11 contenuto del 723. SI Iralta del componenll attivi necessarl a formare la base di un alimentalore 
ottlmamente stablllzzalo. 

. . 15 V 
© izl ii 

Mr1 

n 

723 

Tant R2 

T -b 
Dor 4p7 u,. ■ 

Fig. 2 - Un piccolo alimentalore da 5 V, 100 mA. Questo semplice schema illustra con chlarezza come 
(unziona I'integralo. 
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ed R3. Il cursors di PI e collegato all'in- 
gresso inverteme (piedino 4) di ICI. 
L'amplificatore di correzionc provvedcra 
ora a confrontare la tensione al cursore di 
PI con quella al piedino 5 e. con il transi- 
stor interno collegato come regolatore in 
parallelo. controllera la corrente di base di 
Tl, cite passa attraverso RS e D5. in modo 
che le due tcnsioni divengano uguali. Se 
quella presenle al piedino 4 e troppo eleva- 

la. per cui la tensione aU'uscita deH'ali- 
mcntatore i troppo bassa. la corrente di 
base di Tl aumenlera riportando la tensio- 
ne d'uscitaal giusto valore. Con i valori dei 
componenti che appaiono sullo schema, e 
possibile regolare I'uscila da 0 a 60 V me- 
diante PI. Poiche laresistenza di PI edata 
con una lolleranza del 10%. e previsto P2 
per sistemarela tensione massima d'uscita 
esaltamenle sui 60 V. II transistor interno 

u,,, u 
,'2 I'anststor 

0— 

©- 

% 
0— 

Fig. 3 - Lo schema a blocchl del regolatore flulluanle coslruilo con I'lnlegralo 723. 

per la limitazione di corrente. non puo 
perd essere usalo in quesloschema, perche 
produrrebbe tin efTetto esaltamentc oppo- 
sto. In altre parole, farebbe salire la tensio- 
ne anziche farla diminuirc! 
Per queslo molivo la regolazione della cor- 
rente viene fatta da T2. La tabclla 2 da 
un'indicazione delle caratteristiche eleltri- 
che di questo circuito. II vantaggio del re- 
golatore flulluanle e che la tensione mas- 
sima d'uscita dipendera ora soltanto dal- 
PUci odel transistor serieesterno, per cui le 
formule per i valori di R1 ed R9 sono le 
seguenti: 
RI % P2 PI = 10 kn Umill 540 V 
RI = 5.9 PI R9 = PI x 1,2 
R8 delermina la corrente massima d'usci- 
ta, per cui: 

0.65 V 
R8 =   

I imn 
Queste formule permcttono di applicare il 
circuito anche per lensioni di parecchi kV, 
a seconda dei componenti usati per Tl, 
D9. D10 eccclera. 
Quando la corrente sale a valori maggiori 
di 1 A, occorrerd tener d'occhio la dissipa- 
zione lermica di Tl. Percorrenti inferiori a 
3 A, si polra sostituire Tl con il circuito di 
figura 5. In queslo casosi dovra perososli- 
tuire R8 con una resistenza da 0.22 12-4 
W. H 

1N4004 

h4- 
'2V DI . D4 = 

1N4002 7.15 V 

17 ;r. 
MJ 300 I ICI 

D4^Y^D2 
723C 

? Tanl I® 100n i vl C& 18 V 
50 mA 'Op LJ I 4»j7 

1 10V 4W 3 7 9 I6V 

BBOC^OO 

1N4148 
H 

11?" i 
220011 

90V BIOl? 4 

®0 ... 60 V 
1 A 

Fig. 4 - Lo schema complelo dell'alimenlatore. E a prova di corlocircuito ed ha una tensione d'uscita regolabile da 0 V a 60 V. 

Tabella 1 

Tensione dell'operazio- 
nale 40 V massimi 
Corrente da Urel 15 mA massimi 
Corrente da Uz: 25 mA massimi (OIL) 
Corrente d'uscita: 200 mA massimi 
Dissipazione: 900 mW massimi (OIL) 
Soppressione del ronzio:86 dB massimi 

(Cref = 5 pF) 
Coeflicienle di lempera- 
lura della tensione 
d'uscita: 01015%/''K al massimi 
Urel 7.15 V ± 5% 

Tabella 2 

Tensione d'usoila: 
Corrente d'uscita 
Regolazione della cor- 
rente al carico 
I =0 A.,.l A) 
Tensione di rumore 
aU'uscita 

Da 0 a 60 V 
1 A masslmo 

0.1% T'MJ 3001 
R - 0tl47/l W 

Tabella 1 - I dati lecnici dell'lnlegtalo regolatore 
723. Nella versione TO 100 (Involucro melallico), Tabella 2 - Le prestazloni che si possono ollenere 
non c'e Uz: la dissipazione e di soli 800 mW. impiegando il circuito di figura 4. 

Fig. 5 - Se si soslllulsce Tl in ligura 4 con queslo 
circuito In parallelo, l allmenlatore potra erogare 
una corrente di 3 A, purche siano adequate le carat- 
teristiche del trasformalore, del raddrlzzalore e del 
condensatore elellrolilico di filtro. 
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Si potrebbe avere I'impressione che le bat- 
lerie siano slate progettale per scaricarsi 
nei momenti piii inopportuni. durante un 
programma radio interessante o quando il 
calcolalore e assolutamente necessario. In 
ogni caso la risposia non esoltanto quella 
di sostituire le batterie a stilo con degli 
elemenii al Nichel-Cadmio. ma'di prevede- 
re che quesle dovranno esscre di lanio in 
lanto ricaricale. Resta pero il fatto che 
pochissimi apparecchi sono forniti di qual- 
che lipo di avvisatore che indichi quando e 
giunto il momento di effettuare la ricarica. 
Mettersi 1'animo in pace e aspettare fino a 
quando cessanodi funzionare non garanti- 

Conlroilo 

per batterie 

al Mehel Cadmlo 

Mantiene le batterie 

"ben riempite". 

Ora che viene usato nelle case 
un sempre maggior numero di 
apparecchi alimentati a batteria, 
rlsulta molto piii economico 
sostituire le "normali" batterie 
con quelle al Nichel-Cadmio. Se 
si vuole garantire a queste 
batterie vita lunga e buona 
salute, si devono ogni tanto 
caricare in modo corretto. La 
domanda 6: qua! 6 II momento 
giusto per ricaricarle? 
Piii spesso di quanto si creda 
non c'^ nessuna indicazione al 
rlguardo suli'apparecchio 
elettrico aiimentato e bisogna 
aspettare fino a quando la radio 
portatile, il calcolatore, eccetera, 
hanno smesso di funzionare per 
scoprire che le batterie sono 
scariche e (a questo punto 
potrebbe anche essere troppo 
tardf ... Questo articolo descrive 
un piccolo circuito che 
garantisce un semplice ed 
efficace metodo che permette di 
mantenere le batterie al Nichel- 
Cadmio sempre "ben riempite". 

rebbe a queste batterie quella lunga vita 
che era stata lo scopo principale dell'ac- 
quisto! 
L'autore "per alleviare questa situazione" 
ha progetlato un semplice circuito che rile- 
va la lensione della batteria. II circuito 
funziona nel modo seguente: quando la 
lensione scende al di sotto di un certo valo- 
re prefissato, viene tolta ralimentazione al 
circuito per evitare un'ulteriore scarica 
delle batterie. 
Anche quando la lensione sale nuovamen- 
te per la mancanza di assorbimento, le 
batterie rimangono escluse. Come risulta- 
to si avra che la corrente assorbita dal 
rilevatore stesso sara praticamente nulla 
mentre I'assorbimento di corrente in eser- 
cizio normale sari ridottissimo. 

Lo schema elettrico 
Guardando lo schema si puo osservare che 
sono necessari pochissimi componenti, II 
circuito va collegato in serie aH'alimenta- 
tore di un apparecchio elettrico "dopo" 
I'interruttore generale, come si vede nello 

O O 
12 ..,30 V 

Oo—^ 
rj. BC 140 

357 

BC 547 B 
' Vedi lesto 

Fig. 1 - Questo circuito esclude II carlco quando la 
lensione dl batteria cade al dl sotto di un certo 
limite. 

schizzo di figura I. 
La lensione di batteria polra essere tra 12 e 
30 V. I transistor! T2 e T3 formano una 
coppia Darlington PNP la cui base e colle- 
gata al transistor TI tramite una resistenza 
(Rl). Quando il transistor TJ conduce, T2 
e T3, e percid qualsiasi altra cosa collegala 
airalimentatore. riceveranno corrente. Se 
pero Tl cessa di condurre, anche T3 si 
interrompera e le batterie non potranno 
piu fornire corrente. 
Lo scopo del circuito e di permettere a T3 
di condurre quando la tensione di batteria 
(sotto carico) supera l'80% della tensione 
nominale. Si otliene questo collegando in 
serie DI. R2. PI ed R3 mentre la giunzione 
di PI ed R3ecollegala alia basediTl. Se la 
tensione di base di TI scende al di sotto del 
valore di 0,6 V, questo transistor cessa di 
condurre (ed altrettanto fara T3). I valori 
del diodo Zener e delle resistenze sono 
scelti in modo che la tensione alia base di 
Tl sia maggiore di 0,6 V quando la tensio- 
ne di batteria e di 0,8 volte il valore della 
tensione nominale. Alio stesso momento il 
diodo Zener garantisce che una gran pane 
dei cambiamenti della lensione sulla linea 
di alimentazione raggiunga la base di Tl. 
La tensione di Zener dipende da quella 
della batteria e puo essere calcolata come 
segue; 
Uz := 0,8 * LInominale baiicna  1,5 
Dl dovra quindi avere il valore piii vicino 
ed inferiore a questo risultato. II diodo 
Zener potra essere del tipo a soli 400 mW 
perche in questo particolare caso la cor- 
rente che lo attraversa sara piccolissima 
(circa 200 pA). Altrimenli la tensione effet- 
tiva di Zener sara inferiore al livello indica- 
10 ed il calcolo non potra piii essere appli- 
cato. 
11 pulsante SI ha un compito imporlanlis- 
simo nel circuito. Se mancasse o se man- 
cassero le batterie, il circuito non potrebbe 
condurre. Quando il circuito viene inizial- 
mente acceso, la corrente non puo rag- 
giungere il diodo Zener e la catena di resi- 
stenze, per cui la lensione alia base di Tl 
impedira ai transistor! di passare in condu- 
zione. Se per6 si preme per un momento 
SI. la corrente potra raggiungere il parti- 
tore tramite lo Zener. In questo modo Tl 
avra la possibilila di passare in conduzione, 
attivando il resto del circuito. Risulta evi- 
denle che occorre il funzionamenlo solo 
momentaneo di SI. 
II precise momento in cui il circuito si 
interdice puo essere determinato con I'aiu- 
to del potenziometro trimmer; si misura 
per prima cosa la tensione di una batteria 
completamente carica, senza passaggio di 
corrente ed usando un voltmetro di preci- 
sione. Si applica quindi al circuito una 
tensione pari air80% di quella misurala e 
provenienle da un alimentatore di preci- 
sione. Si regola poi PI con molla altenzio- 
ne fino a raggiungere il punto in cui T3 
cessa di condurre (non dimenticarsi di pre- 
mere SI). 
II circuito puo passare una corrente massi- 
ma di IA. II consume proprio e molto 
basso. Quando il circuito e attivo consu- 
mera meno di 0.5 mA a 12 V e meno di I 
mA a 30 V. Nello stato di "Apertura" la 
corrente consumata sar(i trascurabile. H 
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Coloro che hannocostruito rElekterminal 
sapranno che, per quanto la tastiera sia 
capace di produrre tutti i 128 caratteri 
ASCII, le letlere minuscolc non sono deco- 
dificate dalla scheda VDU. Questo non 
diminuisce la prestazione ed il funziona- 
inento deH'Elekterminal, specialmente per 
il fatto che la maggior parle dei computer 
BASIC accetta comunque solo letlere 
maiuscole! Per6, per certe applicazioni, 
potra risultare inolto vantaggioso avere a 
disposizione anche le lettere minuscole ed i 
simboli grafici. 

Pelemento grafico, che decodifica tutti e 
quanti gli indirizzi di rigaperla EPROM di 
caratteri. Quest'ultima subenlra semplice- 
mente alia ROM generatrice di caratteri, 
ICi I, monlata in precedenza (non e possi- 
bile la sostiluzione diretta). II resto dei 
nuovi componenti (N27, N28 ed IC22) vie- 
ne rnontato per eliminare qualsiasi proble- 
ma di lemporizzazione che potrebbe avere 
effetto sulPultima colonna a destra del cor- 
po dei caratteri. La modifica vera e propria 
potrebbe essere eseguita in un certo nume- 
ro di modi diversi ma, poiche la maggior 

Caratteri miniiseoli 

e grafiea 

per releklerminal 

Sin dalla presentazione 
deH'Elekterminal (Elektor n. 8, 
Gennaio 1980) vari leltori 
chiesero una modifica al circuito 
che rendesse possibile scrivere 
lettere maiuscole e minuscole. 
L'unita "aggiunliva" qui descritta 
va un passo piu avanti in quanto 
permette anche la produzione di 
"grafici contigui". 

La modifica qui descritta e centrata su 
un'unita grafica tipo 96364 G della Auto 
Electronics, Questo componente ha la sua 
principale destinazione come aggiunta a 
dei circuit! VDU gik esistenli che fanno 
uso del popolare sistema di controllo per 
cinescopio tipo Thomson-CSF SEE 96364 
(che, guarda caso, b proprio queilo usato 
nelPElekterminal!). Il controllo per cine- 
scopio ha la possibilita di produrre un di- 
splay di 16 righe con 64 caratteri ciascuna 
(in tutto I024)eciascunodiquestiefonna- 
to da blocchi di 12 file di 8 elementi oriz- 
zontali. 
Poiche il controllo e progetlato per funzio- 
nare insieme ad un generalore di matrici 
da 7 x 5 punti, e chiaro che la produzione di 
caratteri minuscoli ben fatti (con codine 
discendenli) e di grafici contigui costitui- 
sce in certo qual modo un problema. 
II sistema grafico 96364 G si inserisce Ira il 
controllo di cui sopra ed il generatore di 
caratteri espandendo findirizzamento di 
riga del sistema di controllo a tutte e dodici 
le righe. Ci6 significa che, per ciascuno dei 
1024 caratteri, si potra accedere all'intera 
matrice di 8 x 12 punti. E significa inoltre 
che la ROM del normale generatore di 
caratteri (2513) divenla superflua. 
1 codici dei caratteri ASCII vengono ora 
memorizzati in una EPROM della serie 
27xx che rende molto versatile la modifica; 
una 2708 memorizzer^ 64 caratteri, una 
2716 ne contera 128 ed una 2732 arrivera 
fino a 256 caratteri! Con questo sorgera la 
possibilita diprogrammareaseconda dellc 
proprie esigenze la EPROM, in modo da 
poter visualizzare caratteri a scelta. Si pen- 
si che si potranno memorizzare a buon 
prezzo anche caratteri di allri alfabeti (per 
esempio arabo). 
I particolari circuitali deH'Elekterminal, 
che interessano quest'applicazione, sono 
mostrati in figura la, mentre la figura lb 
moslra le modifiche occorrenti. II princi- 
pale componente che appare in figura lb 6 

parle dei collegamenti da fare si trovano in 
vicinanza di ICI I, il sistema preferito e 
queilo di usare un "inserto" a24piedini da 
infilare nello zoccolo di questo circuito 
integrato. Alcuni allri collegamenti si do- 
vrano escguire sulla stessa scheda deH'E- 
lekterminal. 
Le modifiche alia scheda deH'Elekterminal 
sono in figura 2. La prima parte del proce- 
dimenlo consiste nelfaprire una strada" 
inlorno ad ICI2. Come si pud rilevaredal- 
10 schema elettrico (figura lb), vengono 
ora usati i piedini 5, 6 ed II di ICI2. Cid 
significa che si devono inlerrompere le pi- 
ste di rame tra questi piedini ed il condut- 
tore comune a 0 V (usare un coltellino 
affilato!!). Dopo di cid ricongiungere il 
conduttore a zero volt tra il piedino 9 di 
IC12 ed il piedino 12 di IC20 mediante un 
ponlicello in filo isolato. Togliere infme il 
ponticello tra il piedino 2 di 1C18 ed il 
piedino 1 di ICI2 (vedi figura 2b), 
Lo stadio successive e il cablaggio vero e 
proprio. che per alcuni (pochi) particolari 
dipende dalla EPROM impiegata. Se si 
adopera una 2708, i punti marcati A e B 
della figura lb debbono essere collegati ad 
un'alimentazione di segno negative a 5 Ve, 
rispettivamente, ad una tensione posiliva 
di 12 V. Cid potr^ richiedere 1'aggiunta di 
un altro alimentatore, oppure la modifica 
di queilo esistente. Impiegando una 2716, 
11 punlo A dovra essere collegato a +5 V ed 
il punto B (che ora diventa una linea di 
indirizzamento supplemenlare) potra esse- 
re collegato ad un interrullore. Questo in- 
terrutlore permettera la scelta tra caratteri 
maiuscoli e minuscoli (tra questi ultimi ci 
sono anche i segni grafici). 
Come alternativa, allo scopo di permettere 
la visualizzazione contemporanea dei ca- 
ratteri maiuscoli e minuscoli, si potra effet- 
luare anche la modifica di figura 3, Questa 
ha semplicemente lo scopo di decodificare 
e memorizzare il bit 5 che prima era igno- 
rato, ed e pressoche identica ai collega- 
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menti gia esistenti per la memoria. Pur- 
iroppo occorrono alcuni ulteriori collega- 
menti verso la basettaprincipaledeU'Elek- 
lerminal, mentre debbono essere tolti i 
ponticelli tra il piedino II di IC16 (NI) ed 
il piedino 11 di IC1, 
L'uscita di N1 (piedino II di IC16) viene 
ora invertita dalla nuova porta NAND 
N29, prima di essere mandata all'ingresso 
dei dati della nuova RAM lipo 2102 
(1C23). Inoltre, il bit 5 viene inviato all'in- 
gresso di N30, che inverle I'ingresso dei 
dati in IC I. Cio per poler riempire I'intera 
memoria con codice "spazio" ($ 20) pre- 
mendo il lasto "erase", questa funzione 
veniva svolta prima dal bit 6 e da Nl. 
L'uscita della nuova RAM (IC23) viene 
collegata ad un flip flop supplementare di 
tipo D (IC24) prima di essere mandata al 
punto B della scheda del generatore grafi- 
co, Le restanti connessioni alia nuova 
RAM sono le stesse di quelle che andavano 
agli integrali di memoria esistenti. 
Le stesse possibilita si applicano al punto 
B se si usa una EPROM 2732. ma stavolta 
il punto A dovra essere collegato ad un 
interruttore, in quanto divenla una linea di 
indirizzamento supplementare. Questo in- 
terruttore potra essere ora usato per sce- 
gliere tra caratleri maiuscoli/minuscoli e 
grafica, a seconda di come e falta la pro- 
grammazione della EPROM. A proposito, 
la EPROM potra essere anche program- 
mata per visualizzare caratteri di conlrollo 
(C/R = Carriage Return, eccetera), ma cio 
richiede la riprogrammazione di IC7. 
Le restanti connessioni alia scheda grafica 
dovrebbero risultare abbastanza semplici, 
se si segue attenlamente lo schema di figu- 
ra 2b. II punto che richiede maggior atten- 
zione riguarda i collegamenti "clock", 
"sin", "sop", "din" e "do". Gli altri sono 
semplicemente collegati all'inserto che e (o 
dovrebbe essere) stato infilato nello zocco- 
lo che prima alloggiava il generatore di 
caratteri ROM 1C11. La sola cosa di cui 
non si e ancora parlato e I'effettiva pro- 
grammazione della EPROM. Come affer- 
mato in precedenza, questa dipende dal 
corpo che si vuole per i caratteri, Un esem- 
pio di come debba essere programmata la 
EPROM per la lettera A e per il simbolo 
grafico <, e mostrato in figura 4. Si deve 
notare che i punti bianchi sono program- 
mati da un "1" ed i punti nei da uno "0". 
Facendo uso di queste informazioni, do- 
vrebbe essere possibile programmare il 
corpo del carattere secondo le particolari 
esigenze di ognuno, e poi visualizzarlosul- 
I'Elekterminal. 
Nota: In certi casi (a seconda della 
EPROM scelta) si potra ridurre la larghez- 
za del cursore. 11 problema potra essere 
risolto sistemando dellc resistenze di pull- 
up (10 kO) tra le linee di uscita della 
EPROM e +5 V. 

Fig. la - I particolari piu Importanll del clrculto dell'Elektermlnal. 

Fig. lb - Le modlllche necessarle per adattare II clrculto dell'Elektermlnal. 
/ componoi'i ffigura 2b). i circuili stampa, 
montari e le EPROM progroinmaic a ncnie 
sia del diente sono disponibili oresso i di 
stribuiori elencaii nella ruorica "chi e dove 
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Grallo-sve^Ila 

da canipe^io 

Non si tratta deN'imitazione di un 
vero e proprio gallo, in quanto 
non canta ma piuttosto frinisce 
come un grillo; ma purtroppo 
non si pub dire: svegliarsi at 
frinire del grillo". Comunque 
questa sveglia esegue bene il suo 
compito e vi svegliera 
sicuramente al sorgere del sole. 

La ragione per cul un campeggiatore pian- 
ta la sua tenda in mezzo alia campagna 
lussureggiante piuttosto che in Piazza del 
Duomo, eche desidera tornare alia natura, 
0 almeno vivere piu vicino agli uccellini e 
agli alberi. Cosa potrebbe quindi esserc 
apprezzato di piu che svegliarsi al sorgere 
del sole, grazie al gaio suono di questo 
"pennuto" artificiale? 
In effetli e proprio il sole che fa canlare 
questo solista nel coro che accompagna 
i'aurora, pcrche le sue piume sono copcrte 
da brillanti file di cellule solari; si tratta, 
per cominciare di energia ecological 
1 lettori perspicaci oraobietteranno: "Gia. 
ma che succede se piove!?". Bene, in que- 
sto caso e meglio non alzarsi. non vi pare? 
Molto meglio restarsene a letlo! E allora il 
nostro intelligente amico pseudo-pennuto 
se ne stara ben zilto fmo all'ora di apertura 
del bar del paese. Sfbrtunatamenie, pero, il 
"vero" coro del matlino non si preoccupa, 
in genere, se piove osecsereno. pcrcui alia 
fine dovrete forse ricorrereai batuffoli nel- 
le orecchie. oppure, se le cose volgessero al 
peggio, impugnare magari una doppietta. 
Ora che ci siamo immedesimati nell'idea, 
possiamo dare un'occhiata allo schema di 
questo ingegnoso apparecchietto. Lo ve- 
diamo in figura I. 
Si tratta di una cosetta molto semplice. 
proprio uno scherzetto. Tutto cio che con- 
tiene si riassume in alcune celle solari e in 
un cicalino. Dal punto di vista elettronico, 
il dispositive non rassomiglia per nulla ad 
un gallo ma. e questa e la cosa piit impor- 
tante, funziona ed e divertente da costrui- 
re. 
Su Tl e basalo un oscillatore abbastanza 
convenzionale. La sua caratteristiea pecu- 
liare e che funziona ad una tensione di 
alimentazione estremamente bassa (0,5 
VI), e fornisce un segnale di sveglia chiara- 
mente udibile assorbendo una corrente 

ft 

\ 

molto bassa. II segnale viene prodotto dal 
buzzer, (tipo PB272()dellaToko). Ilsegna- 
le i sufficiente a svegliare uno anche dal 
sonno piii profondo, purche I'apparecchio 
si trovi nelle immediate vicinanze del dor- 
miente. 
E I'alimentazione che da la vita a questo 
gallo-sveglia. Sei minuscole celle solari so- 
no collegatc in serie, per assicurarc il buon 
funzionamento anche se fuori piove a di- 
rotto. Ogni cella ha un'area di circa I cm", 
i tipi usati nel nostro protolipo avevano la 
misura di 6 x 19 mm, e polevano fornire 
una corrente di 20 mA in cortocircuito. Se 
ai lettori non riesce di procurarsi questo 
delerminato tipo, qualsiasi altro andra be- 
ne. basta che la superftcie totale resti la 
slessa. In altre parole. I'oscillatore funzio- 
nera ugualmente bene se gli 0,5 V di ali- 
mentazione verranno forniti da due celle 
da 5 cm2 oppure da dieci da 1 cm3. Se 
occorre una sensibilita minore, la superfi- 
cie potra anche essere inferiore ai 10 cm2. 
II partitore di tensione usato per regolare il 
punto di lavoro di TI e del tipo variabile in 
modo chesi possa variarecon PI laquanti- 
ta di luce solare necessaria per atlivare 
I'oscillatore. La sensibilita ha un campo di 
variazione molto esteso: quando PI e al 
suo minimo valore, ci vuole una luce solare 
molto forte per far suonare il cicalino; 
quando PI e al livello massimo basteril la 
luce di un fiammifero acceso per far "can- 
tare il gallo". 
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Alcuni consign pratici 
Per quanto il circuilo sia semplice, molta 
genie vorri forse costruirlo senza circuilo 
stampato, lutiavia i nostri progcliisli han- 
no deciso di fame uno. La disposizione dei 
componenli si vede in llgura 2. Ci sono due 
fori a dislanze uguali Ira Ipro, dai quali 
parliranno i fili per il ronzalorc Toko, per 
cui questo polra cssere facilmente collega- 
10 alia basetta. 
Per quanto riguarda Palloggiamemo, ci 
sono diverse alternative. Si poira usare 
una piccola scaloletla. all'esterno della 
qualc si monteranno le celle solari. Una 
soluzione migliore consislc nelPinserire le 
celle in una scalola di plastica Irasparenle. 
Dovrebbe pcro essere piii pralico lener se- 
parate le celle solari dal resto del circuilo e 
sistemarle in una scaloletla impermeabile 
di plexiglas, collegando poi ad esse un lun- 
go cavo. La scaloletla delle celle solari 
poira essere sisiemaia aU'eslerno della ten- 
da menlre la sezione del buzzer rimarra 
alPinterno. 
Naiuralmente, gli appassionaii con incli- 
nazioni ariisiiche potranno mettere alia 
prova il loro eslro e copiare il modello del 
protoiipo dalle figure die accompagnano 
i^ueslo articolo. 
E evidente che non occorrera un inierrui- 
torc generale. Se proprio vorrete fanacere 
11 gallo bastera bullargli sopra una coper- 
ta. M 

Fig. 2 - II circuilo stampato del gallo-sveglla da campeggio. Perlacoslruzlonesilmpiegherannosotlanlo 
una decina dl mlnuti. 

Elenco del componentl 

Reslslenze 
R1 = 10k 
R2 = 47 k 
PI = 100 k trimmer 

Condensatorl 
CI = 270 n 
C2 = 220 n 
C3 = 68 n 
C4 = 100 M/6 V 

Semlcondultorl 
T1 = BC549C 
Celle solan vedi lesto 

Varie 
LI ,L2 = Bobina 56 mH 
B2 = Toko PB 2720 buzzer 

• 

m 

/ 
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I frigoriferi sono per la maggior parte ba- 
sali sul semplice principio della compres- 
sione e deU'evaporazione di un liquido 
volatile (freon). Un motore elettrico azio- 
na un compressoreche fa liquefareil freon. 
Durante questo processo si sviluppa del 
calore, che viene disperso nell'ambienle da 
un radiatore (che si trova di solito sul retro 
del frigo). II freon liquido va alia serpenti- 
na refrigerante dove viene fatto evaporare 
e ridiventa gassoso; in questo modo sot- 
trae calore airinterno del frigo (e quindi 
anche dagli oggelti in esso conservati), 
Una volta raggiunta una certa ternperatu- 

gia. La conseguenza e che i costi superano 
lo stesso valore dei prodotti conservati! II 
rimedio consiste nell'arreslare il processo 
di refrigerazione ogni volta che laserpenti- 
na si ricopredi unsottilestratodi ghiaccio. 
Si puo ottenere lo scopo staccando il frigo 
dalla rete. Quando it ghiaccio si sara fuso, 
si polra togliere I'acqua e rimettere in mo- 
to il frigo che avrit un maggiore rendimen- 
lo. 
Una soluzione piit semplice e quella di 
equipaggiare il frigo con un sistema di sbri- 
namento semi-automalico. II frigo viene 
staccato premendo I'apposito pulsanle (di 

Sbrinatore eeonomico 

per il frigo 

Toglie il ghiaccio e riduce la bolletta 

della luce 

Molti moderni frigoriferi sono provvisti di sbrinatore automatico per 
evitare la formazione di ghiaccio sulla serpentina. Un sottile stralo di 
ghiaccio peggiora le prestazioni e fa aumentare il consumo. A questo 
inconveniente si puo rimediare sbrinando periodicamente il frigo. Lo 
svantaggio sta nel fatto che i sistemi di sbrinamento automatico 
hanno un consumo proprio di corrente abbastanza elevato. Inoltre 
essi producono una certa quantity di calore che fa aumentare 
I'assorbimento di potenza da parte deU'elettrodomestico. Uno 
sbrinatore elettronico puo eseguire lo stesso lavoro con un costo 
inferiore in termini di energia. 
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ra il motore si arresta mediante un ternio- 
slalo. Dopo un certo tempo, che dipende 
dall'efficacia deU'isolamenio termico, dal- 
la superfleie interna (non dal volume!) e 
dalla differenza Ira la lemperatura interna 
e quella deirambiente, la lemperatura ai- 
rinterno del frigo sard aumentata di quel 
tanlo da far scattare nuovamente il termo- 
stato che a sua volta fa partire il motore. 
Molto spesso le serpentine refrigeranti cir- 
condano una piccola cella dove si produce 
il ghiaggio o si conservano i cibi congelati. 
Ogni volta che si apre la porta, una certa 
quantita di aria calda passa daU'ambiente 
aH'interno del frigo provocando una con- 
densazione di umidila all'interno della cel- 
la refrigerante. Si forma di conseguenza 
uno spesso stralo di ghiaccio che rendepiii 
difficile lo scambio termico. In scguito a 
lutto questo. il motore funziona per perio- 
di piii lunghi e quindi consuma piu encr- 

solito rosso). Una volta fuso il ghiaccio 
depositalo sulla serpentina, il frigo si ri- 
mette automaticamente in moto. 
1 moderni sistemi sbrinatori, con i quali 
sono equipaggiati molti frigoriferi, sono 
automalici c percio rendono le cose molto 
piu facili. Lo scoglio consiste nel fatto che 
queste soluzioni lussuose contribuiscono 
anch'esse a far salire la cifra sulla bolletta 
della luce! Un circolo vizioso... Succede 
che, ogni volta che il termostato esclude il 
motore. viene acceso un riscaldatore 
(10...25 W) per riscaldare la serpentina e 
fondere il ghiaccio. L'acqua prodotla vie- 
ne convogliata all'esterno in uno speciale 
recipiente. Di conseguenza il frigoriferosi 
sbrina dopo ogni fase di raffreddamento. 
L'elemento riscaldante non consuma solo 
parecchia corrente, ma cede calore ai pro- 
dotti, calore che poi dovra essere rimosso, 
con ulteriore consumo di energia. Alia fine 
si potra evcntualmenle scoprire che e piii 
eeonomico staccare addiritlura il sistema 
automatico, in quanto non raggiunge lo 
scopo prefissato! Ciononostanle il frigo 
deve essere di lanto in tanlo sbrinato. Un 
sistema eeonomico e quello di azionare il 
riscaldamento con un inlerrultore manua- 
le. In pratica si pud manlenere il refrigera- 
tore in ottime condizioni sbrinandolo per 

1 

A nscaldafore 15 W 
B lermostalo 0' 
C - motore da 135 W 
D - inleffoliore poneUo 
E : luce infera 

(agltare uno di ouesii 
Fig. 1 - Se II clrculto del sistema elettrico del vo- 
stro frlgorlfero ha questo aspetto, si polri usare 
questo economlco sbrinatore. 
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Fig. 2 - Lo schema elellrlco dello sbrlnalore. Con I'aluto dl un lemporlzzatore (IC1) lo sbrlnalore vlene azlonato per un'ora. ad intervalll dl 7,15 oppure 31 ore. 

circa mezz'ora al giorno. Si rilornerebbe 
pero ai vecchi sistemi, in quanto il doverci 
ricordare ogni giorno di farsgelareil frigo, 
sarebbe un impegno non indifferente. Per 
fortuna c'e I'eleuronica a dare una rispo- 
sla: sistemare un circuito che accenda lo 
sbrinatore per un'ora ogni 7, 15 o 31 ore. a 
noslra scelta. 
Prima di buttarsi su questo progelto e di 
impugnarc il saldatore, i Icttori dovranno 
verificare se il proprio frigorifero possiede 
davvero un sistema sbrinaiore coinpleta- 
mehie amonialico, munito di unita di ri- 
scaldamenlo in parallelo ai coniaili del 
lermostato (si iratta di solito di frigoriferi 
con scompario del gbiaccio incorporato). 
In altre parole, il sistema eletlrico del vo- 
stro frigo deveesseredel lipo raffigurato in 
figura I. Quando il termoslato apre il con- 
laito, la resistenza riscaldante si trovera in 
serie al molore, che ha una bassa impeden- 
za. La correntechepassaatlraversoqucsta 
resistenza e troppo bassa per rnuovere il 
motore, viene acceso un riscaldatore 
fondere il ghiaccio nel congelatorc. 

I lettori die non abbiano a disposizione lo 
schema deH'impianto eletlrico del frigori- 
fero. potranno usare un ohmmetro (I'ele- 
mento riscaldante ed i fili di collegamento 
sono spesso ben nascosti). Inserire la spi- 
na, altendere che il molore si fermi, e quin- 
di estrarre la spina. Se con Pohnimelro non 
si misura una certa resistenza tra i due 
spinoiti, si poira essere ccrli che il circuito 
qui descritto non e adatto a questo frigo. Si 
polrebbe trattare di un tiposemiaulomati- 
co. che non e provvisto di resistenza. 
Se invece, la misura confcrma che il frigo 
poira essere munito deU'elemenlo sbrina- 
tore elettronico (la resistenza misurata do- 
vrebbe essere di parecchi k fi), provaresee 
possibile trovare i fili di collegamento della 
resistenza. Questi fili vanno di solito dal 
lermostato al gruppo refrigerante. Uno di 
essi (non importa quale) andra taglialo 
onde permeltere il collegamento in serie 
del sistema elettronico e della resistenza 
(vedi figura I). 
Nota: II refrigeratore non si puo logliere 
perche collegato al molore del frigorifero. 

Q7 
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»-C 
Tril; u wz 

A 1 ora 
B tempo di sbnnamento 
C escluso D - acceso 

Fig. 3-11 dlagramma degll Impulsl per le usclle Q6...Q8 dl IC1. Se tulte e tre le usclle sono a llvello logico 
"0", il sistema sbrinatore sard In lunzlone. 

Lo schema eleltrico 
La figura 2 mostra lo schema eletlrico 
completo deU'elemento sbrinatore. Si irat- 
ta di un semplice interruttore a tempo, 
basalo su un conlatore binario lipo 4060. 
L'integrato contiene un oscillatore interno 
che produce un ciclo di circa 112secondi 
su QIO. se i valori scelti per R4, C4 e C5 
corrispondono a quelli dello schema. La 
tensione al piedino 9 cambiera quindi il 
suo livello ogni 56secondi. Si poira esegui- 
re un controllo mediante un tester ed un 
cronometro da polso. Se il tempo non cor- 
risponde, bisognera regolare il valore di 
R4. Un divisore per due e sistemato tra 
ognuna delle uscite di IC1 e la successiva 
(le prime 5 uscite non sono usale), L'uscita 
Q6 ha un ciclo di circa 2 ore (bassa per 
un'ora ed alta per un'ora). L'uscita Q7 va a 
livello alto ad ogni commutazione negati- 
va di questo segnale, ed altretlanto fa l'u- 
scita Q8. 
Le uscite Q6...Q8 controllano il triac Tril 
tramite i diodi D6...D8 ed il transistor Tl. 
Si avra come risultato che il triac espento 
per 7 ore e resta acceso per un'ora (vedi 
figura 3). Questo triac e collegato in serie 
con il riscaldatore, e percid il sistema sbri- 
natore viene azionato per un'ora ad inter- 
valli di sette ore, ed in questo periodo entra 
in funzione al distacco del molore. Se il 
motore viene riacceso dal termoslato. per 
tutta I'ora successiva lo sbrinatore non en- 
treri piii in funzione, e ci vorranno poi 
altre sette ore perche il processo riprenda. 
Se. dopo qualche giorno, non c'e ghiaccio 
sulla serpentina (dipende dalla frequenza 
alia quale viene aperto il portellol), si po- 
tr^ collegare al circuito il diodo D9, con il 
ponticello BI: ora I'intervallo sara di 15 
ore. Se occorre, si potra montarc il ponti- 
cello B2 per portare gli intervalli a 31 ore. 
Per ottenere una frequenza di clock stabi- 
le, ICl viene alimentato da una tensione 
stabilizzata dal diodo Zener D5. II circuito 
R1/C3 garantisce che il conlatore venga 
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Elenco dei componenli 

Resistenze 
R1 = 470 k 
R2 = 680 n 
R3 = 10 M 
R4 = 3M3 
R5 = 220 k 
R6 = 39 k 
R7 = 1 k 
R8 = 47 n/1 W 

Condensalori 
C1 = 100 M/25 V 
C2,C3 = 100 n 
C4,C5 = 22 p/16 V 
06 = 100 n/400 V 

Senilcondutlon 
I01=4060 
T1 = 80 547 
Tril = TIC206D 
D1 , . , D4 = 1N4001 
D5 = zener 10V/400 mW 
D6 . , . 010= 1N4148 

Varie 
Trl = 12 V/50mA 
F1 = 100 mA fusibile ritardato con 
portatus. 3 passacavi a pinza 
scatola in plalica 600 435 West Hyde 

automaticainente azzeralo all'accensione 
deU'alimentazione. per cui il processo co- 
mincera sempre dall'inizio. 

La costruzione 
La figura 4 mosira la disposizione dei com- 
ponenli e le piste di rame del circuitostam- 
pato di questo economico sbrinatore. II 
montaggio dei componenli sulla baselta 
dovrebbe essere abbastanza semplice, La- 
sciare per ora scollegati i ponticelli Bl e 
B2.11 triac non avra bisogno di dissipatore 
termico. 
Come si pub osservare sullo schema. Tali- 
mentatore non e messo a terra, e questo e 
proprio cib che ci vuole! La basetla deve 
essere alloggiata in una scatoletta di plasii- 
ca (BOC 435 della West Hyde). Per motivi 
di sicurezza e consigliabile usare viti edadi 
in plastica per fissare la basetta al fondo 
della scatola, ed anche per montare il tra- 
sformatore sul coperchio. Si monta inoltre 
sul coperchio un connettore tripolare tipo 
Mamuth, fissando anche questo con viti in 
plastica, Sul coperchio si pralicheranno 
anche dei tori per i passacavi entro i quali 
passeranno i vari cordoni. 
Si collega il circuito al frigo nel seguente 
modo. Staccare il frigo dalla rete, e tagliare 
il cordone di alimentazione in un punto nel 
qualesi possa inserire lo sbrinatore (percib 
aU'esterno del frigo). Lo spezzone del 
cordone di rete che porla la spina viene 
passalo attraverso un passacavi e collegalo 
ad un lato del connettore. Si collega ora il 
primario del trasformalore tra fase e 
neutro. Si prega di evilare assolutamente 
di collegarlo al filo di terra!! In serie al 
primario del trasformalore si deve collega- 
re anche il fusibile. I fili di rete che arrivano 
dal frigorifero devono essere collegati al- 
I'altro lato del connettore a tre poli. Si 
salda infine un cavetto a due fili alle uscite 
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Fig. 4 - Le piste dl rame e la disposizione del componenli del circuito stampalo dello sbrinatore. 
La baselta deve essere alloglala in una scatoletta dl plastica. 
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Foto 1 - Lo sbrinatore complelo e allogglato In una scatoletta In plastica West Hyde BOC 435. SI notino I 
passacavi a pinza ed II connettore tipo "mamuth". 

A e B della basetta. Le estremila opposle 
dei due fili vanno portate dentro al frigo 
dove si collegano "in serie" ai due capi 
risultanti dal taglio del filo che porta all'e- 
lemento riscaldante. Non ha importanza 
quale dei fili sia connesso con un capo e 
quale con I'altro, ma e importante sapere 
bene quale sia il filo da tagliare (vedi figura 
I). La scatoletta pub essere montata dietro 
al frigo. 
Dopo aver effettuato un controllo accura- 
lo. si potra collegare il frigo, cd in questo 
istante panira il motore. Se. dopo alcuni 
giorni, il congelatore non eancoracoperto 
da ghiaccio, si potra aggiungere il ponticel- 

lo Bl per rendere I'economico sbrinatore 
ancora piu ecefnomico. Se occorre. si potra 
montare anche il ponlicello B2. ma se co- 
mincia a formarsi del ghiaccio. (con uno 
spessore di diversi millimctri) si dovra lo- 
gliere B2. 
Se si dovesscro ancora migliorare le cose, 
sara possibile anche togliere Bl. I lettori 
dovranno fare degii esperimenti e vedere 
qual'e la soluzione migliore, dalo che ogni 
frigorifero e diverse dall'altro ! 
Attenzione! Kicordarsi che, nonostante il 
trasformalore, il circuito potrebbe essere 
sede di tensioni letali. perche e connesso 
alia rete tramite relemento riscaldante. M 
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di David Ridyard B. Sc. 

La voce umana 
Prima di descrivere le tecniche impiegate 
in queslo sistema, sara utile fare qualche 
breve considerazione circa la generazione 
e la forma della voce umana. 
Si puo paragonare il tratlo vocale anato- 
mico ad un alimentatore in c.c., un oscilla- 
tore ad onda quadra ed un risuonalore. I 
polmoni forniscono una costante pressio- 
ne d'aria sulla parte posteriore delle corde 
vocali lese, forzando queste due membra- 
ne ad aprirsi, Le forze di Bernouilli svilup- 
pate dal flusso d'aria tendono a far chiude- 
re le membrane, e ne risulta una sequenza 
d'impulsi fonici che possono essere ap- 
prossimati ad un'onda quadra da 150 Hz. 
Cio significa una fondamentale a 150 Hz 
seguita da una serie di armoniche dispari 
decrescenie con legge esponenziale con 

Parlate al vostro 

computer 

Un sistema rilevatore della voce 
semplice e flessibile, che impiega 
un microprocessore M6800 e 
richiede un minimo di 
componenti esterni: riconosce 
dieci parole, in meno di 1,5 
secondi, con una precisione 
migliore del 90%. L'eliminazione 
dell'interfaccia tra uomo e 
computer costituita dalla tastiera 
presenta molti vantaggi ed e 
sempre stata it sogno di tutti i 
programmatori. Impiegando il 
sistema M6800, esso potra 
diventare realta per tutti i 
possessor! di un home computer. 

frequenza di 450 Hz. 750 Hz eccetera. 
II tratto vocale siesso agisce poi da risuo- 
nalore. Se lo si confronta con un tubo 
chiuso e perfetto. lungo 17,5 cm, ci si po- 
tranno allendere delle risonanze a 500 Hz, 
a 1500 Hz. a 2500 Hz e cos! via. Quesle 
risonanze sono conosciute sotlo il nome di 
formanti, e la forma della voce viene deter- 
minata dalla posizione di questi formanti, 
che sono modulati dalle mascelle, dalla 
lingua, dalla laringe e dalla faringe. 

I criteri fondamentali di progetto 
La maggior parte dell'informazione conte- 
nuta nelle parole sla nei primi tre formanti, 
mentre le informazioni riguardanli "chi 
parla" si trovano di solito nei formanti 
superior!. Di conseguenza il segnale d'in- 
gresso di questo sistema impiega un filtro 
di Butterworth del secondo ordine per li- 
mitare la banda del segnale a meno di 3,8 
kHz. In questo modo si ottengono due 
vantaggi: il primo e di ridurre la velocita di 
elaborazione che occorre per I'analisi e, in 
secondo luogo, si ottiene di far dipendere 
la risposta il meno possibile dal tono di 
voce di chi parla. 

:nV 
© 

□ 
microtono o/p 

CH CJ "2 
P|A b7 

;■> IC1.IC2 = 741 
IC3 = 306 

5 V 
O © O"; 01,66 READY 

al PIAbO 

1 lavori condotti sulla parola umana han- 
no anche dimoslralo che essa e ancora 
intelligibile anche se infmitamente limitata 
nei picchi, ossia che un'informazione pas- 
sanle per lo zero e ancora sufficiente a 
caratterizzare la parola. Questo ci permet- 
te di usare un comparatore per ridurre la 
voce ad un'unico flusso di bit seriali, elimi- 
nando la necessita di una conversioneana- 
logico/digitale. 
L'approccio convenzionale all'analisi del- 
la parola. a partire da questo punto, e di 
eseguire una trasformazione di Fourier, di 
controllare la posizione dei formanti nei 
diversi punti della parola. Si tratta pero di 
un metodo rozzo e lento, per cui nei pre- 
sente sistema e stata usata la funzione di 
autocorrelazione; 

i r+T 
RV(T) = L1M—/ H 

T—2TJ_j 
+ x(t) x (t+T) dt 

Questa formula si adatta molto facilmenle 
ad essere trattata da un microprocessore, 
quando I'ingresso x(t) abbia due valori, 
uno dei quali sia "1", che rappresenta +1, 
e I'altro sia "0", che rappresenta —1, per 
cui la moltiplicazione viene eseguita me- 
diante I'istruzione FOR. 
il valore di t viene determinate dalla fre- 
quenza di Nyquist aU'ingresso, pari a 4 
kHz, ossia risulta di 0,125 ms. I limiti d'in- 
tegrazione sono stati scelti per coprire un 
periodo Complete della minima frequenza 
interessante, in questo caso 250 Hz, dato 
che la fondamentale a 150 Hz e uniforme- 
mente presente. Conviene far questo anche 
perche i dati necessari per ciascuna auto- 
correlazione richiedono esatlamente 4 
byte, piii 4 byte ad ogni cstremita, ottenen- 
do un totale di dodici byte. Per ridurre il 
volume di memoria necessario per ogni 
parola, viene usato un gruppo di 12 byte su 
quattro. Si potrebbe ancora ridurre questo 
fabbisogno aggiustando il valore costante 
della riga 124, $24 (36), senza con questo 
diminuire la precisione. Prendendo un 
gruppo ogni sei, $3C (60), si dovrebbe ac- 
cumulare una riduzione del tempo di rico- 
noscimento pari a 50%, basta che venga 
usato un dizionario compatibile. 
L'autocorrelazione della parola ignota vie- 
ne confrontata con l'autocorrelazione del- 
la parola memorizzata nei dizionario, e la 
scelta della parola di risposta viene effet- 
tuata dalla distanza minima di Euclide: 
Distanza euclidea della parola di risposta 
= D 

Di = \l I Xk- Yt |1 
L K=0 J MIN 

n = numero dei byte memorizzati per ogni 
parola autocorrelata 
Xk = k.esimo byte della parola autocorre- 
lata in memoria 
Yt = k.esimo byte della parola autocorre- 
lata proferita 
Du = distanza della h.esima scelta 
Per ridurre la possibility di decision! non 
corrette, esiste una prova, per vedere se la 
seconda parola selezionata e vicina o meno 
alia prima. 
(Dt — Di) 5? A 
Dove A e una costante, specificata alia riga 
252. 
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Nella sua forma presente, il sistema eroga 
5 caralleri ASCII per la prima scelta. e 
cinque per la seconda. Se DI differisee in 
modo significativo da D2. appaiono da- 
vanli alia prima scella le parole "I 
THINK..." 
La routine d'ingresso impiega un PIA 
standard, con I'ingresso collegalo al bit 7, e 
la tinea READY colleaata al bit 0. 

Progetto del filtro e del comparato- 
re 
II circuito e formatoda trcstadi: preampli- 
ficatore, filtro e comparatore. II trimmer 
PI potrebbe essere sostituilo da una resi- 
stenza fissa da 100 k. ma si ottengono risul- 
lati migliori regolando PI per ottenere la 
massima ampiezza picco-picco di 15 V per 
la voce normale. A loro volta si possono 
omettere R7 e P2. mettendo a massa Pin- 
gresso di riferimento del comparatore, ma 
si otterranno risultati migliori regolando 
P2 per equilibrare le durate degli "0" e 
degli "1" nel flusso dei bit di uscita. In 
questo modo verranno ridotli i falsi awia- 
menti dovuti ai disturbi. 

Come impiegare il sistema esisten- 
te 
La prima cosa da fare e di create un dizio- 
nario, leggendo le dieci parole occorrenti. 
Si ottiene lo scopo avviando il programma 
di riconoscimento delle parole, e sostituen- 
do la riga 135 con un'interruzione coman- 
data dal software: 
020F 3F 135: SWI 
Le parole sono memorizzate alle locazioni 
2000, 2400, 2800, 2A 00....4400 e la loca- 
zione richiesta viene determinata dall'ope- 
rando della riga 29. 
Dopo aver chiuso 1'interruttore READY 
portando la linea a 5 V, il sistema rested in 
attesacheappaia il primo "1". ed eseguira 
quindi dei campionamenti ad 8 kHz, per 
una durata di 0,84 secondi. Si potra quindi 
cominciare a parlare nell'istante in cui la 
linea READY verra mandataalivelloalto. 
e la medesima dovra essere riportata a li- 
vello zero il piu presto possibile dopo il 
completamento della parola. 
1 cinque caralleri ASCII necessari per I'u- 
scita debbono essere piazzati in 23D3, 
23D4,..23D7, per la parola memorizzata 
in 2000; 27D3...27D7 per quella memoriz- 
zata in 2400, e cosi via. 
Una volta inserito il vocabolario completo 
di 10 parole, si dovra ricaricare ed avviare 
il programma originale di riconoscimento 
della parola, quindi proferire la parola in 
prova, usando il commutatore READY 
come prima. 
L'uscita sara la risposta di prima scelta a 
sinistra, e quella di seconda scelta a destra. 
Come precauzione di sicurezza, per impe- 
dire il passaggio di risposte non corretle, si 
potra attivare la soglia prevista in riga 252. 
In questo caso, se la parola di risposta non 
soddisfa il criterio (3), apparira all'estrema 
sinistra la frase "I THINK,,..". La scelta 
del valore precise della soglia puo essere 
fatta impiegando il grafico I, tenendo a 
mente che, per diminuire il numero degli 
errori, si aumentera il numero di mancate 
decision!: di solito si dimostrano adeguati 
02 o 03. 

1: NAM 
0100 2 ORG 
0100 CE 0004 3 START LDX 
0103 FF F508 4 STX 
0106 86 F508 5 ROY LDA A 
0109 2A FB 6 BPL 
010B Bt F508 7 ZERO LDA A 
010E 46 a ROR A 010F 24 FA 9 800 
0111 CE 0A00 10 LDX 
0114 06 08 n STORE LDA 8 
0116 37 12 LOAD PSH 8 
0117 F6 F508 13 LDA 8 
011A 56 14 ROR 8 
one 49 15 ROL A 
one 06 10 16 LDA 8 
01 IE 5A 17 WAIT DEC 8 
011 F 26 FD 18 BNE 
0121 01 19 NOP 
0122 33 20 PUL 8 
0123 5A 21 DEC 8 
0124 26 FO 22 BNE 
0126 A7 00 23 STA A 
0128 08 24 INX 
0129 80 0048 25 CPX 
012C 26 E6 26 BNE 
012E 86 12 27 LDA A 
0130 B7 0426 28 STA A 
0133 CE 1000 29 LDX 
0136 FF 0406 30 STX 
0139 CE 0A00 31 LDX 
0130 FF 0420 32 STX 
013F CE 04E0 33 LDX 
0142 FF 0422 34 STX 
0145 FF 0424 35 STX 
0148 06 00 36 AUTO LDA B 
014A FE 0420 37 MOVE LDX 
0140 A5 00 38 LDA A 
014F 08 39 INX 
0150 FF 0420 40 STX 
0153 FE 0422 41 LDX 
0156 A7 00 42 STA A 
0158 08 43 INX 
0159 FF 0422 44 STX 
0150 5A 45 DEC 8 
0150 26 EB 46 BNE 
015F CE 0500 47 LDX 
0162 FF 0400 48 STX 
0165 FF 0404 49 STX 
0168 CE 04E0 50 LDX 
0168 FF 0402 51 STX 
016E 06 04 52 LDA 8 
0170 FE 0402 53 LOOP 1 LDX 
0173 37 54 PSH 8 
0174 06 08 55 LDA 8 
0176 A6 00 56 LOOP 2 LDA A 
0178 A7 10 57 STA A 
01 7A 08 58 INX 
0178 5A 59 DEC 8 
0170 26 F8 60 BNE 
OWE FE 0402 61 LDX 
0181 C6 38 62 LDA 8 
0183 A6 04 63 LOOP 3 LDA A 
0185 A8 10 64 EDR A 
0187 43 65 COM A 
0188 66 17 66 ROR 
018A 66 16 67 ROR 
0180 66 15 68 ROR 
018E 66 14 69 ROR 
0190 66 13 70 ROR 
0192 66 12 71 ROR 
0194 66 11 72 ROR 
0196 66 10 73 ROR 
0198 FF 0402 74 STX 
0198 FE 0400 75 LDX 
019E A7 80 76 STA A 
01 AO 08 77 INX 
01 Al 08 78 INX 
01A2 08 79 INX 
01 A3 08 80 INX 
01A4 FF 0400 81 STX 
01A7 FE 0402 82 LDX 
01AA 5A 83 DEC 8 
01AB 26 06 84 BNE 
01 AD 20 02 85 BRA 
01AF 20 97 86 AUTO BRA 
0181 08 87 ISLE INX 
0182 FF 0402 88 STX 
0185 FE 0404 89 LDX 
0188 08 90 INX 
0189 FF 0400 91 STX 
0180 FF 0404 92 STX 
01 BF 33 93 PUL 8 
0100 5A 94 DEC 8 
0101 26 AD 95 BNE 
0103 CE 0580 96 LDX 
0106 06 38 97 LDA 8 
0108 37 98 LOOP 4 PSH B 
0109 4F 99 CLR A 
01CA 06 20 100 LDA 8 
0100 66 00 101 LOOPS RDR 
01OE 66 01 102 ROR 
01D0 66 02 103 ROR 
0102 66 03 104 ROR 
0104 89 00 105 ADC A 
01 06 5A 106 DEC 8 
0107 26 F3 107 BNE 

Riconoscimento della parola con 
Timpiego deH'aulocorrelazione 

SO 100 
£50004 parienza della routine l/P 
SF508 
SF508 
HOY 
SF508 
ZERO Attendere per il primo mdinzzodati 
£SOA00 
£8 

Cancare B con F508 
SF508 

Insenre ('ultimo bit d'ingresso in carry mserire C in LSB di ACCA 
ESI C 

Attendere il successive campiona- 
WAIT mento 

LOAD 
X Ci sono 8 bit in ACCA,» 
£S0048 Ci sono 840 bit In memoria"7 (me 
STORE della routine d'ingresso 
ES12 
S0426 inizio degli autocaicoll 
ESI000 
S0406 
£S0A00 
S0420 
ES04E0 
S0422 
S0424 
£SOC 
S0420 
X 

S0420 
S0422 
X Memonzzare dati m 04E0 
S0422 
MOVE 
£50500 Stabilire mdinzzo in memona di n- 
S0400 suitato temp 
S0404 
ES04E0 
S0402 Stabilire I'indirizzo dei dati origma- 
£4 ri. prelevare il quinto. sesto. settimo 
S0402 ed oltavo byte dei 12 byte dei dati 
£8 
X 
S10,X Muovere gli 8 bytes cornspondenti 

LOOP 2 
S0402 
£S38 56 |S38) lo scorrimento di 1 bit 
4.X muove 12 bytes atlraverso 4 byte 
S10,X 

molllplica mgresso con ingresso 
Si 7,X sfasato 
S16.X 
SIS.X 
S14,X 
S13.X 
SI 2.X 
SI 1.X 
S10.X 
S0402 
S0400 
S80(X memonzza nsult temp diunaloca- 

zione su quattro. a parlire da S0580 

S0400 
S0402 
LOOP 3 
ISLE (sola di diramazione lunga 
AUTO 
S0402 
S0404 
S0400 
S0404 

LOOP 1 
£50580 
£S38 

ES20 
X aggiungere II numero di "1" In oa- 
1 .X scun gruppo di 4 risultati temp 
2,X 
3,X 
£0 
LOOP 5 
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01D9 08 108: INX 
01 DA 08 109 INX 
01DB 08 110 INX 
010C 08 111: INX 
01 DD FF 0408 112 STX S0408 
01 E0 FE 0406 113: LOX S0406 
0163 A7 00 114 STA A X 
01E5 08 115. INX 
01E6 FF 0406 116 STX S0406 
01E9 FE 0408 117, LDX S0408 
01 EC 33 118 PUL B 
01EO 5A 119; DEC B 
0' EE 26 D8 120 BNE LOOP 4 
01 F0 FF 0408 121 STX 50408 
01 F3 FE 0420 122 LOX S0420 
01 F6 37 123 PSH B 
01F7 C6 24 124 LDA B £S24 
01 F9 08 125, ALT INX 
01 FA 5A 126: DEC 8 
01 F B 26 FC 127. BNE ALT 
01 FD 33 128 PUL B 
01 FE FF 0420 129. STX S0420 
0201 FE 0424 130 LDX S0424 
0204 FF 0422 131 STX S0422 
0207 FE 0408 132; LDX S0408 
020A 7A 0426 133 DEC S0426 
020D 26 AO 134: BNE AUTC 
020 F CE 2000 135. LDX £52000 
0212 FF 1A00 136. STX S1A00 
0215 CE 2400 137 LOX £52400 
0218 FF 1A02 138; STX S1A02 
021 B CE 2800 139 LOX £52800 
021E FF 1A04 140 STX S1A04 
0221 CE 2 COO 141 : LOX £S2C00 
0224 FF 1A06 142: STX S1A06 
0227 CE 3000 143; LDX £53000 
022A FF 1A08 144: STX S1A08 
022D CE 3400 145: LDX £53400 
0230 FF 1 AOA 146 STX SI AOA 
0233 CE 3800 147. LDX £53800 
0236 FF 1A0C 148: STX S1A0C 
0239 CE 3C00 149 LDX ES3C00 
023C FF 1 AOE 150 STX SI AOE 
023F CE 4000 151; LDX £54000 
0242 FF 1A10 152; STX S1A10 
0245 CE 4400 153: LDX £54400 
0248 FF 1 A12 154: STX SI Al 2 
0240 CE 1800 155 LDX £51800 
024 E FF 1B06 156. STX S1B06 
0251 C6 OA 157; LDA B £S0A 
0253 86 FF 158. LDA A £SFF 
0255 A7 02 159; STA A 2.X 
0257 A7 03 160. STA A 3.X 
0259 A7 04 161 STA A 4.X 
025B A7 05 162 STA A 5.X 
025D CE 19FE 163 LDX £S19F6 
0260 FF 1 BOO 164 STX SI BOO 
0263 CE 1000 165. CROSS LDX £51000 
0266 FF 1B04 166 STX S1B04 
0269 FE 1 BOO 167; LDX SI BOO 
0260 08 168 INX 
026D 08 169 INX 
026E FF 1 BOO 170. SI BOO 
0271 EE 00 171 ; LDX X 
0273 FF 1B02 172: STX S1B02 
0276 37 173: PSH B 
0277 FE 1806 174: LDX S1B06 
027A 4F 175; CLR A 
027B A7 00 176; STA A X 
0270 A7 01 177: STA A 1.X 
027 F CE 04 D3 178. LDX ES04D3 
0282 FF 1900 179. STX SI 900 
0285 FE 1B04 180. SUBT LDX S1B04 
0288 A6 00 181. LDA A X 
028A 08 182 INX 
028B FF 1B04 183 STX S1B04 
028E FE 1 BO 2 184 LDX S1B02 
0291 AO 00 185 SUB A X 
0293 2A 02 186; BPL PLUS 
0295 4A 187 DEC A 
0296 43 188 COM A 
0297 08 189 PLUS INX 
0298 FF 1B02 190: STX S1B02 
029B FE 1 BO 6 191; LDX S1B06 
029E AB 00 192: ADDA X 
02A0 A7 00 193; STA A X 
02A2 24 02 194; BCC NOVE 
02A4 6C 01 195 INC 1.X 
02A6 7A 1901 196 NOVE DEC S1901 
02A9 26 DA 197: BNE SUBT 
02 AB 7A 1900 198: DEC SI 900 
02A6 26 05 199. BNE SUBT 
02 B0 A6 03 200 LDA A 3.X 
02B2 Al 01 201: CMP A l.X 
02B4 22 OA 202: BHI NANS 
02 B6 26 26 203. BNE RUNUP 
02B8 A6 02 204 LDA A 2,X 
02BA Al 00 205: CMP A 0.X 
028C 22 02 206: BHI NANS 
02BE 20 IE 207 BRA RUNUP 
02 CO A6 02 208: NANS LDA A 2.X 
02C2 A7 04 209: STA A 4,X 
02C4 A6 03 210: LDA A 3,X 
02 C6 A7 05 211: STA A 5.X 
02C8 A6 00 212: LDA A o.x 
02CA A7 02 213; STA A 2.X 
02 CC A6 01 214: LDA A l.X 
02CE A7 03 215: STA A 3.X 
02 DO FE 1808 216: LDX SI 608 
0203 FF 1 BOA 217: STX SI BOA 

Memonzza ll nsultalo in S1000 - 

prendo solo un gruppo di 12 byle su 
qualtro 

imzializzare gti indlnzzl del dizio- 
nano 

cosliluire la memona delle nspo- 
sie. inlzio delta correlazione crocia- 
la 

Intzializzare gll indtrizzi del voca- 
bolano 

Imzializzare gli indtrizzi del voca- 
bolano 

Carlcare m ACCA il valote di una 
parola 

Sollrarre il valore del vocabolano 
prendere II modulo 

agglungere al lolale corrente 

conlrontare la MSB delta prima 
scella 

conlronwe LSB 

Sostituire le nuove prima e seconda 
scelta 

0206 FE 1 BO 2 218 LDX S1B02 
02 D9 FF 1B08 219 STX SI 808 
02OC 20 IE 220 BRA SANS 
02DE A6 05 221 RUNUP LDA A 5,X 
02E0 Al 01 222 CMP A l.X 
02E2 22 OA 223 BHI NAN2 
02E4 26 16 224 BNE SANS 
02E6 A6 04 225 LDA A 4.X 
02E8 Al 00 226 CMP A O.X 
02EA 22 02 227 BHI NAN2 
02EC 20 OE 228 BRA SANS 
02EE A6 00 229 NAN2 LDA A 0.X 
02F0 A7 04 230 STA A 4.X 
02F2 A6 01 231 LDA A 1 .x 
02 F4 A7 05 232 STA A 5.X 
02 F6 FE 1B02 233 LDX S1B02 
02 F9 FF ' BOA 234 STX SI BOA 
02FC 33 235 SANS PUL B 
02FD 5A 236 DEC B 
02FE 26 05 237 BNE JUMP 
0300 BD EOCC 238 JSR SEOCC 
0303 20 03 239 BRA OUT 
0305 7E 0263 240 JUMP JMP CROSS 
0308 86 OA 241 OUT LDA A £S0A 
030A BD El DI 242 JSR SE1D1 
0300 86 OD 243 LDA A £S0D 
030F BD E101 244 JSR SE1D1 
0312 B6 1805 245 LDA A S1805 
0315 BO 1803 246 SUB A SI 803 
0318 B7 5000 247 STA A S5000 
031B BD E067 248 JSR SE067 
031E B6 5000 249 LDA A S5000 
0321 BD E06B 250 JSR SE06B 
0324 B6 5000 251 LDA A S5000 
0327 81 00 252 CMP A £S00 
0329 24 37 253 BCC OK 
032B 86 20 254 LDA A £S20 
0320 BD E1D1 255 JSR SET Dl 
0330 86 2E 256 LDA A CS2E 
0332 BD E1D1 257 JSR SE1D1 
0335 86 2E 258 LDA A £S2E 
0337 BD E1D1 259 JSR SE1D1 
033A 86 2E 260 LDA A £S2E 
033C BD El Dl 261 JSR SE1D1 
033F 86 49 262 LDA A £S49 
0341 BD El Dl 263 JSR SE1D1 
0344 86 20 264 LSA A £S20 
0346 BD El Dl 265 JSR SE101 
0349 86 74 266 LDA A £S74 
034B BD El Dl 267 JSR SET Dl 
034E 86 68 268 LDA A £S68 
0350 BD El Dl 269 JSR SE1D1 
0353 86 69 270 LDA A £569 
0355 BD El Dl 271 JSR SE101 
0358 86 6E 272 LDA A £S6E 
035A BO El Dl 273 JSR SE101 
0350 86 6B 274 LDA A £S6B 
035F BD E1D1 275 JSR SE1D1 
0362 FE 1B08 276 OK LOX SI 808 
0365 A6 00 277 LDA A SOO.X 
0367 BD El Dl 278 JSR SET Dl 
036A A6 01 279 LDA A l.X 
036C BD E101 280 JSR SE1D1 
036F A6 02 281 LDA A 2.X 
0371 BD E1D1 282 JSR SET Dl 
0374 A6 03 283 LDA A 3,X 
0376 BD E1D1 284 JSR SE1D1 
0379 A6 04 285 LDA A 4.X 
037B BD El Dl 286 JSR SE1D1 
037E A6 05 287 LDA A 5.X 
0380 BD El Dl 288 JSR SE1D1 
0383 BD EOCC 289 JSR SEOCC 
0386 86 28 290 LDA A £S28 
0388 BD El Dl 291 JSR SE1D1 
038B FE 1 BOA 292 LDX SI BOA 
038E A6 00 293 LDA A O.X 
0390 BD El Dl 294 JSR SElOl 
0393 A6 01 295 LDA A l.X 
0395 BD E101 296 JSR SE1D1 
0398 A6 02 297 LDA A 2,X 
039A BD El Dl 298 JSR SEID1 
039D A6 03 299 LDA A 3,X 
039F BD El Dl 300 JSR SElOl 
03A2 A6 04 301 LDA A 4.X 
03A4 BD E1D1 302 JSR SE1D1 
03A7 A6 05 303 LDA A 5,X 
03A9 BD E1 Dl 304 JSR SE1D1 
03AC 86 29 305 LDA A £S29 
03AE BD E1 Dl 306 JSR SElOl 
03B1 7E 0106 307 JMP RDY 
03B4 3F 308 

309 
swi 
END 

conlronlare I'MSB delta seconda 
scella 

conlrontare I'LSB delta seconda 
scelta 

sostituire la nuova seconda scella 

Interlinea 
rilorno carrello 
cancare A con I'MSB della seconda 
scella, sottrarre I'MSB della prima scelta 

conlronlare con la soglia 
Visualizzare "I THINK" se la nspo- 
sta non e buona 

Visualizzare la parola dl nsposta 

visualizzare la seconda scella 

allendere la parola successiva 

Tabella dei simboli 
ALT 01 F9 AUTO 01AF AUTO 0148 CROSS 0263 
ISLE 01B1 JUMP 0305 LOAD 0116 LOOP 1 0170 
LOOP2 0176 LOOP3 0183 LOOP 4 01C8 LOOPS 01CC 
MOVE 014A NAN2 02EE NANS 02C0 NOVE 02A6 
OK 0362 OUT 0308 PLUS 0297 RDY 0106 
RUNUP 02DE SANS 02FC START 0100 STORE 0114 
SUBT 0285 WAIT 01 IE ZERO 010B 



4-40 — eleklor aprlle 1982 Parlate al voslro comouler 

1 NAM 
0100 2 ORG S0100 
0100 CE 1000 3 LDX ES1000 
0103 FF 1A00 4 STX S1A00 
0106 CE 2000 5 LDX ES2000 
0109 FF 1A02 6 STX S1A02 
0100 CE 2800 7 LDX ES2800 
010F FF 1A04 8 STX S1A04 
0112 CE 3000 9 LDX £53000 
0115 FF 1A06 10 STX S1A06 
0118 CE 3800 11 LDX £33800 
01 IB FF 1A08 12 STX S1A08 
01 IE CE 4000 13 LDX £54000 
0121 FF 1A0A 14 STX SI AO A 
0124 CE 4800 15 LDX £54800 
0127 FF 1A0C 16 STX SI AOC 
012A CE 5000 17 LDX £55000 
012D FF 1A0E 18 STX S1A0E 
0130 CE 5800 19 LDX £55800 
0133 FF 1A10 20 STX SIA10 
0136 CE 1800 21 LDX £51800 
0139 FF 1 Al 2 22 STX S1A12 
013C FF 1 AI4 23 STX SI AM 
013F CE 08 A 7 24 LDX ES08A7 
0142 FF 1A16 25 STX S1A16 
0145 FE 1 Al 4 26 AVRG LDX SI AM 
0148 FF 1A12 27 STX S1A12 
014B FE 1A02 28 LDX S1A02 
014E A6 00 29 LDA A X 
0150 08 30 INX 
0151 FF 1A02 31 STX S1A02 
0154 FE 1A12 32 LDX S1AI2 
0157 A7 00 33 STA A X 
0159 08 34 INX 
015A FF 1 A12 35 STX S1A12 
015D FE 1A04 36 LDX 51 A04 
0160 A6 00 37 LDA A X 
0162 08 38 INX 
0163 FF 1A04 39 STX S1A04 
0166 FE 1A12 40 LDX 51 Al 2 
0169 A7 00 41 STA A X 
016B 08 42 INX 
016C FF 1A12 43 STX S1A12 
016F FE 1A06 44 LDX S1A06 
0172 A6 00 45 LDA A X 
0174 08 46 INX 
0175 FF 1A06 47 STX S1A06 
0178 FE 1A12 48 LDX S1A12 
017B A7 00 49 STA A X 
017D 08 50 INX 
017E FF 1 Al 2 51 STX Si Al 2 
0181 FE 1A08 52 LDX SI AOS 
0184 A6 00 53 LDA A X 
0186 08 54 INX 
0187 FF 1 AOS 55 STX 51 AOS 
018A FE 1A12 56 LDX SI Al 2 
018D A7 00 57 STA A X 
018F 08 58 INX 
0190 FF 1A12 59 STX SI Al 2 
0193 FE 1A0A 60 LDX S1A0A 
0196 A6 00 61 LDA A X 
0198 08 62 INX 
0199 FF 1A0A 63 STX SI AO A 
019C FE 1 A12 64 LDX SI Al 2 
019F A7 00 65 STA A X 
01 Al 08 66 INX 
01A2 FF 1A12 67 STX SI Al 2 
01A5 FE 1 AOC 68 LDX SI AOC 

programma medlo Oiiionano 
sisiemare l indtrizzo d'ingresso del 
daJi delle parole 

tndinzzo inlermedto dalt 

numero det Pyle da calcolare 

muovere la pnma parola di dalt al- 
rindinzzo tnlermedio 

01A8 20 02 69 BRA SKIP 01AA 20 99 70 AVGE BRA AVRG 
01 AC 01 71 SKIP NOP 
01 AD A6 00 72 LDA A X 
01AF 08 73 INX 
01B0 FF 1 AOC 74 STX SLAOC 
01 B3 FE 1 A12 75 LDX SI Al 2 
01 B6 A7 00 76 STA A X 
01B8 08 77 INX 
01B9 FF 1A12 78 STX SI Al 2 
01BC FE 1 AOE 79 LDX Si AOE 
01BF A6 00 80 LDA A X 
01C1 08 81 INX 
01C2 FF ' AOE 82 STX SI AOE 
01C5 FE 1 Al 2 83 LDX S1A12 
01C8 A7 00 84 STA A X 
01CA 08 85 (NX 
01CB FF 1 Al 2 86 STX S1A12 
01CE FE 1A10 87 LDX S1A10 
01D1 A6 00 88 LDA A X 
01D3 08 89 INX 
01D4 FF 1A10 90 STX S1A10 
01D7 FE 1 Al 2 91 LDX S1A12 
01 DA A7 00 92 STA A X 
010C 08 93 INX 
0100 FF 1 Al 2 94 STX SI Al 2 
01EO CE 1800 95 LDX ESI 800 
01E3 4F 96 CLR A 
01E4 AB 00 97 ADD A X 
01E6 AB 01 98 ADD A 1,x 
01 ES AB 02 99 ADO A 2.X 
01EA AB 03 100 ADDA 3,X 
01 EC AB 04 101 ADD A 4.X 
01 EE AB 05 102 ADD A 5.X 
01 FO AB 06 103 ADD A 6,X 
01F2 AB 07 104 ADD A 7.X 
01F4 46 105 ROR A 
01F5 47 106 ASR A 
01F6 47 107 ASR A 
01 F7 CE 1 A00 108 LDX ESIAOO 
01 FA A7 00 109 STA A X 
01 FC 08 110 INX 
01 FO FF 1 A00 111 STX SI A00 
0200 7A 1 Al 7 112 DEC SI Al 7 
0203 26 A5 113 8NE AVGE 
0205 7A 1AI6 114 DEC SI Al 6 
0208 26 AO 115 BNE AVGE 
020A CE 1000 116 LDX £51000 
020D FF 1A00 117 STX S1A00 
0210 CE 2000 118 LDX ES2000 
0213 FF 1A02 119 STX S1A02 
0216 CE 08A7 120 LDX ES08A7 
0219 FF 1900 121 STX SI 900 
021C FE IA00 122 MOVE LDX S1A00 
021 F A6 00 123 LDA A X 
0221 08 124 INX 
0222 FF 1 A00 125 STX SlAOO 
0225 FE 1A02 126 LDX S1A02 
0228 A7 00 127 STA A X 
022A 08 128 INX 
022B FF 1 A02 129 STX S1A02 
022E 7A 1901 130 DEC S1901 
0231 26 E9 131 BNE MOVE 
0233 7A 1900 132 DEC SI 900 
0236 26 E4 133 BNE MOVE 
0238 3F 134 

135 
SWI 
END nessun errore riievaiO 

Tabella aei simbol 
AVGE Dl AA AVRG 0145 MOVE 021C S 

(sola di diramazione lunga 

Aggiungere 8 parole di dati 

fltvidere per otto 

abDiamo finilo? 

Indtnzzo d'uscila 

Migliori risultati si possono ottenere im- 
piegando un dizionario formato da'parole 
risultanii dalla media di diversi modi di 
pronunciare la stessa parola (in questo ca- 
so 8). Per fare cio, una parola deve essere 
inserita otto volte e mcmorizzata in 2000. 
2800, 3000...5800. Si dovra poi far panire 
il programma di formazionedel dizionario 
medio, e I'indirizzo di uscita sari determi- 
nato dall'operando della riga 118. Non di- 
menticare di aggiungere i vostri cinque 
caralteri ASCII, come avete fatto prima. 
Fare tutto questo per died volte e un pro- 
cedimento abbastanza lento e laborioso, 
cite richiede un mucchio dilavoropercari- 
care e variare programmi provenienti da 
disco o nastro, ma si notera infine un note- 
vole miglioramento e, una volta complela- 
to il dizionario, esso potra essere usalo 
indefmitamente. 
Se non si usa la soglia, ma se si dispone di 
un dizionario mediato, si potra ottenere 
una precisione del 90% per tutti i parlatori 
del medesimo sesso. Usando una soglia di 
02, gli errori si riducono al 4% o meno, 
mentre il lasso di decisione valide scende 
air81%. Se si usera un dizionario non me- 

a- per 1° sceita giusla 
b- per i0 sceila errata 

12- 

10 11 12 13 14 15 16 17 1 0,-02 

Grallco 1 - Frequenza relallva dl evenlo delle dlslanze Ira le rlsposle dl prlma e dl seconda scella. 

diato, questi errori verranno aU'incirca 
raddoppiati. 
Inizialmente chi parla per le prime volte, 

non essendo abituato ad azionare in modo 
opportuno I'interruttore, e ad enfatizzare 
troppo la sua voce. potrS ottenere meno 
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del 70% di risultati utili. ma dopo un poco 
di esercizio con tulto il dizionario, miglio- 
rera fino a raggiungere pressoche lo stesso 
risultato delPaulore del vocabolario. 
Sfortuna vuole che non si siano pratica- 
mente raggiunli risultati usando inleiiocu- 
tori femmineed autori maschi, o viceversa, 
per quanto talvolta si possa oltenere ca- 
sualmente una scrie di risultati utili quart- 
do una femmina parla esatlamente ad 
un'ottava superiore rispetto al maschio. 

Adattamento del sistema esistente 

La prima variabile e la soglia di decisione, 
che appare alia riga 252, della quale abbia- 

• mo gia parlato con abbaslanza particolari. 
Una cosa che il leltore potrebbe in seguito- 
desiderare e un ampliamenlo del vocabo- 
lario. 11 numero di parole vienedelermina- 
to dalPoperando della riga 157. Per allog- 
giare ogni parola in piu, si debbono inseri- 
re due righe Ira 154, 155, in modo da allun- 
gare in modo adatto la sequenza, cosa che 
dovrebbe risultare ovvia tra le righe 
135... 154; si ha, per la undicesima parola: 
154.1: LDX $ 4800 
154.2: STX $ IA14 
Le piit importanli modifiche che un ulente 
possa desiderare di apportare, riguardano 
I'uscita, II sistema esistente impiega la su- 
broutine SSB. che produce i caratteri 
ASCII memorizzati nelPaccumulatore A, 
Se questa non esiste, occorre scrivere una 
routine analoga e sistemarla in $ EIDl. 
La successiva modifica potrebbe essere la 
richiesta aH'interlocutore di "ripelere" 
(REPEAT), qualora non sia soddisfatto il 
criterio (3). La cosa puo essere semplice- 
mente ottenuta cambiando i caratteri 
ASCII nelle righe 254, 256, 258 ecc. da "I 
THINK" a "REPEAT". Alia fine di que- 
sta sezione d'uscila si deve introdurre una 
diramazione all'indietro verso la riga 3. 
L'uscila della prima o della seconda scelta 
si collega al falto che 1'indiriz.zo del prime 
caratlere ASCII della prima scelta e me- 
morizzato in S 1808. ed il primo caratlere 
ASCII della seconda scelta e memorizzato 
in S I BOA, Quesli indirizzi possono essere 
usati come indirizzi di destinazione per 
islruzioni di diramazione, perdar modo al 
sistema di eseguire qualunque funzione gli 
venga richiesta. 
Usando i caratteri da 0 a 7 e le parole 
"WRITE" e "STOP" la programmazione 
in ottale dovrebbe richiederesoltanto delle 
subroutine relativamente semplici. come 
potrebbero essere il controllo dei trenini 
oppure il controllo a dislanza dei televiso- 
ri. Queste due ultime applicazioni sono 
parlicolarmente buone in quanto un even- 
tuale errore non avrebbe conseguenze fa- 
tali. 
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Un alimentatore regolabile pud essere pro- 
getlalo in un cerlo numero di modi diversi. 
Tanto per cominciare, lo si potra costruire 
tutto a componenti discreti, ed allo scopo 
esistono parecchie ricette. II problema sta 
nel fatto che un alimentatore di dimension! 
ragionevoli richiede non pochi componen- 
ti discreti, per cui lo schema lende ad essere 
molto complicato. La cosa si puo evitare, 
dato che siamo nell'era dei chip. 
Una soluzione rapida ed economica, nel 
caso che I'alimentatore sia destinato ad 
erogare correnti abbastanza basse, consi- 
ste nell'uso di regolatori di tensione inte- 

Alimentatore 

ii ni versa le 

Come gli affezionati lettori gia 
sapranno, negli ultimi anni 
Elektor ha dedicate molto spazio 
e molta attenzione agli 
alimentatori. Essi sono diventati, 
per cost dire, il piatto forte dei 
nostri progettisti. La nostra 
edizione del novembre 1981 
riportava per esempio, un 
alimentatore di precisione, cioe 
un apparecchio molto bello e 
precise che potrebbe anche 
funzionare come generatore di 
tensione di riferimento. Stavolta 
Elektor vuole soddisfare un 
maggior numero di guasti, 
producendo un alimentatore 
meno esclusivo e quindi piu 
popolare; un alimentatore 
multiuso semplice ed a buon 
prezzo per esperimenti, che potra 
essere regolato tra 0 e 20 V. 

Tensione d'uscila 0...20 V con 
regolazione grossolana e fine 
Corrente d'uscila 2 A massimi 
Corrente di corto circuito: circa 2,3 A 
Ronzio residue: < imV (a pieno carico). 

grati. Se pero occorrono correnti maggio- 
ri, il prezzo dei regolatori integrati tende a 
salire, e si torna cosi al problema iniziale. 
Questo e il motivo per cui si deve cercare 
un compromesso; un alimentatore di qua- 
lila ragionevole, senza rischiare la banca- 
rotta. L'alimeniatore che trattiamo ora e il 
giusto passo nella giusta direzione. Mette 
insieme alcuni integrati di bassa potenza 
ed a buon prezzo, e dei transistor in serie 
per i "servizi pesanti". Gli integrati stabi- 
lizzano e controllano la tensione, senza 
accorgimenti complicativi, ed i transistori 
provvedono a far passare il numero di am- 
pere necessari. 
Poiche la tensione di alimentazione della 
maggior pane dei circuit! supera raramen- 
te i 18...20 V, si e scelta la tensione massi- 
ma sui 20 V. Se occorre una tensione mag- 
giore (per esempio, per provare degli am- 
plificatori), si polranno collegare in serie 
due alimentatori. Spiegheremo piii tardi 
come comportarsi in questo caso. Oltre a 
tutto, un alimentatore doppio presenta no- 
tevoli vantaggi, poiche molti dei circuiti 
moderni richiedono una tensione positiva 
ed una negativa. Per scopi di sperimenta- 
zionc e quindi raccomandabile una versio- 
ne doppia, 
Una delle migliori prerogative di questo 
circuito e che la soglia inferiore di tensione 
e veramente 0 V, una comodita che solo 
pochi altri circuiti garanliscono. Data la 
grande escursione si e prevista una regola- 
zione fine ed una grossolana della tensione 
d'uscila. Gli alimentatori per esperimenti 
dovranno essere naturalmente protetti 
conlro i cortocircuili, ed anche questo lo e. 
Non e stata prevista pero una regolazione 
continua della limitazione di corrente in 
uscita, perche servirebbe solo acomplicare 
le cose, c I'esperienza dimostra che questo 
accessorio "di lusso" viene usato molto di 
rado. 
L'alimentalore puo erogare un massimo di 
2 A. piii che sufficienti per la maggior pane 
delle applicazioni. L'alimentatore presen- 
ta inoltre un'ondulazione residua molto 
piccola, grazie all'alta reiezione del circui- 
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Fig. 1 - Lo schema elellrlco deirallmenlalore. IC1 6 II regolalore della lensione principale, menlre IC2 lornlsce una polarlzzajlone negaliva che permelte alia 
lenslone dl usclta di arnvare a 0 V. 

to integralo (70 dB). Non si superera il 
millivolt neH'intero campo delle tension! e 
dclle correnti di uscita, 

Lo schema elettrico 

Come si vede in figura I, ralimentatore 
non e affatto complicato. In verita non si 
tratta della versione completa. Abbiamo 
omesso la "sezionc d'ingresso" in quanto 
il trasformatore (od i trasformalori) ed i 
raddrizzatori a ponte BI e D l.,.D4 posso- 
no essere collegati in vari modi, aseconda 
della destinazione deiralimentalore. Que- 
sto aspetto verra trattato piii avanti inque- 
sto articolo. 
Le tensioni dei trasformalori, raddrizzate 
e livellate, appaiono ai capi di C1 e C2, La 
maggiore delle due va al cuoredel circuito, 
passando per Rl: questo cuore e IC1, tin 
78GU a quattro piedini, un regolatore di 
lensione in conlenitore "power watt". Par- 
lando normalmente, Pingresso comune 
dell'integrato dovra andare a massa, for- 
nendo una lensione minima d'uscita di 5 
V. Poichesarebbc carino avere una lensio- 
ne d'uscita minima di 0 V. Pingresso comu- 
ne sara invece collegato ad una lensione 
negativa di —5 V. in questo schema. Que- 
sta lensione di polarizzazione negativa vie- 
ne ottenuta medianle un secondo regolato- 
re di tensione(lC2)e viene variata median- 
le P3. 
L'uscita di ICI viene amplificata da due 
inseguitori di emettitore.TI eT2, chesono 
collegati in parallelo per dare unacorrenle 
massima d'uscita di 2A. La regolazionc 
grossolana della lensione d'uscita avviene 
medianle PI. che la fa variare da 0a 20 V, 
P2 provvede alia regolazione fine. 
T3 e T4 garantiscono la protezione contro 

22 V 
2 * 3 A 

Ti' 

2 A I 

Q I 

' r 9 

? * 12 V 2 x 50 mA 

® 
0 ... 20 V 
max. 2 A 

^"0 

 © 
0 ... 20 V 
max. 2 A 

81128 2 

Fig. 2 - La sezlone dei trasformatori e dei raddrizzatori a ponte, nel caso si voglla costruire un alimentato- 
re doppio su due basette stampate. 
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0 , +40 V 
max. 2 A 

-®—0 

■0 

0 

0 ...-40 V 
max. 2 A 

il corto circuito- Non appena la correnic 
d'uscila supera i 2A. la tensione ai capi di 
R3 e di R4 raggiunge il pumo di inizio delta 
conduzione da pane di T3 e T4. In questo 
modo il carico deiralimentatore viene di- 
rettamente collegaio aH'usciia di ICI, che 
ora sarebbe propenso ad erogare la sua 
Corrente massima di corlocircuito (circa 
1A), ma ne e impediio da Rl. Ilfunziona- 
inenlo normale RI dovra passare solo la 
correme di base di T1 e T2. Quandoavvie- 
ne un corto circuito, la tensione ai suoi 
capi diminuisce tanto da ridurre la corren- 
te erogata da ICI ad un valorc prossimoai 
250 mA, La resistenza evita inoltre I'inier- 
vento della protezione termica di ICI, in 
quanto apparirebbe all'uscita un'onda 
quadra. 
Le cose potrebbero naturalmente andare 
nialese la tensione di polarizzazione ncga- 
liva mancasse, mentre la tensione princi- 
pale positiva e ancora presente (per esem- 
pio. subito dopo lo spegnimento). Questo 
e il motivo dell'aggiunta di T5: esso inelte 
in corto I'uscita di IC1 in caso di mancanza 
della polarizzazione negativa, 
C6 e C7 servono a sopprimere le compo- 
nenti ad alta frequenza migliorando nel 
contempo la risposta ai transitori. Questo 
i il motivo per cui essi non sono montati 
sulla basetla, ma direttamente tra i termi- 
nali d'uscila. D6 e D7 sono diodi di prote- 
zione. D6 provochera resclusione di ICI 
nel caso che una qualsiasi irregolarita del 
carico provocasse un passaggio di corrente 
in direzione errata. D7 preserva ICI dalla 
brucialura nel caso che venga collegata 
all'uscita dell'alimentatore una tensione a 
polarita invenita. 
II LED D5 ha la funzione meno "impegna- 
tiva" tra tuiti i diodi: serve solo come indi- 
catore di apparecchio acceso. 

Due version! 
Come gia ricordato in precedenza, i tra- 
sformalori ed i ponti raddrizzanti possono 
essere collegali in diversi modi, per cui il 
circuito polra diventare un alimentatore 
singolo o doppio 

AHmcnunore doppio: 2 x 0 ... 20 V/2 A 
Se si hanno a disposizionc due tension! 
ambedue regolabili, lasezionedialimenta- 
zione "grezza" si dovra costruire come in 
figura 2. II trasformalore TR1 fornisce I'a- 
limentazione principale, ed un piccolo tra- 
sformalore (TR2) alimentera 1C2. La ver- 
sione doppia richiede naturalmente due 
basette stampate montate nell'identico 
modo, ed cntrambe comprendenti un col- 
legamento Z-Y. I punti contrassegnati da 
un apostrofo (A', eccetera) appanengono 
alia seconda basetla. Come si vede in figu- 
ra 3, due alimentatori separati permctte- 
ranno ogni tipo di combinazione. 

Alimeniaiore singolo 0 ... 20 V/2 A. 
Come si vede in figura 4. un alimentatore 
singolo richiede meno componenti e meno 
lavoro. Occorrera un solo trasformalore, 
anche se provvislo di due avvolgimenli se- 
condari, mentre potranno essere omessi 
DL..D4, In questo caso occorrera eseguirc 
il collegamento Z-X. 
Collegando B1 nel modo indicato in figura 
4, si dara ad ICI una tensione positiva e ad 
IC2 una tensione negativa. Nonostante il 
diverso carico a cui sono sottoposte le due 
lensioni, il carico alsecondariodel trasfor- 
malore sara simmetrico. 

Costruzione e messa a punto 
La figura 5 mostra la basetla starapata 
dell'alimentatore. Alcuni componenti non 
sono montati su questa basetta: il trasfor- 
malore (od i trasformatori). i transistor di 
potenza T1 e T2, i due potenziomelri, C6e 
C7. 
Tl e T2 sono montati su un unico dissipa- 
torc termico, ed isolati da questo mediante 
piastrine di mica. II dissipatore deve avere 
una resistenza termica di l.70C/W, o me- 
no. Se ne trovano di preforali (per 2 x 
T03). II cablaggiodai transistori al circui- 
to stampato deve essere piu corto possibile 
ed i diversi fili dovranno possibilmente 
avere uguale lunghezza. I collegamenti di 
base e collellore verso Tl e T2 richiedono 
fili separati per andare alia basetta. 

ho—© 
0 V 
max, 2 A 

<D 

Baseiia 2 

X 
0 

0 ...-20 V 
max. 2 A 

-0 0 

S' F1  A 
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2 AT 

? I 
' * C O 2 * 20 . .22 V 

2* 1,5 A 

0) 

I C2 

0 ... 20 V 
max. 2 A 
—0 

■X0 

Fig. 3 - Un alimentatore doppio permelte chiara- 
menle un Implego pICi unlversale per gll usl speri- 
mentall. Fig. 4 - Un normale alimentatore singolo richiede un solo Irasformatore. 
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Fig. 5 - La basetla slampala o la dlspoalzlone del componenll dell'allmenlatore universale. 

Elenco del componenll 

Resislenze 
R1 = 100 n/9 w 
R2 = 2k2 
R3,R4 = 0.68 n/1 W 
R5 = 2k7 
R6= 2k2/l W 
R7 - 8k2 
R8 = 100 k 

Condansalori 
01 = 4700 p/40 V 
02= IOOMMO V 
03 = 330 n 
04= I0p/10 V 
05,06 = 100 n 
07 = 22 M/35 V 
08 = 10 n 

Semloondulton 
101 = 78 GU 
102 = 79 GU 
T1 .T2 = 2N3055 
T3,T4 = BD 139 
T5= 80 517 
D1 .. . D4,D6 = 1N4001 
D5= LED 
D7 = 1N5401 
D8= 1IM4148 

Varie 
PI = 10 k, llneare 
P2 = 1 k, llneare 
P3 = 5 k trimmer 
P4 = 10 k trimmer 
SI = Interruttore di rete 
F1 = lusib 2A ritatd 
B1 = B40 02200/3200 (40 V/2 A 

raddrizzatore a pdnte 
Trl = 2 x 20 , , 22 V/2 x 3 A 

trastcrmatore (tig. 2) 
Tr2 = 2 x 12 V/2 x 50 mA 

trasformalore (fig, 2) 
Tr3 = 2 x 20 . . . 22 V/2 x 1.5 A 

Irastormatore (fig, 4) 

IC1 deve essere provvisto di dissipatore 
termico, per quanto di piccole dimensioni. 
Si prega di prender nota che il mobile del- 
ralimenlalore non deve mai essere collega- 
to con lo "0" del circuito, Dovr^ soltanto 
essere collegato alia terra della rete elettri- 
ca. 
Tutto quanto resta da fare e la taratura del 
circuito che richiede solo un multimetro di 
precisione. Descriviamola passo dopo pas- 
so: 
— Girare P3 e P4 verso il valore di 0 £2 

(fine corsa antiorario). 
— Accendere (interruttore di rete SI) e 

mettere PI e P2al mimino valore del- 
la resistenza. 

— Girare P4 fino a misurare una tensio- 
ne di 0 V alia congiunzione Ira R7, P4 
e D8. 

— Girare ora P3 fino a misurare esatta- 
mente 0 V aU'usciia dell'alimentato- 
re. 

— Si potranno ora usare PI e P2 per 
regolare la lensione d'uscila Ira 0 V e 
20 V. m 
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Lo schema a blocchi di figura 1 mostra i 
principi sui quali si basa il funzionamento 
del modulo capacimetro. Tre segnali sepa- 
rati sono applicati agli ingressi di una por- 
ta NAND per produrreall'uscitaun segna- 
le che possa essere applicato all'ingresso 
del frequenzimetro. II diagram ma degli 
impulsi mostra le "forme d'onda" presenti 
nei diversi punti del circuito durante I'ese- 
cuzione del processo di conversione da ca- 
pacita a frequenza. 
II circuito contiene un quarzo da 4 MHz 

Mettendo in relazione il periodo di tempo 
impiegato da un condensatore per caricar- 
si ad una data tensione con la durala del- 
I'impulso di gate, il contatore potra essere 
alimentato con un numero di impulsi pro- 
porzionale, in modo da dare una lettura 
diretta del valore della capacita. II conver- 
litore capacita-frequenza vero e proprio 
consiste semplicemente di un multivibra- 
tore raonostabile. II tempo di attivila del 
monostabile viene determinate dal valore 
delle resistenze R (dei trimmer) e del con- 

Modulo di misii m 

delle eapaeiln* 

....da collegare ad un 

frequenzimetro 

II frequenzimetro digitale e uno 
strumento molto piu versatile di 
quanto il lettore medio possa 
immaginare. Mettendo al suo 
ingresso gli opportuni circuiti, 
esso potra servire a misurare 
ogni tipo di parametri, oltre alia 
frequenza e al tempo. II modulo 
"aggiuntivo" descritto in questo 
articolo converte un "normale" 
frequenzimetro in uno strumento 
capace di misurare con 
precisione un valore capacitivo 
ignoto. E assai pratico poter 
collegare a due morsetli un 
condensatore di capacita 
sconosciuta e poterne 
immediatamente leggere il valore 
esatto. II modulo si dimostra 
molto utile anche quando si 
debba trovare un certo numero 
di condensatorl dl uguale 
capacity (per esempio quando si 
costruiscono dei filtri di 
precisione, eccetera). II 
convertitore capacita-frequenza 
qui descritto e molto compatto e 
puo essere agevolmente inserito 
nella maggior parte degli attuali 
frequenzimetri digitali. 

per Toscillaiore che genera gli impulsi di 
clock. Ammettiamo che I'impulso di gate 
proveniente dal frequenzimetro (segnale 
A) duri per un periodo di 0,01 secondi. Ci6 
significa che il contatore ricevera un totale 
di 40.000 impulsi ogni 10 millisecondi. 
Con questo tempo di gate verra quindi 
visualizzata la cifra 40000. 

densatore in prova, Cx. Di conseguenza, il 
tempo durante il quale il frequenzimetro 
ha la possibility di ricevere gli impulsi di 
clock, dipende dalla durata delPimpiego 
dell'impulso di uscita del monostabile, 
11 monostabile viene fatto panire dall'im- 
pulso di gate del frequenzimetro. E pro- 
prio quest'ullimo che, in lineadi principio. 

oscillator© 
a 4 MHz 

•mpulso di 
gate dal 
frequenzimetro 

® 

all'ingresso del 
frequenzimetro 

porta logics 

inibizione 

© C 

convertitore 
f 

? 

impulsi di gate 
dal frequenzimetro 

® ~Lr u ^ 

Treno d'lmpulsi 
a 4 MHz 

© 

© 

T« 1,1 RC* 

iniuw. JUUIl 

Fig. 1 - Lo schema a blocohl ed II dlagramma degli Impulsi del modulo per la mlsura delle capaciti. II 
segnale A rappresenta I'impulso dl gale generalo dal Irequenzlmelro dlgltale. II segnale 6 6 I'impulso dl 
Inlblzlone che ellmlna gli Impulsi dl Inlerterenza all'lnlzlo del processo dl mlsura. II segnale C 6 la 
"llnestra" per gli Impulsi dl clock generatl daH'osclllatore a quarzo da 4 MHz. 
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Fig. 2 - I componenti londamentall del modulo capacltlvo sono un lemporizzatore dopplo Inlegralo ed un osclllatore a quarzo da 4 MHz. 

determina la necessita degli impulsi di 
clock. Allo scopo di insiaurare una dipen- 
denza tra il numero degli impulsi contali 
ed il tempo del monostabile, i duesegnali, 
ossia 1'uscita dell'oscillatore ed il segnale C 
(uscita del monostabile) vengono messi in 
relazione Ira loro secondo la funzione logi- 
ca NAND. 
Esaminando il diagramma degli impulsi e 
10 schema a blocchi, si poira constatare 
che la procedura di conteggio non e pro- 
prio cosi semplice come I'abbiamo descril- 
ta. Questo perche alia porta NAND si deve 
applicare anche un impulso di inibizione 
B. Queslo segnale ha il compito di arresia- 
re il contalore per un certo periodo di tem- 
po all'inizio della misura. In queslo modo 
si evita che alcuni impulsi iniziali di forma 
"appunlila", prodolti dal monostabile al 
suo avviamento, vengano registrali come 
impulsi di misura. Anche il circuito di ini- 
bizione viene fatto partire daU'impulso di 
gate del frequenzimetro. 
Quando il segnale B e applicato alia porta 
NAND insieme aisegnali A eC.si produce 
pero un errore di misura. Cioe, gli impulsi 
di clock dovrebbero essere contati gia du- 
rante il periodo del segnale B (vedi figura 
1). Si pone rimedio a questa situazione 
regolando i potenziometri trimmer (R). 
Nel diagramma degli impulsi e mostralo 
anche il segnale d'uscila effettivo prodotto 
dal modulo del capacimetro (segnale D): 
gli impulsi di clock sono presenli soltanto 
quando sono contemporaneamente pre- 
senli i segnali B e C. C'e ancora un piccolo 
problema, a questo punto, in quanto la 
durata del segnale di uscita dal monostabi- 
le non dovra superare il tempo di gate del 
frequenzimetro. 
11 modulo del capacimetro e stato proget- 
tato per il frequenzimetro digitale portatile 
che descriveremo in Eleklor nel numero di 

Maggio. 
Per questo molivo, il valore massimo della 
capacila misurabile con Punita base e di 
400 pF, In linea di principio, si potra pero 
usare il modulo con qualsiasi frequenzime- 
tro, e per valori capacitivi maggiori di 400 
pF si dovra solo dividere prima la frequen- 
za di clock per un fattore di 10 o 100, 
scegliendo allo stesso tempo un tempo di 
gate piii lungo (per esempio un secondo). 

Lo schema elettrico 
Per fortuna. il modulo capacimetro pud 
essere costruito impiegando pochissimi 
componenti. Lo schema completo si vede 
in figura 2. 11 lemporizzatore doppio inle- 
gralo, 1C2 = 556, e collegato in modo da 
formare due multivibratori monostabili 
indipendenti. Uno di questi forma il con- 
vertitorc capacita - frequenza, insieme al 
condensatore Cx ed ai potenziometri semi- 
fissi PI...P5 ed alle resistenze R3...K7. 1 
trimmer servono anche a tarare il circuito. 
L'allra metd delFinlegralo lemporizzato- 
re, che e il secondo monostabile, forma il 
circuito di inibizione. La durata dell'im- 
pulso di inibizione puo essere regolala tra 
I e 12 ps mediante P6. ed e determinata 
pure dai valori del condensatore C5e della 
resistenza R10. L'impulso di inibizione 
viene poi invertito dal transistor Tl prima 
di essere applicato alia porta NAND N3. II 
segnale d'uscita del primo monostabile 
viene direttamente applicato ad uno degli 
altri ingressi di N3. L'impulso di gate pro- 
dotto dal frequenzimetro fa partire tutti e 
due i monostabili tramite il condensatore 
C6 e la resistenza R13. 
L'oscillatore a quarzo da 4 MHz e basato 
sulle porte N1 ed N2. II segnale che esce 
dalPoscillatore viene anch'esso mandate 
ad N3. II segnale che apparc all'uscita di 
N3 e quello da mandate al frequenzimetro. 

L'alimentalore 

Solo poche parole suH'alimenlatore: ci so- 
no due possibilita. Un metodo consiste 
neH'alimentare il modulo prelevando la 
tensione dal frequenzimetro stesso. In que- 
sto caso si potra prelevare la tensione di 
alimentazione ai capi del condensatore di 
livellamento deH'alimentatore del fre- 
quenzimetro digitale. 
Questa tensione dovra poi essere stabilita 
da 1C3, Questo lipo di regolazione e del 
lutto sufficiente, poiche la tensione di ali- 
mentazione non ha effetto sulla prccisione 
della misura, grazie al modo di funziona- 
mento del modulo. 
Un'altra possibilita consiste neH'impiega- 
re il modulo con un frequenzimetro prov- 
visto di alimentazione a batteria, come 
quello che descriveremo nel numero di 
Maggio di Eleklor. In questo caso e consi- 
giiabile munirsi di un secondo alimentato- 
re, formato da una batteria lipo PP3 oppu- 
re da elementi al NiCd. In quest'ultimo 
caso, le pile al NiCd potranno essere cari- 
cate tramite la resistenza R14. 

La costruzione 
In figura 3 appaiono la basetta stampata e 
la disposizione dei componenti. Se si vuo- 
le, si potranno montare per PI....P5 dei 
potenziometri multigiri. I collegamenli per 
i segnali d'ingresso (impulsi gale) e d'usci- 
la, sard meglio farli mediante connettori 
BNC. 1 fili di collegamenlo del condensa- 
tore Cx dovranno essere piii corli possibili. 
II metodo di gran lunga migiiore e quello 
di impiegare dei morsetti a pressione del 
lipo di quelli usati per collegare gli altopar- 
lanti. cosi da poler inserire direttamente i 
lerminali del condensatore, in modo rapi- 
do e semplice. Per condensatori di valore 
elevato, si potranno collegare ai morsetti 



Modulo dl mlsura delle capacity eleklor aprile 1982 — 4-47 

y. 

ft 

* 

I 
✓ 

4 

b 

ica 
" 

* % 
« 

Fig. 3 - La basella slampala e la disposialone del componenli del modulo capaclmetro. I (III del 
condensatore Cx devono essere plu corti posslblle. 

Elenco componenli 
Resistenze 
R1,R2 = 2k2 
R3 = 330 k 
R4 = 33 k 
R5 = 3k3 
R6 = 330 52 
R 7 = 33 52 
R8,R9,R11 = 4k7 
R12 = 2k7 
R13 = 27 k 
R14 = 470 52 
PI = 1 M trimmer (mulligiri) 
P2 = 100 k trimmer (multigiri) 
P3 = 10 k trimmer (multigiri) 
P4 = 1 k trimmer (multigiri) 
P5 = 100 52 trimmer (mulligiri) 
P6 = 10 k lineare 
Condensalori 
C1,C3,C4 = 10 n MKH film metallico 
C2 = 150 □ ceramico 
C5.C6 =1 n MKH film metallico 
C7 = 220 nH 6 V 
C8 . . . C10 = 1 p/6 V tantalio 

Semiconduttori 
IC1 = 74LS10 
IC2 = 556 
ICS = 78L05 
Dl =1N4004 
T1 = BC547A 

Varie 
4 MHzquarzo (HC-18/U) 
due condultori a pressione per cavo alloparlanle 

per altoparlante una coppia di corti fili 
muniti di pinze a coccodrillo. Occorrono 
inoltre una presa per I'alimentazione ed un 
adalto contenitore. 
Se il modulo e deslinato ad essere montato 
dentro ad un frequenzimetro, i soli colle- 
gamenti necessari verso il mondo esterno 
saranno quelli del condensatore Cx e del 
potenziometro P6. Se il frequenzimetro 
usalo non e prowisto di presa per il segna- 
le di gate, il lettore dovra installarne una. 
Non sara difficile trovare un punto dove 
sia presenle questo segnale consultando lo 
schema del proprio frequenzimetro. 

Taratura ed impiego 

Come avviene per qualsiasi strumento di 
misura, la precisione del modulo capaci- 
melro dipende dalla bonla della taratura. 
Per quanto si debba larare separatamente 
ogni portata, in effetti il procedimenlo di 
messa a punto e molto semplice. La cosa 
migliore e di usare condensalori di qualila 
con tolleranza dell'uno per cento, in modo 
da eseguire una corretta taratura. 
II condensatore va collegatoai morsetti di 
misura, e quindi si regola il corrispondente 
trimmer fino a far apparire sul display il 
valore segnalo sul condensatore.. Se non si 
hanno a disposizione condensalori a tolle- 
ranza molto precisa, il modulo potra esse- 
re tarato con un sistema "empirico"; esso 
consiste nel misurare almeno died conden- 
salori con tolleranza del 5%, con lo slesso 
valore di targa. II circuilo va tarato secon- 
do la leltura che appare piit spesso. In 
questo caso i condensalori dovranno esse- 

re tUtti del medesimo tipo, ossia tulli a 
lamina metallica, oppure tutti al polisliro- 
lo, eccetera (i condensalori al polistirolo si 
trovano spesso con tolleranze del 2.5%). 
Una volta tarato il modulo, il circuito va 
commutato alia portata maggiore, mcntre 
si collega un condensatore di capacita 
ignota ai morsetti. Si regola il potenziome- 
tro P6 in modo che il valore della capacita 
appaia chiaro e senza sfarfallii sul display 
del frequenzimetro. II valore letto dovra 

ap2 □ o- 
Q- dpi = d dp3 
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Fig. 4 - Mostra la poslzlone dell'uscila degli impul- 
si di gate del modulo FM 77T. 

Table 1 
posizione SI portata 

1 00,100 nF ... 39.999 nF 
2 000.10 nF... 399.99 nF 
3 0001.0 nF ... 3999.9 nF 
4 01.000 pF ... 39.999 pF 
5 001.00 pF ... 399.99 pF 

Tabella 1 - Faltori dl scala per il commutatore dl 
portata SI. 

quindi essere molliplicato per il fattore di 
portata (vedi tabella I). 
Si deve pur tener presente che i valori capa- 
citivi cambiano con la frequenza. Ad una 
frequenza di 100 Hz (come in questo esem- 
pio) mantenendo il tempo di gate, il valore 
capacitivo misuralo potra essere fino al 
20% inferiore a quello misurato alia fre- 
quenza di 10 Hz. 
Usando il modulo capacimetro con il fre- 
quenzimetro portatile lo si dovra commu- 
lare alia portata di 4 MHz. Cio significa 
che non saranno validi il punto decimale e 
la scrilta "kHz". Se per6 si usa per SI un 
commutatore a due vie, i punti decimali 
potranno essere commutati secondo i par- 
ticolari forniti dalla tabella delle portatedi 
misura. L'uscila degli impulsi di gate del 
frequenzimetro e situala leggermente a si- 
nistra del quarzo, guardando il modulo dal 
dietro. La situazione e rappresentala in 
figura 4 

uwmvoMa 
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II mini organo 

La ITT ha prodolto di recente il circuito 
integrato SAA 1900, un componente mol- 
to irueressame: questo circuito, secondo le 
affermazioni della ditta produtirice. e il 
cuore di un organo completo. Pero i fogli 
dati sono un lantino ambigui circa le possi- 
bilita del chip. Da una pane essi riportano 
gran copia di affascinanti dati tecnici, e 
dall'altra battezzano modestamente que- 
sta crealura con la definizione di "integra- 
to per organo giocattolo ad un solo chip". 
Questo arlicolo intende scoprirese questo 
integrato e davvero solo un altro "giochi- 
no" oppure se pub anche essere raccoman- 
dato per strumenti musicali "seri". Natu- 
ralmente il miglior inodo di renders! conto 
di tutto, e di prendere uno di questi inte- 
grati e di provarlo. 
Come i lettori potranno ricavare dalfinte- 
stazione, non solo la prova ha avuto esito 
soddisfacente, ma i nostri progettisti si so- 
no talmente divertiti da promuovere que- 
sto integrato da "organo giocattolo" a 
"mini organo"! 

L'SAA 1900 

L'integrato comprende una possibilita di 
scansione della tastiera. Vengono esplorati 
in successione i 56 contatti singoli di tasto, 
37 dei quali appartengono alia tastiera di 
"solista" e 19 a quella di "accompagna- 
mento". Si ha una polifonia totale, con 
uscite separate per ACCORD1 e BASSO. 
Quest'ultime sono controllate dalla sezio- 

GiOchi e divertimenti 

musicali con un solo 

chip 

Costruire da zero un organo 
elettronico puo anche essere 
noioso e comunque costa molto: 
un affare che assorbe molti 
quattrini e molte settimane di 
duro lavoro. Ora ci sono pero 
delle buone nuove: questo 
particolare organo comprende 
tutta la parte eleltronica 
occorrente su di un'unica basetta 
stampata di piccole dimension!, e 
puo essere costruilo in poche 
ore. Grazie allo speciale circuito 
integrato "per organo" della ITT, 
il miniorgano e molto economico 
ed ha delle prestazioni assai 
buone (fintanto che I'organista 
non esagera con le sue 
esigenze). Divertimento per 
tutti.... al prezzo del solo chip. 
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II mini organo 

BASSO p 'W 

ACCORDI p nnr 

+ K)0 4' out p ru 

8' out 

F HB 

t 
Tastiera in'enore 

i 

Tastiera superiore 

Fig. 1 - II circuito Integrate SAA 1900 produce quattro segnall di bassa trequenza separall. che 
vengono mlscelall all'usclta. Alle uscite BASSO ed ACCORDI sard dlsponlblle un segnale solo 
se verrd premuto uno (o plii) lastl Ira I 19 plu bassl. 
La "4'oul" e la "8'oul" possono essere modulate solo dal rlmanentl lastl. L'usclla BASSI d 
monolonlca: si sente solo la nota plii bassa dl un accordo. 
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Fig. 2 - Lo schema complelo dell'organo si compone dl quatlro sezlonl: un Inlegralo per I'organo, un osclllatore dl clock, un osclllalore dl modulazlone (vibrato) 
ed uno sladio miscelalore. Menlre i componentl eslernl sono dl llpo abituale, la matrlce dl scanslone a 56 punll che va collegata all'SAA 1900 ft una cosa pluttosto 
nuova. Essa rende molto plii facile II cablagglo. 

ne di accompagnamento. Ci sono inoltrc 
due uscite voce separate, 4' ed 8',conirol- 
lale dalla pane della tasliera deslinata al 
"solista". 
Menlre i 37 tasti superiori formano la ta- 
sliera melodica, i 19 mleriori vengonousa- 
ti per I'accompagnamento della mano sini- 
slra. Per "accompagnamento" si intende 
qualcosa di piii della solita tecnica "ad un 
solo dito". Sono invece disponibili dei veri 
tasti poliConici. per cui Porganista e libero 
di inventare tutti gli accordi che vuole. La 
tasliera di accompagnamento dispone in- 
ollre di una propria uscita. che permette la 

regolazione indipendente del volume rela- 
tive alia mano sinistra, rispelto a quella 
della melodia della sezione "solista". Que- 
sta sistemazione e molto pratica ed offre i 
vanlaggi di un organo da chiesa, nel quale 
una serie di registri permetlono una gran 
variela di combinazioni tra volume e ta- 
sliera. 
Con soli 19 tasti, le possibility della taslie- 
ra di accompagnamento sono piutlosto li- 
mitate. Dopo aver suonato alcuni accordi 
"lungo la scala" il suonatore lerminera le 
note a disposizione e, premendo inavverti- 
tamente un tasto "solista", avra una sor- 

prendente stonatura: il do all'inizio della 
tastiera "solista" e inferiore di un'ottava 
rispetlo al si (della tastiera di accompagna- 
mento) che lo precede immediatamente! 
Dopo alcune sgradevoli sensazioni di que- 
sto tipo, I'organista sara "condizionato" 
ad evilare tali errori. 
La forma d'onda quadra asimmetrica del 
segnale di nota, che e piena di armoniche, 
garanlisce un suono con sufficiente riso- 
nanza. Inoltre la tastiera inferiore control- 
la un'uscita supplementare di basso. Poi- 
che questa e monofonica, solo la nota piii 
bassa di ogni accordo suonato. raggiunge- 
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ra I'uscita. Si puo variare il collegamento 
deiriniegraio allo scopo di permeltere di 
udire all'usciia del basso la nota piu aha 
deiraccordo, invece di quella piu bassa 
(per questo oecorre un livello logico "1" al 
piedino 11). II circuito stampato di Elektor 
e stato pero progeiiato per adaltarsi alia 
prima versione. che risulla quella usata piii 
spesso. 
La nota bassa, che viencdirettamenlerica- 
vaia daH'uscita deH'integraio, e ricchissi- 
ma di armoniche e. con I'aiuto di un flltro 
passabasso fonnato da una resistenza e da 
un condensaiore (R26/CI3). collegato pri- 
ma di un amplificaiore sommatore (figura 
2), il suono viene arricchito della risonanza 
tipica deH'organo, 
La tasiiera superiore ha due voci; il suono 
prodoilo da quesla tasiiera e composto da 
due onde quadre. munite ciascuna di un 
conlrollo di volume separato. che differi- 
scono in frequenza di un'oitava. E un pec- 
cato che la ITT non abbia aggiunto Una 
lerza e perfino una quarta onda quadra 
superiore di un'ottava, perche questo 
avrebbe dato alPiniegrato un locco vera- 
mente professionale. In effetii, non e real- 
mente importante perche. una volta che le 
due uscite ad onda quadra sono miscelate, 
il suono e molto soddisfacente. Si possono 
produrre delle oltave piu basse utilizzando 
dei divisori per 2. basta che sia premuto un 
solo taslo alia volta. Se si premono diversi 
tasti insieme, i corrispondenti segnali ver- 
ranno mescolati nell'integrato e la risul- 
tante apparira ai picdini 21 e 22. 

Lo schema elettrico 
Con I'impiego dei componenti esterni di 
figura 2. si potra montare I'integrato per 
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Fig. 3 - La slrullura della malrlce della lastlera. 
Occorrono solo 15 connessloni al corrispondenti 
15 pledlnl dell'lnlegrato per servlre I 56 tasll. 

© © 
DI ... D56 
= 1N4148 

Fig. 4 - Ogni giunzione che appare nella malrlce di 
figura 3, e (ormata da un diodo e da un laslo. 

organo su un circuito stampato molto 
compalto. L'inlegrato non comprende un 
oscillatore di clock, per cui esso dovra es- 
sere aggiunto. Serve otlimamente allo sco- 
po Leconomico integrato TTL lipo 74123. 
I due transistori Tl e T2 formano un gene- 
ratore a sfasamento, che produce un se- 
gnale sinusoidale a bassa frequenza. Que- 
sto segnale modula in frequenza I'oscilla- 
tore. Come risultalo si ha un leggero "vi- 
brato". proprio come quello che dovrebbe 
avere un organo. 
P6 e P7 regolano rispeltivamenie I'ampiez- 
za e la frequenza del vibrato. Se i due 
potenziometri sono entrambi dei trimmer 
(come indicato sulla basella). I'effetto vi- 
brato potra essere inserilo ed escluso me- 
diante SI. Montato invece P6 e P7sul pan- 
nello anteriore, si potra eseguire la regola- 
zione continua della frequenza c delPam- 
piezza. In pratica, Pampiezza potra essere 
portata ad un valore zero, per cui risulla 
inutile il commutatore SI. 
P5 serve ad alterare Pintera banda della 
voce. Quando il cursore di P5 e posiziona- 
lo a mezza corsa. la frequenza dell'oscilia- 
tore dovrebbe essere di 500 kHz. Questo 
valore deve essere mantenutocostante per- 
che la matrice di scansione tende a com- 
porlarsi in modo "strano" alle frequenze 
piii alle. 
Se la tolleranza di qualche componenle 
dovesse impedire a P5 di regolare la fre- 
quenza entro la banda desiderata, il modo 
piii facile di cambiare la frequenza e di 
scegliere due valori uguali per le capacita 
CI e C2. La precisione della frequenza di 
clock potra essere verificata mediante un 
oscilloscopio oppure un frequenzimetro 
digitale. 

F F= G G* A AF B C C» D D-' E F F» G GF A A® B 

1 1 1 2 1 1 2 1 ] : i 
/ / 54/ 51/ / 47/ 45/ / / / 4/ 38/ 53/ 52/ 50/ 49/ 39/ 
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Fig. 5 -1 cablaggl per la lastlera; ognl rlga della malrlce conllene I contain dl 8 tasll che insieme vannoai punli di connessione 4...10 del clrcuilo stampato. Da ogni 
conlatto provlene un dlodo che va a collegarsi alia Iraccla della corrlspondente colonna della malrlce. Ouesle tracce sono collegale ai punli 12...19. 
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Fig. 6 - La slrultura meccanica della lastlera. Per IIcablaggio si riveleranno ideali del pezzl dl Veroboard. Inslemeadun coperchloin plasticaed al contain, I pezzl 
di Veroboard sono incollatl al lelalo della lastlera. 

Per sistemare la banda di frequenze del- 
I'organo in modo die corrisponda a quella 
degli analoghi strumenti, si poira sosiilui- 
re P5 con un potenziometro moniato sul 
pannello frontale. I piedini 2. 21...23 deil- 
'SAA 1900 rappresentano le uscile del se- 
gnale, che vanno collegate all'uscita dello 
sirumenio (collegamento F) iramile uno 
sladio miscelatore (PI...P4 ed IC3). Que- 
si'ultiino e un amplificaiore operazionale 
invertente, moniato in un classico circuito 
sommalore. II segnale dei hassi (piedino2) 
viene fatto passare attravcrso ad un liltro 
passabasso, prima di mandarlo all'ingres- 
so di IC3. Le uscite A...F- rendono possibi- 
le rampliamenlo deH'organo in caso di 
necessita, e quindi. per ora. non vanno 
collegate. 

La matrice della tastiera 
La matrice di scansione e mostrata in figu- 
ra 3, ed e collegata ai piedini 4... 10 e 
12... 19. come indicate nello schema della 
piedinatura dell'integralo. Ognuna dcllc 
56 giunzioni della matrice e assicurata da 
un contatto della tastiera e da un diodo 
(vedi figura 4). Uno speciale circuito di 
controllo, che si trova all'interno di 1C1 
esplora tulle le giunzioni. procedcndo riga 
dopo riga. fino a rilcvare il lasto premuto. 
In altc parole, occorreranno solo 7 + 8 
invece di 7 x 8 contatti. 
Nota: Nella matrice di figura 3. la notapiii 
bassa (il primo tasto all'estrema sinistra 
della tastiera) corrisponde al contatto N" 
56. Questo si trova nell'angolo a destra in 
basso, c non nell'angolo in alto a sinistra 
della figura. Per chiarire maggiormente le 
cose, diremo che i contatti 56 ed I sono 
assegnati rispettivamente alia nota piii 
bassa ed alia nota piii alia. Se i contatti 
sono collegati nella maniera mostrata in 
figura 3. e ogni punto della matrice e 
collegato come in figura 4, non potranno 
insorgere difetti. 

Non e consigliabile eostruire una matrice 
basata su giunzioni di fili o piste di rame da 
collegat e ciascuna ad un tasto. In pratica. 
il modo piii semplice per eostruire una 
matrice, si vede in figura 5. In questo modo 
i 56 diodi potranno anche essere incorpo- 
rali nella tastiera. I contatti non dovranno 
essere inlerconnessi. Sara meglio incollare 
ogni blocco formante un contatto su di 
una superficie di plastica (per esempio me- 
tacrilato). Per quanto riguarda il montag- 
gio dei diodi, si dovranno tagliare a striscic 
diversi pezzi di Veroboard, e quesli pezzi 
dovranno essere incollati dietro ai blocehi 
dei contatti, con le piste di rame rivohc 
verso I'alto. La connessione a 15 fili tra la 
tastiera ed il circuito stampato, viene ese- 

guila impiegando due pezzi di piattina 
multifilr (7 + 8). come si vede in figura 6. 

L'alimentatore e l amplificatore 
II circuito deH'organo necessita in lotale di 
cinque diverse tension! di alimentazione: 
+ 15 V. -5 V. -15 V. - 18 V ed inline, di 
una lensione non stabilizzata di circa 
—23,5 V. Due regolatori di tensioni inte- 
grati (1C4 ed ICS) sono gia disposti sul 
circuito stampato deH'organo. Quesli pro- 
ducono rispettivamente le tensioni di —15 
V e -5 V. Le allre tensioni (-23,5 V, -18 V. 
e +15 V)debbonoessereportatedall'ester- 
no alia baselta deH'organo. In figura 7 si 
pud vedere lo schema di un adatto alimen- 
talore. Si tratla in pratica di un alimenta- 
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Fig. 7 - Lo schema dell'alimentatore. L'lmpiego dl un traslormalore da 250 mA permelte di 
alimenlare. Insleme all'organo verb e proprlo, anche 1 circuili ausiliari con una correnle dl 150 mA. La 
basetla deH'organo proprlamenle delta, conllene II circuito dl llgura 2. 
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Elenco del component! per la basetta dl Fig. 8 

Resistenze 
R1.R2 = 2k2 
R3,R5,R14 = 1 k 
R4.R12 = 4k7 
R6,R10 = 470 S2 
R7 = 33 k 
R8.R9,R13,R31 = 10k 
R11 = 15k 
R15 . . . R20 = 47 k 
R21 . . . R27 = 22 k 
R28 = 680 k 
R29 = 330 k 
R30= 18 k 
PI . . . P4= 100 k log. 
P5 = 1 k trimmer 
P6 = 2k2 trimmer 
P7 = 4k7 trimmer 
P8 = 25 k trimmer 
P9,P10 = 5 k trimmer 

Condensalori 
C1,C2 = 330 p 
C3,C15 = 100 n 
C4,C5.C6 = 10 M/16 V 
C7,C8,C9 = 4M7/16 V 
C10 = 470 M/6.3 V 
C11 . . . C14,C16 = 330 n 
C17 = 1 p/25 V tantalio 

Semicondultori 
T1,T2 = BC547B 
IC1 =SAA1900 
IC2 = 74123 
IC3 = 741 
IC4 = 79LOB 
IC5 = 7915 

Varie 
51 = Interruttore unipolare 
52 = deviatore unlp. 

0. 
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Tasliere 
1 contatlo per tasto, 
56 diodi IN4148 

totale 56 lasli e 

Fig. 8 - Polchi le lunzlonl essenzlall dell'organo sono gl8 integrate nel Cl SAA1900, la basetta slampala i 
nolevolmente compatla. Le uscite A...E si polranno Impiegare plii tardl per eventuall ampllamsnti. 

Componenll per rallmentatore dl tig. 9 

Condensalori 
Cl ,C2 = 470 m/35 V 
C3,C4 = 100 n 
C5,C6 = 1 m/25 V tantalio 

Semiconduttori 
Dl , . . D4 = 1N4001 
IC1 = 7815 
IC2 = 7918 

Varie 
Trl =2x18 V/250 mATrasformalore di rete 
SI = dp interruttore generale polenza 
F1 = 100 fusibile rltardato da 100 ma 

Fig. 9 - La basetta stampata deH'alimentatore con lo schema di figura 7. II ponticello sltuato accanto a D4 
permette II prellevo della tenslone non stablllzzata da — 23,5 V. 
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tore duale che produce +15 V e —18 V,con 
I'aiuto di due regolatori di tensione. La 
tensione non slabilizzata da 23,5 V potra 
essere prelevata dal polo negative del con- 
densatore elettrolitico C2. La cosa puo es- 
sere fatta molto facilmente dato che il pon- 
licello che si trova a destra di D4 sulla 
figura 9 forma un oltimo punto di collega- 
mento. 
Naturalmente, le note delPorgano, benche 
risonanti, non potranno essere udite senza 
I'aggiunta di un amplificatore minialura e 
di un altoparlante. L'uscita a bassa fre- 
quenza dell'organo (punto F) puo essere 
collegata a qualsiasi amplificatore HI-FI 
oppure PA. Una volta monlata la basetta, 
si potra mettere a punto il volume di tutle 
le uscite deH'inlegrato (tranne quelle dei 
segnali bassi), mediante i potenziometri 
P8...PI0. Inoltre, la resistenzadi retroazio- 
ne dell'operazionale (R20) potra essere va- 
riata per adattare il livello del segnale al- 
Pamplificatore (un valore maggiore pro- 
vocherA un aumento del volume, ed un 
valore inferiore una diminuzione). 

La tastiera 
Sono disponibili in commercio moltissimi 
npi di tastiera, a prezzi molto variabili, 
Dato che una tastiera di buona qualita 
esige una notevole precisione costruttiva, 
sia per quanto riguarda i tasti che i contat- 
li, quesla si potra considerare Paccessorio 
piii dispendioso dello strumento. II costo 
totale delPorgano dipenderA quindi in 
massima parte da qu-llo della tastiera. 

II suono 

il prototipo costruito presenta un suono 
piultosto convincenle, che ha fatto com- 
pletamente sparire il nostro scetticismo 
iniziale (provocato dalle dimensioni del- 
Pintegrato). Dopo aver udito le prime no- 
te, e sub'"o risullato evidente che Porgano 
non e il solito giocattolo, ma si tratta di 
uno strumento "adulto". Se viene combi- 
nato con un sintetizzatore monofonico, si 
puo suonare Paccompagnamento sull'or- 
gano eon la mano sinistra, menlre la mano 
destra suona la melodia sulla tastiera del 
sintetizzatore. m 
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OscillaloiT sinusoidale 

Distorsione molto bassa... 

L. Boullart 

Al giorno d'oggi si pub costruire con pochi semplici integrati un 
intero generatore di funzioni. Per le misure sulle apparecchiature a 
bassa frequenza, come per esempio amplificatori audio, e molto 
opportune usare un generatore sinusoidale affidabile ed a bassa 
distorsione. 
Questo partlcolare progelto non 6 per nulla complicato dal iato 
costruttivo, perb pub vantarsi di una distorsione dello 0,01% soltanto! 
La banda di frequenza si estende da 10 Hz fino alia frequenza 
inaudibile di 100 kHz, ed b molto semplice da usare. 

1 a 

Rn c 

Dove si tratta di moderni equipaggiamenti 
hi-fi. specialmeme di quelli aulocostniiti, e 
pressoche impossibile eseguire delle misu- 
re di precisione. Per quanto si possano 
controllare le caralleristichein frequenzae 
la risposta ai segnali ad onda quadra, resia 
poco da fare se si vuole misurare il livello 
effeuivo di distorsione, ritenendo sempre 
che 1'apparecchio sia ben costruito e che 
I'amplificalore funzioni correltamenie. 
Per fortuna, la maggior pane dei progelli 
moderni e di qualita talmenie buona che le 
distorsioni saranno trascurabili. D'altra 
pane non ha senso acquislare un costoso 
oscillatore con distorsione estremamente 
bassa ed un distorsiometro di prima classe 
per poi fare una o due misure. 
Un oscillatore puo essere costruito in di- 
versi modi, ed ogqi parlicolare progetto ha 
i suoi vantaggi e svantaggi. Per le misure a 
bassa frequenza, doveoccorre variareque- 
sta frequenza, la cosa migliore e di usare 
un "oscillatore a pome di Wien". Un cir- 
cuito di questo lipo produce bassa distor- 
sione e permette di variare facilmente la 
frequenza con I'aiuto di un potenziometro 
stereo o di uncondensatoredoppio. II pro- 
getto che qui descriviamo e molto semplice 
e compatto. ma tuttavia eccellente per le 
misure delle caratteristiche in frequenza e 
dei livelli di distorsione. 6 stato anche ag- 
giunto un trigger di Schmitt per generare 
segnali ad onda quadra. 

II circuito oscillatore 

Per quanto molti lettori gia sappiano come 
funziona un oscillatore basato sul pome di 
Wien. possedendo anche dei libri di con- 
sultazione sui quali documentarsi, ritenia- 
mo che non sia una cattiva idea spendere 
anche in questa sede qualche parola sul- 
Pargomento. 
La figura la mostra un circuito formato da 
due resistenze e da due condensatori. Que- 
sto lipo di circuito e la sezione che delermi- 
na la frequenza dell'oscillatore di Wien. Se 
si calcola la funzione di Irasferimemo co- 
me Ui/U", il risultato dimostrera che esi- 
ste una sola frequenza che non dia sfasa- 
mento tra Uied Uo. Questa frequenza avra 
il valore: F = l/(2 jt R C). A questa fre- 
quenza. il rapporto tra Ui ed U"sara esat- 
tamente di 1/3. Se la tensione Ui viene 
amplificata di un faltore 3 e poi ripresenta- 
ta ad Uo. come si vede in figura Ib.avremo 
ottenuto un perfctto oscillatore (dalo che i 
segnali Ui ed Uu sono in fase tra loro a 
quella parlicolare frequenza). Mapersfor- 
luna non sono disponibili amplificatori 
operazionali che abbiano senz'altro 
un'amplificazione 3. Come mostra la figu- 
ra Ic, questo non ha importanza. poiche la 
soluzione consiste nel collegare il circuito 
RC tra I'ingresso non invertente e Puscita 
di un normale operazionale. Un partitore 
di tensione (Rl, R2) e collegalo all'ingres- 

^ 3, 

"n c 

Figura 1, Nel dlsegno si vede come si possa usare 
un ponle dl Wien per creare un oscillatore. Le 
tension! Ui ed Uo saranno In lase solo per una 
data frequenza, alia quale Ui abbla un valore parl 
ad 1/3 dl Uo. Ampllllcando la tensione Ui per un 
(allore di Ire e reazionandola In Uo. si potrS otle- 
nere un oscillatore. 
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so inveriente dell'operazionale. II rappor- 
to RI/R2 e calcolato due volte, per cui il 
guadagno sara; 
deH'operazionale, II rapporto RI/R2 e cal- 
colato due volte, per cui il guadagno sar^: 

. _ Rl + R2 2 R2 + R2 _ , Au —   —   — 3 
R2 R2 

Ci sara ora un segnale sinusoidale deH'o- 
perazionale, la cui frequenza e basata sulla 
formula data in precedenza. In pralica, il 
fattore di amplificazione tre e piuttosto 
critico, dato che e difficilissimo mantener- 
lo sia da parte deiramplificatore che del 
circuito RC. Se il guadagno supera un po- 
co il fattore 3, I'uscila deiramplificatore 
produrra un segnale di ampiezza continua- 
mente crescente fino a che interverra la 
limitazione dovula alia tensione di alimen- 
tazione. L'operazionale produrra quindi 
una tensione ad onda quadra. Se invece 
ramplificazione diminuisce un poco, I'o- 
scillatore cessera di funzionare o semplice- 
menlesi rifiuteri di funzionaresmdaH'ini- 
zio. In questo modo non ci sara segnale 
alfuscita. Occorre percio una qualche for- 
ma di controllo per adattare il guadagno in 
modo che il circuito oscilli senza raggiun- 
gere I'ampiezza della tensione di alimenta- 
zione. Solo cosi sara possibile generare 
una tensione sinusoidale simmetrica. 
Di solilo un tale sistema di controllo puo 

essere instaurato scegliendo una resistenza 
variabile con la lemperatura al poslo di RI 
oppure di R2. Quando la tensione di uscita 
aumenta, la corrente che passa attraverso 
la resistenza dipendente dalla lemperatura 
cresce anch'essa, facendone variareil valo- 
re. Ne risulta una riduzione del guadagno 
dell'operazionale. Se pero la tensione di 
usci.a cala, attraverso la resistenza di re- 
azione passera meno corrente per cui il suo 
valore cambiera ancora causando un 
aumenlo del guadagno. Questo metodo 
porta ad una situazione di equilibrio nella 
quale la tensione di uscita e costante. 

Lo schema elettrico 

La figura 2 mostra lo schema elettrico del- 
roscillatore sinusoidale. Esso sembra piut- 
tosto diverse dallo schema a blocchi di 
figura I. In questo caso l'operazionale e a 
componenti discreti e consisle nei transi- 
stori TI...T4. Lo stadio di ingresso e for- 
mato da un circuito cascode che contiene 
un transistor bipolare (Tl) ed un FET 
(T2). Per ottenere un notevole guadagno 
ad anello aperto, per T3 e stato scelto un 
transistor Darlington. Mediante il genera- 
tore di corrente formato daT4. il collettore 
e collegato alia tensione di alimcntazione 
negativa. 
La sezione del ponte comprende le resi- 

stenze ed i condensatori ed e collegata tra il 
collettore di T3 e la base di Tl. Si^impie- 
gato un potenziometro stereo con caratte- 
ristica logaritmica per ottenere una regola- 
zione continua della frequenza. II commu- 
talore SI serve per scegliere le portate inse- 
rendo diversi valori capacitivi. La quattro 
posizioni garanliscono un campo totale di 
frequenze che va da 10 Hz a 100 kHz, 
ampiamente sufficiente alia maggior pane 
degli impieghi audio. 
L'ampiezza viene stabilizzata dalla resi- 
stenza NTC R19. II tipo prescelto ha una 
resistenza di Ik5 a 25°C, In questo modo 
I'ampiezza di uscita sara di circa 1,5 Veff. 
E molto importante usare il giusto tipo di 
NTC perche se questa e sbagliata la distor- 
sione aumentcra in modo preoccupante. 
Quella usata in questo caso e incapsulata 
in vetro ed ha una dissipazione massima di 
20 mW, Quest'ullimo dato e vilale perche 
la corrente che passa attraverso la NTC 
deve riscaldarla. 
II segnale di uscita viene applicalo a P3 
tramite C13 ed il trimmer P2 (che regola la 
tensione massima di uscita). Questo con- 
trollo del livello di uscita e seguito da un 
attenuatore che appare in un disegno sepa- 
rato. 
Commutando S2 si collega in serieal con- 
duttore di uscita un trigger di Schmitt e 
cosi si otterranno anche dei segnali ad on- 
da quadra. II trigger di Schmitt e formato 

S3i _ 9 V 

R17 

"D i 
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Figura 2. Lo schema elettrico dell'osclllatore sinusoidale. Sulla deslra si osservl II trigger dl Schmitt che genera II segnale ad onda quadra. L allenualote i 
moslralo in ligura 3. 
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Flgura 3. Due dlversl modi per coslrulre un alle- 
nualore. La prlma verslone ha un'impedenza di 
uscila costante dl 565 Ll(trannequando 6 poslzio- 
nalo su 1 V), menlre la seconda ha I'impedenza 
d'usclta varlablle. Quesl'ulllma verslone i mollo 
plii sempllce. 

Flgura 4. La baselta slampata e la dlsposlzlone del componentl per II clrculto deU'osclllalore 
sinusoidale. Alcunl del condensalorl e delle reslstenze dl flgura 2 sono dlreltamenle saldall ai 
divers! polenzlomelri e commutalorl. 

dai iransistori T5...T7 e relativi compo- 
nenti. Come i lettori possono vedere, il 
circuito ha una siruttura standard e po- 
irebbe essere slato copialo tale e quale da 
un libro di testo. I segnaii ad onda quadra 
che produce sono perb di qualita sufficien- 
le per gli impieghi audio. II solo svantaggio 
di questo circuito e che il rapporto impul- 
se/ pausa i un tantino dipendente dalla 
tensione di alimentazione ma questo in 
verila ha poca importanza per questa par- 
ticolare applicazione. 
La figura 3 mostra due circuiti di attenua- 
tori, Di solito i generatori di segnaii hanno 
un'impedenza di uscita di 600 H. Lo stesso 
risultato si pub ottenere in questo caso 
impiegando I'altenuatore di figura 3a. Per 
ottenere un'impedenza di uscita di 600 Q 
esatti ad ogni stadio, le resistenze dovran- 
no avere dei valori piuttosto "insolili". Se 
d'altra parte e acceltabile un'impedenza di 

uscila leggermente irregolare, si potranno 
usare i valori standard indicati nello sche- 
ma. L'impedenza di uscita sara di circa 565 
D. Solo ai massimi livelli di uscita l'impe- 
denza sara alterata Ira 0...5k (a seconda 
delle posizioni di P2 e P3). Se i lettori non 
avranno bisogno di un'impedenza di usci- 
ta standard, potranno usare I'attenuatore 
di figura 3b. L'impedenza di uscita non 
restera naturalmente costante ma nella mag- 
gior parte dei casi cib non ha importanza. 
Inline dobbiamo ancora ricordare il LED 
D1 con la sua resistenza in serie. Questo 
indica quando I'oscillatore e funzionante. 
Allo stesso tempo il LED ci assicura che 
I'assorbimento di corrente del circuito e 
uguale sia dal polo positivo che da quello 
negative nel caso di alimentazione a batte- 
ria. (L'assorbimento di corrente del LED e 
stato scelto in modo da essere uguale a 
quello del trigger di Schmitt), 

Costruzione e taratura 

II sistema piii facile e, naturalmente, quello 
di comperare la basetta ed i componenli dal 
rivenditore piii vicino, saldare il lutto ed 
ecco pronto I'oscillatore. L'apparecchio 
oscillera ma non sorprendelevi se presen- 
tera ancora una notevole distorsione. Oc- 
corre naturalmente fare qualcosa1 di piii, 
Tanto per cominciare, R5...R7 dovranno 
essere del tipo a strato melallico con tolle- 
ranza dell'1%. II potenziometro stereo PI 
deve fare un buon contatto. I condensatori 
CL..C4 dovrebbero anch'essi, sepossibile, 
avere una tolleranza dell' 1%. Questo non e 
assolutamente essenziale ma porta ad una 
prccisa suddivisione della scala per ciascu- 
na portata. T1 deve essere un transistor a 
basso rumore. Attualmente molti dpi 
giapponesi hanno una cifra di rumore an- 
cora inferiore a quella dei tipi nominati 
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Elenco del componenlj: 

Resistenze: 
R1.R4 = 22 k 
R2,R3 = 1 k5 
R5= 560 SI 
R6 = 100 k 
R7 = 330 n 
R8 = 2k2 
R9 = 18 k 
RIO = 8k2 
R11 = 1 20 
R12,R1 5 = 680n 
R13 =1k2 
R14 = 1 k 
R16.R18 = 820 n 
R17 = 560 H 
R19= NTC 1k5at 25°C Philips 
type 2322 31152 

PI = 47 k log stereo 
P2 = 2k5 semilisso 
P3 - 2k5 potenziometro 

aiaaio 

-20 
-30 

•• 
so 
-7 0 

• » I IKH, 

Fotogralla 1. Come appalono su un anallzzalore 
dl spettro le dlatoralonl residue deH'oscillalore ad 
1 kHz. II prlmo plcco plu grande rappresenla II 
segnale ad 1 kHz. La prime armonlca parl i ad un 
llvello di —85 dB rlspello al segnale dl 1 kHz o 
plulloslo allo 0,006%. La prlma armonlca disparl 
da un eontrlbuto dello 0,01% (—80 dB). 

Condensalori 
Cla.Clb = 1 n 
C2a,C2b = lOn 
C3a.C3b = lOOn 
C4a,C4b = 1 p (non deve essere elellrohtico) 
C5,C12 = 1000 p/16 V 
C6 = 47 p/1 6 V 
C7 = 470 p 
C8,C9,C13 = 220 p/16 V 
C10 = 68 p 
C11 = 330 p/16 V 

Semicondullori: 
Dl = LED 
T1 = BC549C, BC550C 
T2= BF245B, BF256B 
T3 = BC 516 
T4 = BF245C 
T5.T6,T7 = BF494 

Varie: 
51 = 2 vie - 4 posiz 
52 = devialore dopplo 
53 = Interrultore a due poll 

neU'elenco dei componenli. Un buon 
esempio e il 2SC2546. masfortunatamente 
questo tipo non e ancora di pronia dispo- 
nibilita. Si dovra inoltre misurare la ten- 
sione su T2 una volta cosiruito il circuito. 
Questo transistor dovrebbe essere un tipo 
con corrente di drain di 12 pA e lensione 
gate-source di —3V (tornercmo piii tardi 
su questo argomcnto). Per questo motivo 
sarebbe opporluno montare questo transi- 
stor su uno zoccoio. 
Per tornare alia costruzione del circuito, 
una pane di esso non e montata sulla ba- 
setta. Questa comprende il circuito che de- 
termina la frequenza all'ingresso (per tale 
scopo occorrono i collegamenli A...C)ed il 
commulatore S2 insieme al potenziometro 
P3 e Pattenuatore. 
Nel circuito d'ingresso. i condensalori so- 
no direttamente saldali al commulatore 
SI. e le resistenze Rl R4 lo sono al po- 

tenziometro stereo. Questa sezione e poi 
collegala alia basetla mediante ire fili, do- 
po die e stato montalo il resto dei compo- 
nenli. Si collegano poi i punti D F al 
commulatore S2 esi effettua il cablaggio al 
potenziometro P3. Infine si montano di- 
rettamente sul commulatore le resistenze 
deH'attenuatore. Si dovra ora collegare la 
lensione di alimentazione, tramite Pinler- 
rutlore S3. 
L'alimentatore pud essere un tipo di rete 
molto semplice, formato da un piccolo tra- 
sformatore. un raddrizzatore a ponte, uno 
o due condensalori elettrolitici e due rego- 
latori di lensione, in analogia a molti gia 
pubblicati su Elektor. L'assorbimento di 
corrente sara di circa 23 mA, 
Visto che la corrente assorbita e cosi bassa, 
il circuito potra anche essere alimentato a 
batteria. Usando quattro batterie "piatle" 
da 4,5 V, si potra far conto su una durata 
utile, per servizio intermittente, di 
100 200 ore. La figura 4 mostra il circui- 
to stampato deH'osciilatore sinusoidale. 
Vicino al transistor T3 e indicata una resi- 
stcnza tratteggiata. Una volta montato 
complelamente il circuito, nel modo de- 
scrjtto in precedenza, si collega un tester ai 
diie capi delle resislenza tratteggiata e si 
commuta lo strumento per la misura della 
corrente ex.. Dopo aver acceso I'alimenta- 
zione, la corrente misurata dovra essere di 
circa 15 mA. Se la corrente e supcriore a 
questo valore, si deve collegare in serie allo 
strumento una resislenza tale da portare a 
15 mA I'indicazione dello strumento. A 
seconda del risultato si saldera al circuito 
stampato questa resislenza, oppure un 
ponticelio in filo. 
Si misura poi la lensione su T2, tra sourcee 
gate. Si commuta quindi lo strumento per 
la misura delle correnti e lo si collega al 
drain. Si dovranno provare parecchi tran- 
sislori del tipo BF245B oppure BF256B, 
scegliendo quello che piu si approssima ai 
seguenli valori: Vgs=: —3 V ed Is = 12 pA 
e saldandolo al circuito stampato. 

Dopo aver fatto tutto questo si potra misu- 
rare la lensione d'uscita. Questa e di solito 
di 1.5 Veff circa (misurato al punto di 
unione tra R7 e C13). Se necessario si potra 
leggermente cambiare la lensione d'uscita 
scegliendo un altro valore di R7, Si rcgola 
poi P2 in modo che la lensione d'uscita al 
cursore di P3 sia di I Veff esatto quando 
quest'ultimo sia completamentegirato nel 
verso orario. Si potra poi usare Pattenua- 
tore per scegliere una lensione d'uscita in- 
feriore: 100 mV. 10 mV, oppure I mV. e si 
potra ancora spingere I'atlenuazione me- 
diante il potenziometro. 
Se il segnale ad onda quadra visto sullo 
schermo di un oscilloscopiosembraunpo- 
co asimmetrico, la soluzione consiste nel 
variare il valore di R8. Per finire dlamo un 
avvertimento; 1'ampiezza d'uscita potra 
essere mantenuta coslante riparando 
I'NTC con uno slralo di materiale isolanle. 
tipo gommapiuma. 

Piii facile dire che fare... 

Questo circuito e un perfetto esempio di 
come si possa costruire un circuito effi- 
ciente senza bisogno di tanti integrali o di 
allri sofisticati componenli. Tutto quello 
che il dilettante ha da fare, e di ponderare 
atlentamenle per decidere che tipo di cir- 
cuito vuole oltenere, e poi scegliere i mi- 
gliori componenli possibili. Ne risultera 
un progetto compatto con eccellenti pre- 
stazioni. E proprio in questo modo che il 
progettista ha creato questo prototipo, 
con una distorsione di solo 0,01% ad I 
kHz. 11 progettista afferma pure che que- 
sto livello di distorsione potrebbe anche 
essere abbassato allo 0,0014% ad I kHz! 
Le frequenzc generate coprono una banda 
di 10 Hz 100 kHz, entro 0,15 dB. Si 
tratta di un risultato eccellente da tutti i 
punti di vista. Se un simile circuito non e 
ancora capace di controllare un certo am- 
plificatore, quest'ultimo sara di qualila 
talmente elevata che non e'e senso ad ese- 
guire misure di qualsiasi tipo! 

M 

•I Bandridge 
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Verra il momento in cui i radioamaiori che 
si anlo-costruiscono gli apparecchi avran- 
no bisogno di un generatore per allineare i 
ricevitori. Un generatore di prova disponi- 
bile in cotnmercio sarebbe la soluzione ide- 
ale. ma anche costosa ed in genere troppo 
sofisticata. In nove casi su dieci il compito 
polra essere affidato ad apparecehi piii 
setnplici, in grado di produrre un segnale 
di prova affidabile e stabile compreso en- 
tro la banda occorrenle. 
C"e pero un ostacolo: un generatore del 
tutlo stabile, che abbia una frequenza d'u- 
scita regolabile in conlinuo e prcssochfe 
impossibile a farsi. La cosa e anche com- 

precisa sintonia mediante la bobina LI. II 
generatore potra essere modulato in fre- 
quenza con I'aiuto deldiodo varicap DI. II 
livello di modulazioneraggiungibile (rego- 
labile con PI) non e molto elevalo, ma 
sufficiente per provare i ricevitori FM a 
banda strelta di lipo amatoriale e quelli 
per altre bande special!. 
1 ricevitori SSB potranno essere "fatti fi- 
schiare" con questo generatore. Per otte- 
nere un livello di modulazione intelligibile 
nel caso di questi ricevitori, si dovrti solo 
converlire la modulazione di frequenza 
(FM) in modulazione di fase (PM). Si puo 
facilmente ottenere lo scopo collegando un 

Generatore 

di radio frequenza 

Un "minigeneratore di prova" per le bande dei 2 metri, 

dei 70 cm e dei 23 cm. 

II piccolo e semplice circuito qul 
presentato sar^ un attrezzo assai 
valido per gli appassionati delle 
alte frequenze. Si tratta di una 
specie di "generatore armonico", 
che puo essere modulato e che 
sar^ in grado di produrre segnali 
di prova con frequenze 
intervallate di 9 MHz, fino alia 
banda dei gigahertz. Puo essere 
usato sia per 1 ricevitori FM che 
per gli SSB, mentre il circuito si 
potr^ costruire senza troppa 
spesa. 

plicata dal fattoehe vogliamoun'alternali- 
va economica, per cui e necessario trovare 
un'altra soluzione. Si e percib progcltalo 
un generatore a quarzo che avesse la capa- 
cita di produrre un'ampia banda di fre- 
quenze senza bisogno di essere sintonizza- 
to. II segreto non e quello di ottenere un 
oscillatore "pulito", ma uno che produca 
un gran numero di armoniche. Anche se 
composto da un solo transistor, questo 
oscillatore produce potenti armoniche nel 
campo dei gigahertz, in aggiunta all'onda 
fondamentale di 9 MHz! 
Questo generatore di prova potra quindi 
essere impiegalo nella ricezione e nella tra- 
smissione delle VFIF edelle UHF. La terza 
armonica di questo generatore si trovasul- 
la banda dei 27 MHz (banda ciltadina), la 
Ibesima armonica si trova sui 144,08 MHz 
(banda dei 2 metri), la 48 esima armonica e 
sui 432,24 MHz (banda dei 70 cm) e la 
I44esima sui 1296,72 MHz (ossia nella 
banda dei 23 cm), 
II circuito c anche ideale per la prova dei 
processori della voce parlata. 

Lo schema elettrico 

Lo schema, che e di notevole semplicita, si 
vede in tigura 1. Su T1 e basalo un oscilla- 
tore tipo Colpilt, che impiega un quarzo 
da 27 MHz. Di questo cristallo non impie- 
ga la terza armonica, ma piuttosto la fon- 
damentale, che e di 9 MHz. Succede che 
questa e una frequenza molto adatta per i 
nostri attuali scopi, dato che le sue armoni- 
che si estendono in una zona dello spetlro 
molto favorevole ai radioamaiori, 
Usando un quarzo in fondamentale, c"e 
sempre una notevole differenza Ira la fre- 
quenza teorica e quella misurata. La fre- 
quenza necessaria (in questo caso: 
9005,000 kHz) deve quindi essere messa in 

piccolo condensatore (Cl) in serie all'in- 
gresso di modulazione, e poi si potra com- 
mutare Ira FM cd SSB mediante SI. 
Nella maggior parle dei generalori di pro- 
va si ricorre ad un attenuatore separate per 
misurare le prestazioni del ricevitore a li- 
velli di segnale molto bassi. In questo caso 
particolare si e trovato superlluo questo 
espediente, perche I'oscillalore continua 
ad essere affidabile anche quando lavora a 
livelli molto bassi. Percio e una questione 
molto semplice costruire un attenuatore 
facendo regolabile la resislenza di emelti- 
tore di TL I potenziometri P2 e P3 hanno 
un campo di regolazione piuttosto ampio: 
alia frequenza di 144.08 MHz (banda dei 2 
metri) il segnale massimo d'uscila e intor- 
no al millivolt, che puo raggiungere un 
minimo di 30 nV (ossia 0,03 pV)! 

La costruzione 

II montaggio della basettastampata (figu- 
ra 2) e molto semplice. Neanche la bobina 
LI presenta problemi: si tratta di 22 spire 
di filo di rame smallalo 0 0,2 mm avvolto 
su un nucleo Kaschke lipo K3/70/I0. Se i 
lettori non volessero impiegare questo si- 
stema, un'induttanza regolabile da 4,7 pH 
della Toko andra ugualmente bene. 
II semplice alimentalore che appare in fi- 
gura I e compreso nella basetta stampata, 
con Peccezione del trasformatore di rete. 
Dato che il circuito assorbe una corrente 
molto piccola, (e quindi il trasformatore e 
anch'esso molto piccolo) il generatore ed il 
relativo alimentalore possono formarc 
uno strumento molto compatto. Inseren- 
dolo in un contenilore. assicurare la pre- 
senza di una schermatura metallica tra il 
trasformatore di rete e la bobina LI. allri- 
menti questa captera parecchio ronzio, un 
lipo di modulazione non sempre gradito! 

M 



Generalore di radiolrequenza elektor aprlle 1982 — 4-59 

Ll = 22 spire 0 0,2 mm su nucleo 
kaschke regolare 9005.000 kHz 
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Fig. 1 - Lo schema elellrlco del generalore. Esso 6 sempllce e molto funzlonale 
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Componenti 

Resistenze 
R1,R2.R4 = 220 k 
R3 = 5k6 
R5 = 220 Si 
R6 = 68 Jl 
R7,R8 = 3k3 
PI = 10 k llneare 
P2 = 100 k lineare 
P3 = 100 r nimmer 

Condensatori 
C1 = 3n9 
C2 = 560 n 
C3 =120 p 
C4 = 68 p 
C5 = 1 n (car.) 
C6 = 10 m/16 V tantallo 
C7,C8 = ^00^x/3S V 
C9,C10 = 47 n 

Semicondultori 
Tl = BC547B 
DI = BB 105 
D2 = LED 
IC1 =78L12 
B1 = B40L500 versione rolonda 

Varie 
XI =quarzo da 27,005 MHz 
LI = 4.7 bobina da vedi testo 
Trl =24 \//25 rnA trasformatore 
51 = SPOT deviatore unipolare 
52 = DPDT interrultore blpolare 

Fig. 2 - La basella slampala del "minigeneralore dl prova e molto compalla. 
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Pantaleoni Albo Via Renzo da 
Ceri, 126 - 00195 Roma - Tel. 
06/272902. 
Centre kits Elektor e nuova 
elettronica. La piu accurata 
assistenza al vostro hobby. Di- 
stribuisce Rockwell/Siliconix- 
/Standard Microsystems/Zay- 
log/edizioni Jackson/vendita 
per corrispondenza. 

V J 

/r 

B. & S. V.le XX Settembre, 37 - 
34170 Gorizia - Tel. 
0481/32193 - Telex n0 461055. 
Distributori per la Jugoslavia e 
Gorizia dei kits di Elektor. Va- 
sto assortimento componenti 
attivi e passivi di tutte le piu 
note marche. Importazione di- 
retta. Assistenza industria. 
Preventivi su richiesta. 

V J 

/r 

B.M.P. dl Benevelll & Prandl 
Via Porta Brennone, 9/B - 
42100 Reggio Emilia - Tel. 
0522/46353. 
Tutto il materiale delle migliori 
marche, componenti attivi- 
/passivi. Distributore edizioni 
Jackson, J.C.E. 
Kits di Elektor. Servizio EPS 
Elektor. Assistenza vendita 
per corrispondenza. 

/T 

J 

Hobby Elettronica Via L. Cac- 
ciatore, 56 - 84100 Salerno - 
Tel. 089/394901. 
Distributore per la Campania 
delle riviste/kits/EPS Elektor- 
/componentistica/libreria e 
manuali tecnici Jackson, 
J.C.E. accurata assistenza per 
industria ed hobbystica. 

V J 

Comando per telescopio 

f. 

* 
s 

Si fi 

Comando 

per telescopio 

Vedere le stelle 

lontane... 

Arrestare il movimento dei corpi 
celesli (su una lasfra fotografica) 
e lo scopo di questo articolo. 
Una macchina fotografica 
montata su un telescopio pud, 
con un tempo di esposizione 
abbastanza lungo, permettere 
I'osservazione anche delle stelle 
piii lontane. Per poter fare cio, il 
telescopio deve avere la 
possibilita di inseguire con 
precisione la stella per tutto il 
tempo di esposizione. Due 
motori sincroni a 24 V servono a 
muovere il telescopio in qualsiasi 
direzione con una precisa 
regolazione della velocity. 

Un'importante pane deU'astronomia e, 
Posservazione delle stelle e degli allri corpi 
cclcsti. Le osservazioni possono essere ese- 
guile con I'aiuto di un telescopio. in certi 
casi. ad occhio nudo. Ma un gran numero 
di stelle resta invisibile e. per poterle stu- 
diarc, bisogna trovare il modo di renderle 
visibili. La lotogralia con telescopio e il 
metodo indicato, che per altro richiede un 
lungo tempo di esposizione. 
I tempi di esposizione vanno da alcuni 
minuti ad alcune ore il che e causa di non 
pochi problemi. Durante un'esposizione 
piuttosto lunga, la "posizione" della stella 
cambiera a causa della rotazione della ter- 
ra per cui sul film risultera non piu una 
macchia ma un trattino. Dato che fermare 
la rotazione della terra va un pochino al di 
la degli scopi di questo panicolare artico- 
lo, dovrcmo affrontare il problema in un 
modo piii semplice. 
L'inseguimento di una stella con il telesco- 
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pio non e una cosa che si possa fare a 
mano, se si vuole ottenere sulla pellicola 
un'immagine nitida. II niovimento dovra 
essere talmente piccolo e lento che 1'astro- 
nomo avra probabilmente voglia di torna- 
re alia sua collezione di francobolli prima 
che faccia giorno. La risposta non puo 
essere altro che un azionamento a molore. 

L'azionamento dei motori 

Perche un movimento motorizzato funzio- 
ni con precisione, la scelta piii ovvia e il 
motore sincrono. Verra subito a mente un 
motore da orologio elettrico. dato che ii 
movimento del telescopio de\ e essere ana- 
logo a quello della lancetta delle ore di un 
orologio. Un motore di orologio sara pero 
quasi sempre Iroppo debole e quindi si 
dovra usare un motore progettato apposta 
per muovere i telescopi oppure unacombi- 
nazione di motore e riduttore. II motore 
deve essere sincrono perche la sua velocita 
e dipendenle dalla frequenza della sua ali- 
mentazione in corrente alternala. Quasi 
tutti i motori sincroni disponibili in Italia 
sono progettati per una frequenza di 50 
Hz; la loro velocita sara molto stabile e 

queslo e proprio ci6 che vogliamo per i 
nostri scopi; bello e semplice! 
Ma ecco saltare fuori I'inciampo. Si, la 
velocita dei motori deve essere costante, 
ma e anche necessario poterla regolare con 
precisione eniro determinati limiti. Questa 
necessita deriva dal falto che il cosiddetto 
"giorno astronomico" non e uguale al no- 
stro solito "giorno terrestre" di 24 ore, ma 
leggermente piii corto. Inollre la durata 
dipende dalfoscillazione" stagionale del- 
la terra. Stiamo lavorando su un articolo 
riguardante queslo argomento. L'alimen- 
tazione in c.a. impiegata per azionare il 
motore sincrono dovra quindi essere fine- 
mente regolabile. Questo articolo presenta 
il circuito di un adatto generatore c.a. a 
frequenza variabile progettato per aziona- 
re dei motori a 24 V/50 Hz. 

II generatore c.a. 

Lo schema del generatore e mostrato in 
figura I, I due amplificatori operazionali 
A1 ed A2 formano un generatore di forme 
d'onda triangolari. Queste forme d'onda 
vengono "arrotondate" da R5 e da i due 
diodi DI e D2, perche un motore sincrono 
preferisce una forma d'onda che si avvicini 

.>..1 
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ihv Stop 
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il piii possibile a quella sinusoidale. 
La frequenza del generatore e regolabile 
tramile PI tra 43 e 61 Hz circa. II trimmer 
P2 e usato per regolare I'ampiezza di uscita 
deiramplificaiore a ponte. 
Viene impiegata una configurazione a 
ponte per avere la possibilita di produrre 
un'ampiezza di uscita doppia rispetto alia 
tensione di alimentazione. In questo caso, 
la tensione c.a. amplificata che si trova tra i 
punti A e B, ha un valore di picco di 32 V. II 
valore efficace risultante sara una frazione 
dei 24 V, necessari per i nostri motori. 

Destra e sinistra 

Per poter essere impiegato. il telescopio 
deve poter girare nelle due direzioni, per 
inseguire qualunque Stella, in qualunque 
posizione si trovi. Pero il motore sincrono 
non pu6 invertire il senso di rotazione. La 
risposta piu semplice e di prevedere due 
motori, applicati ad un albero in modo da 
poterlo far girare in sensi opposti. Seorasi 
alimenta uno dei motori, 1'altro girera libe- 
ro all'indietro. 
II disegno di figura 2 illustra il modo di 
alimentazione per ciascun motore. 1 punti 
A e B di questo schizzo corrispondono ai 
punti A e B della figura 1. I duereleRel ed 
Re2 sono comandati da un commutatore a 
tre posizioni (sinistra-arresto-destra). II 
motore MI viene inserito da Re! ed il mo- 
tore M2 da Re2. II commutatore ed i rele 
sono sistemati in questo modo per poter 
controllare a distanza i due motori, cosa 
molto opportuna per evitare vibrazioni del 
telescopio. 
Poiche il movimento del telescopio dovrii 
essere molto lento, si sono inseriti dei LED 
per dare tutte le indicazioni riguardanti la 
direzione, se I'apparecchio e in movimen- 
to. II condensatore C4 deve essere del lipo 
non polarizzato, per cui un elettrolitico 
non va bene, L'elettronica di comando ri- 
chiede un'alimentazione stabilizzata di 18 
V, mentre lo stadio di potenza T1...T4 po- 
tra essere collegata ad un'alimentazione 
non stabilizzata a 24 V c.c. 

M 
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Con il prezzo dell'energia merita 
considerazione quella consumata 
dai piccoli utenti nelle case. Un 
sistema che potrebbe 
sicuramente funzionare con 
maggiore economia mediante 
un'appropriata gestione, 6 la 
pompa del riscaldamento 
cenlrale. Ci6 perch6 molt! 
impianti sono concepiti in modo 
che la pompa funzioni in 
continuity notle e giorno, e 

Poche persone si rendono conto di quanta 
sia 1'energia sprecala dai dispositivi che 
restano accesi in coniinuita. Questo artico- 
lo tratta della pompa del riscaldamento 
centrale, che usa dell'acqua come veicolo 
di trasporto del calore. Per esempio, in un 
sistema ad aria calda, la pompa e coman- 
data da un termostato e quindi sara in 
funzionamenlo solo quando si debba ri- 
scaldare. In un sistema di riscaldamento 
centrale che impieghi acqua, invece, la 
pompa e spesso accesa per lunghi periodi, 
La cosa abbastanza strana e che cio mira 
allo scopo di risparmiare energia perche. 
quando i bruciatori vengono spenti, c'e 
ancora un sacco d'acqua calda nella cal- 
daia, e poiche sarebbe male lasciarvela raf- 

centrale per il qualeestatoprogeltato que- 
sto controllo della pompa. Si tratta di un 
gruppo semplicissimo, net quale il termo- 
stato ambiente accende e spegne diretta- 
mente il bruciatore della caldaia. La pom- 
pa funziona in continuita, per cui I'acqua 
calda continua ad essere pompata verso i 
radiatori anche dopo lo spegnimento del 
bruciatore. Qualche tempo dopo I'esclu- 
sione della caldaia, il sistema comincia a 
funzionare aU'inverso; I'acqua si riscalda 
nei radiatori e si raffredda nella caldaia. In 
altre parole, il tepore delle slanze viene 
disperse nel camino! 
Un sistema migliore consiste nel lasciar 
funzionare la pompa solo per un quarto 
d'ora dooo lo spegnimento del bruciatore 

Controllo automallco 

per pompa 

Un interruttore automatico per fare economia 

con il riscaldamento centrale 

persino nei mesi estivi. 
Considerando che una piccola 
pompa pud arrivare a consumare 
100 W, risulta evidente che un 
sistema automatico, che possa 
spegnere la pompa quando non 
e necessaria, sara comunque un 
buon investimento. 

freddare, per cui la si pompa verso i radia- 
tori. Per ottenere questo scopo la pompa 
va ienuta in movimento anche dopo lo 
spegnimento del bruciatore. Duranle la 
estate bisogna ugualmenle far circolare 
I'acqua attraverso il sistema, per preveni- 
re il bloccaggio dei tubi. Questo metodo 
non solo abbrevia la vita della pompa, 
ma fa aumenlare la bolletta dell'e- 
lettricita. Tutto considerate, un'allernati- 
va piu economica sarebbe la benvenuta. 
La figura 1 mostra il tipo di riscaldamento 

(e quindi dopo il raggiungimento della 
temperatura ambiente predisposta). Se poi 
si provvede all'accensione saltuaria della 
pompa durante Testate, per evitare che i 
tubi arrugginiscono, le prestazioni del ri- 
scaldamento centrale potranno essere mi- 
gliorate di molto, grazie solo ad un sempli- 
ce circuito. 
Prima di prendere in considerazione il cir- 
cuito vero e proprio, e importante cono- 
scere i requisiti ai quali si deve soddisfare. 
Per esempio. e proibito modificare un si- 
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Fig. 1 - Lo schema elettrlco del conlrollo automatico della pompa. 
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Fig. 2-11 slstems dl rlscaldamenlo centrale vlene collegato alia rete medlanle II controllo aulomatlco della pompa. 

sterna approvato ufficialmente (come e il 
caso della caldaia del rlscaldamenlo cen- 
trale!). Si potra aggiungere un dispositivo 
ausiliario solo se collegato alia rete ed ai 
fill del termostato ambiente. Dovendolo 
collegare ad un sistema a gas. deve essere 
assoggettato all'approvazione dell'azien- 
da fornitrice del gas, Rammentiamo que- 
slo fatto perche ci sono molti controlli 
automatic! per pompa che non soddisfano 
a quesle prescrizioni, e possono in pralica 
risultare pericolosi! Per la sicurezza elettri- 
ca, in accordo con le norme ufficiali, ci 
dovra essere nel circuito slampato uno 
spazio di almeno 8 mm tra i circuit! a 220 V 
e quelli a 24 V. Inoltre, I'optoaccoppiatore 
deve possedere un isolamento di 4 kV. II 
sistema dovrebbe anche essere "a prova di 
guasto" dal punto di vista elettrico; ossia, 
non dovr(i essere possibile 1'accensione del 
bruciatore se la pompa non si mette in 
moto per un guasto nel circuito. In queslo 
caso, si e risolto il problema facendo chiu- 
dere aulomaticamente la valvola del gas 
quando la pompa non riceve lensione. 
Un altro aspetto da prendere in considera- 
zione e quello di vedere se la caldaia e 
.effettivamente adatta a questo dispositivo. 
Se la caldaia non e collegata alia rete per 
mezzo di spina e presa, potrete essere quasi 

sicuri che non e adatta. Se avete dei dubbi, 
consultate la locale Azienda del Gas. 

Lo schema elettrico 

La figura 1 mostra lo schema elettrico del 
controllo automatico della pompa. I ter- 
minali d'ingresso del circuito sono montali 
in parallelo airinterrultore del termostato 
ambiente. Se I'interruttore e aperto, esiste 
una differenza di tensione tra i due termi- 
nali d'ingresso. e il LED si accende. Col 
contatto del termostato chiuso, ci6 non 
avverra, II LED forma I'ingresso di un 
optoaccoppiatore che possiede una tensio- 
ne d'isolamento assai elevata (4 kV). 
L'uscita dell'oploaccoppiatore e un foto- 
transistor. Non appena il LED si accende, 
il fototransistor passa in conduzione in 
modo da collegare a 0 V il reset di IC2. 
Quando la stanza non e alia giusta tempe- 
ratura, il contatto del termostato si chiude- 
rii e il LED sarS spento. Neanche il transi- 
stor condurra piu, per cui I'ingresso di re- 
set di 1C2 sari a livello alto. In questo caso, 
tutle le uscite di IC2 saranno a livello bas- 
so, T1 passera in apertura, D9 non si ac- 
cendert e il rele sara diseccitalo. Dato che 
la pompa e collegata aU'alimentazione tra- 
mite i contatti normalmente chiusi del rele, 

essa gireril. Appena raggiuma ta giusta 
temperatura, il LED si accenderiela linea 
di reset di IC2 passera a livello basso. Le 
uscite Qo. Qiocommuteranno insequen- 
za al livello alto, con intervalli regolati 
dalla costanle di tempo RC di R3, R4, C2e 
C3. Le uscite Q0....Q3 non sono usate, e 
percio, fino a che Q4 non va a livello alto, 
non succede nulla. Le uscite Qj  Q10 
resteranno ancora basse, T1 restera inter- 
detto, ed il rele rimarra escluso, permetten- 
do alia pompa di continuare il suo funzio- 
namento. Solo dopo che Q4 avra assunto il 
livello alto, cioe dopo circa 15 minuti, T1 
passera in conduzione attivando il rele ed 
escludendo di conseguenza la pompa. IC2 
e un conlatore binario, e quindi i 15 minuti 
saranno il risultato di un conteggio binario 
per 8 alia frequenza di clock. (Otto volte 1 
minuto e 53 second! e pressapoco un quar- 
to d'ora). Una volta che Q4fediventato alto 
e la pompa e interrotta, I'integrato conti- 
nua a contare. Commuta tutte le uscite, 
fino ad arrivare a Q10, dopodiche le uscite 
ritorneranno un'altra volta a zero auloma- 
ticamente. Un ciclo completo di conteggio 
richiede 32 ore. L'integrato iniziera poi un 
nuovo ciclo di conteggio ma, poiche le 
uscite Q0....Q3 non sono usate, la pompa 
funzionera per altri 15 minuti. Durante 
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Fig. 3 - Le piste dl rame e la dlsposlzlone del componenll sulla basetla slampata. 

Elenco del componenll 

Resistenze: 
R1 = 3k9 
R2 = 1 M 
R3 = 10 M 
R4 = 4M7 
R5 = 22 k 
R6 = 10 k 
R7 = 220 n/1 W 
R8 = 1 k 

Condensatori: 
C1 = 1 W25 V 
C2,C3 = 15 M/25 V 
C4 = 0,33 M/630 V 
C5 =470 m/25 V 

Semiconduttori: 
Dl . . . D8,D10,D11 = DUS 
D9= LED 
Dl 2 = zener diode 15 V/400 mW 
D13 . . . D16 = 1N4001 
IC1 = DPI 1264 
IC2 = 4060 
T1 = BC 517 

Varie: 
Traslormatore con secondario 

a 12/100 mA 
rel§ 12 V ad 1 contatto normalmenle 
chiuso 
portalusiblle per C.S. fusibile 63 mA 

Testate la pompa funzionera perun quarto 
d'ora ogni 32 ore, ma in inverno la stanza 
si raffreddera ben prima che siano passate 
32 ore, e percio il contatto del termostato 
chiudera un'altra volta prima del comple- 
tamento dell'intero ciclo di conteggio. In 
questo caso, il LEDdelToptoaccoppiatore 
si spegnera nuovamente. La linea di reset 
di IC2 diverra quindi alia interrompendo il 
conteggio e mandando a livello basso tutte 
le uscite del contatore: la pompa potra 
quindi ricominciare a funzionare. 

La costruzlone 

La figura 3 mostra la disposizione dei com- 
ponenti sulla basetta stampata di questo 
semplice controllo automatico della pom- 
pa dei riscaldamento cenlrale, II circuito 
complete, comprendente il rele, potra es- 
sere montato su questa basetta (le distanze 
tra le piste sono corrispondenti alie norme 
di sicurezza). Se si ha a disposizione un'al- 
tra alimentazione, la pane del circuito 
stampalo riguardante Talimentatore non 
sara necessaria. Si potra quindi segare via 
questa pane della basetta. 
II LED (D9) indica se la pompa sta o meno 
funzionando, e quindi devecssere montato 
in una posizione da cui risulti ben visibile. 

Quando la spia e spenta, la pompa sara in 
funzione, quando e accesa la pompa sara 
inattiva. Naturalmente il LED indichera 
solo se il rele e o meno eccitato, e quindi 
non potra rivelare eventuali difetti mecca- 
nici della pompa. Per quanto riguarda il 
rele, la cosa migliore e di usare un lipo a 12 
V, che possa commutare almeno 1 A. La 
figura 2 mostra come si deve collegare il 
circuito al sistema di riscaldamento cen- 
trale. 

Bandridge 
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Semplice 

mlsuralore 

dl eonsumo 

del carburanle 

Uno strumento che indichi il consumo di carburanle mentre 
rautomobile viaggia, ha un buon requisite per diventare popolare. II 
misuratore di consumo descritto nel numero di giugno 1980 aveva 
uno svantaggio fondamentale; i trasduttori occorrenti non si 
potevano piii trovare in vendita. Per rimediare abbiamo preso in 
esame le caratteristiche di tutti i trasduttori che abbiamo potuto 
trovare, e sulla base dei risultati ottenuti, abbiamo progettato tre 
"moduli universal! di adattamento". Con I'aiuto di quest! moduli 
potrete adoperare praticamente qualslasi trasduttore! 

A I 

Questo articolo descrive una semplice ver- 
sione di misuratore di consumo carburan- 
le, ed anche le modifiche occorrenti per 
ottenere la versione "lusso". 
II principio base e semplicissimo, come si 
puo vedere in figura 1. Si prendano due 
trasduttori: uno per la velocita ed uno che 
misuri il flusso del carburanle, e quindi il 
consumo in mpg (miglia per gallone, sara 
facile cambiare in kilometri per litro), uni- 
lamente a due moduli di interfaccia. 
Quesli verranno collegati ad una basetta 
stampata che si assumera I'onere della di- 
visione della scala (in mpg) e fornira I'indi- 
cazione digitale del risultato. Invertendo 
qualche collegamento sulla basetta stam- 
pata, si potra anche ottenere il risultato 
opposto, ossia il consumo in galloni per 
100 miglia. 
Esaminando pero piii attentamente diversi 
trasduttori, le cose tendevano a farsi un 
tantino piu complesse. La tabella 1 forni- 
sce un elenco dei tipi piii usati. Esistono 
due tipi principali di trasduttori di veloci- 
ta: generator! di impulsi etachimetrici. Per 
quanto riguarda i primi, la frequenza d'u- 
scita k proporzionale alia velocita, mentre 
quelli del secondo tipo erogheranno una 
lensione proporzionale alia velocita. Tan- 
to per cominciare, occorreranno quindi 
due tipi assolutamente diversi di moduli di 
adattamento. 1 trasduttori di flusso gene- 
rano tutti degli impulsi, ma in numero di- 
verse, che varia da 32.000 a 108.000 impul- 
si per gallone (un gallone corrisponde a 
3,785 litri). 

Quali sono le possibility 
II misuratore di consumo del carburanle 
potra fornire un'indicazione in mpg oppu- 
re in Galloni/100 miglia. Ci sono inoltre 
due diversi tipi di trasduttori di velocita: 
ad impulsi e tachimetrici. Si ottengono in 
definitiva quattro schemi a blocchi, come 
si vede nelle figure 2 ... 5. 
Nonostante tutto, il principio restera lo 
stesso, come si pub notare dalla meta di 
destra degli schemi. Per dirla in breve: un 
frequenzimetro digitale e in effetti un divi- 
sore! Gli impulsi contati, e quindi le cifre 
sul display, sono proporzionali alia fre- 
quenza presente all'ingresso di clock, non- 
che a quella degli impulsi di latch/reset. In 
altre parole il risultato indicate e uguale 
alia frequenza di clock divisa per quella di 
latch/reset. 
II trucco consiste nell'essere sicuri che. per 
la misura in mpg, la frequenza di clock 
corrisponda alle miglia all'ora e che la fre- 
quenza di latch/reset corrisponda a gallo- 
ni all'ora. Contemporaneamente il rap- 
porto delle frequenze deve essere tale che il 
risultato della divisione corrisponda all'in- 
dicazione occorrente: mpg con una cifra 
sola davanli alia virgola decimalc. 

Si ottiene tutto questo usando i 
giusti moduli. La figura 2 mo- 
stra quello che succede quando 
il trasduttore di velocita e un ge- 
neratore d'impulsi. II modulo 1 
i un moltiplicatore di frequenza 
a rapporto variabile ed il modu- 
lo 2 e un divisore di frequenza. I 
due moduli sono predisposti per 
fornire il giuslo rapporto Ira le 
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Tabella 1 

Trasdultorl dl veloclU 
Halda 
ITM 
Generatori lachlmetricl 

Trasdultorl dl llusso 
FloScan 201 A. 203A. 21IA, 213A 

FloScan 261PB-15 263PB-16 
FloScan 300-1 
KDM (ottico) 
KDM (induttivo) 

4 impulsl per giro 
6 impulsl per giro 
lensione conlinua proporzionale alia velocila 

25.600 impulsl per litro di benzina 
26.417 impulsl per litro di gasolio 
12,680 impulsl per litro di benzina 
11.386 impulsi per litro di GPL 
9.500 impulsi per litro 
8.500 impulsi per litro 

Tabella 1. Una panoramlca sul trasdultorl dl llusso e dl veloclli disponlblll In Gran Bretagna. e del 
numero degll Impulsl generall per ogni litro o per ogni giro. 

Trasdultore 
di velocilfi 

trasdultore MODULO di flusso 

Daseila pnncipale 

BBB 

Flgura 1. Lo schema a blocchl del misuralore dl consumo carburanle. 

frequenze di clock e di latch/reset. La figu- 
ra 3 mostra invece un trasdultore di veloci- 
la con generatore tachimeirico. Da queslo 
esce una lensione conlinua proporzionale 
alia velocila. Occorrera quindi un modulo 
atlo a converlire questa lensione in una 
frequenza (di clock): ossia un convertitore 
lensione-frequenza (con possibilita di pre- 
disporre il rapporto). Si Iralta del modulo 
3. 
Le alire due figure (4 e 5) sono fondamen- 
lalmente la stessa cosa, con la sola diffe- 
renza che i trasduttori di velocila e di flus- 
so hanno scambialo le loro posizioni. 

Gil schemi 
Si puo parlare brevemenle dei circuiti veri 
e propri. Gli scopi da raggiungere sono 
slali gia presi in esame, e gli schemi a bloc- 
chi (figure 2 ... 5) li illusirano benissimo. 

Modulo I (flgura 6) 
Ha lo scopo di eseguire una moltiplicazio- 
ne, a rapporlo predeierminabile, della fre- 
quenza, in modo da converlire gli impulsi 
provenienti dal trasdultore di velocila o da 
quello di flusso nella frequenza di clock 
necessaria. 
II modulo e formalo da un circuito di trig- 
ger (IC1) che convene gli impulsi d'ingres- 
so in onde quadre simmetrichc; questo e 
seguito da un convertitore frequenza - len- 
sione (IC2) e da un convertitore lensione - 
frequenza a rapporlo prefissabile (IC3). 
II potenziometro PI serve a regolare il li- 
vello di trigger. Avendo a che fare con 
trasduttori optoelettronici, la tensione al 
cursore dovra essere di I ... 15 V, mentre 
con i dpi ad induzione, si tratlcra di qual- 
ch'- centinaio di millivolt. 

Modulo 2 (flgura 7) 
Oltre al moltiplicatore di frequenza a rap- 
porto predeierminabile. occorrera per 

velocllS m/h JUL JT f / 
/ u / 

/ u /f 

flusso g/h JITL JT 
- 16 
■r 32 
44 

l«tch 
BBB 

81035 2 

Figure 2. Lo schema a blocchl del trasduttori per la generazione degll impulsl e dei visualizzatore in miglia per galione. 
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u/ - 1 

/' 

Musso g/h JITL JT 
+ 16 
+ 32 
+ 4 

Itleh 
tnux 

BIBWB 

Flgura 3. Lo schema a blocchl che mostra I'uso dl un generatore lachlmetrtco nella vlsuallzzazlone In mlglla per gallone. 

Ilusso g/h -TLTL JT "/ 

/" 

MODULO 2 

JITL rr ^ 64 

L 

BBB 

Flgura 4. Lo schema a blocchl per trasdullorl e letlura In gallonl per 100 mlglla. 

Ilusso g/h JITL JT 

+ 64 

Utch 
r»»0t 

BBB 

Flgura 5. Lo schema a blocchl che moslra come usare un generatore lachlmetrico e come oltenere la letlura In gallonl per 100 mlglla. 



4-68 — elektor aprile 1982 Sempllce mlsuralore dl consume del carburanle 

12 V 12 V 
© 

0 5 
R11 mi; 

"20 Rie 5 V 

IC2 
LM 331 
XR 4151 

OC^-dh-OED 
IC3 
LM 331 
XR 4151 

rh RIB IC1 w A7| *7' 311 
I 2x 

SMN4148 
Ml. lu 16V Tonl R '4 Tanl C9 MIO -IGI = 

. 
© 

• Veai lesio 

Flgura 6. II modulo 1 

produrre gli impulsi di latch/reset, anche 
un divisore di frequenza programmabile. 
Questo e il modulo 2. 
Dato che per la taratura bastera un unico 
convertitore completamente programma- 
bile, si pub accettare I'impiego di un divi- 
sore (IC2), del quale si puo scegliere una 
delle uscite mediante un ponticello mobile. 
Anche in questo caso, gli impulsi di ingres- 
so sono inizialmente "cancellati" da IC1. 
Modulo 3 (figura 8) 
Ed ecco finalmente il convertitore tensione 
- frequenza. Di questo c'e ancora meno da 
dire. IC1 esegue la conversione. Per poter 
produrre sia impulsi di clock che di latch- 
/reset, a seconda della necessita (figure 2 
oppure 4), e slato previsto un divisore fisso 
(IC2). 

La basena prinapale (figura 9) 
La figura 9 mostra la sezione di conteggio e 
di visualizzazione. I fabbricanti di circuiti 
integrati hanno fatto di tutto per facilitarci 
il compito, unendo in un solo chip un con- 
tatore completo ed una decodifica/pilota a 
sette segmenti. In altre parole, introducen- 
do da un lato gli impulsi di clock, di reset e 
di latch, potremo senz'altro attaccare al- 
I'uscita i display a sette segmenti. 
Abbiamo tanto parlato finora di impulsi di 
"latch/reset". L'integrato contatore pre- 
ferisce riceverli separati sotto forma di im- 
pulsi di latch e di reset. Questo non e un 
problema, in quanto le porte N1 ... N4 
collegate in serie, formano un "ritardalore 
d'impulsi", Non appena un impulse di 
latch/reset arriva aH'ingresso, N2 genera 
un breve impulse di latch. In questo modo 
si assicura che venga "ricordato" il nume- 
ro contato in 1C1, e che venga mandate al 
display. Dopo un breve ritardo(dovutoad 
N3) Nr generera 1'impulso di reset, che 
rimettera a zero il contatore di IC1, e que- 
sto sara pronto per il successive ciclo di 
conteggio. 
La costruzione 
Costruire il circuito con i giusti moduli e 
componenti e piuttosto complicato, ma si 
potra ricavare un aiuto da quanto segue. 

7 

12 V 12 V 
© 

□ 5 V 
© too* 

R2* 
h-ra- © do" IC2 

4024 05 

GND "Mi oe 

IC1 .--•o 311 
2 x 

1N4148 

I 
.-v lOk 

© 1N4148 

Figura 7. II modulo 2 

8 

12V 12 V 
© 

5 V 
© 

iCi 
LM331 

Oo— XR 4151 IQM 

k © o—©ici 
dock IC2 

4024 
GND 06 "V^r c, "fTI UJ"«n 

$■■■ - B a B 
© 

Figura 8. II modulo 3 
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12 V 12 V 

5 V 5 V 
♦ ® 0 

Clock 

^00—o 

Dpi Dp3 = MAN4640A 
s C« T.nl R4 QIO 

X Dp2 Dp3 

Bta.iH 
isn 

C1 '-.i 
74C928 •nO '21 4 9 dp '21 * 

ISO ■ "O 
(7) 
| (o) NT N4 = IC2 = 4093 

BC 141 
BC 141 BC 141 

La La N1 N2 
Ooot^T)^ Latch 

Rmet J 

&- 

12 V 
C3 

7805 

^ T 16V 1 5 100, JT" 

Figure 9. 11 gruppo visualizzalore. 

10 

Halda 

5V dalia baseua principale 

O 

2 
QO 

BC547 o- 
D© 

♦ 0 
PO ® ®— 

I BC547 

MODULO 1 Oi 2 
R1 lotto 
RV lotto 
R2 = Dontaio 
C2 tolto 

N1,N2 = IC1 = 4012 

FloScan 

OcH MODULO 1 di 2 
R1 tolto 
RV tolto 
R2 = pontato 
C2 tolto 

Generator' 
tachimetrici 

MODULO 3 

Flgura 10. Gli adattamenll che occorrono per I varl trasduttori di velocity. 

/. Come sceg/iere il giuslo trasduitore 
per la velocila ed il flusso 

Per questo esiste una sola soluzione: anda- 
re da un rivenditore e vederequale trasdui- 
tore sia adatto al montaggio sulla vostra 
automobile. II trasduitore di flusso sara 
probabilmente piii facile da trovare, ri- 
spetto a quello della velocita, ma occorre 
fare attenzione che sia adatto al carburan- 
te impiegato dal vostro motore: benzina. 
gas liquido o gasolio. 
Si consiglia di scegliere uno dei trasduttori 
elencati in questo arlicolo. Un auloacces- 
sorista che disponga di un vasto assorti- 
mento potra benissimo averne qualcuno a 
magazzino. Su ogni modulo sono indicati i 

valori dei componenti e gli adattamenti da 
fare per ciascuno dei trasduttori nominali. 
Se ne possono anehe usare di tipi diversi, 
ma bisognerA fare i calcoli che faremo ve- 
dere piu avanli in questo articolo. Ammes- 
so di aver effettuato la scelta dei trasdutto- 
ri, vediamo ora quali sono le possibility. 

2. Qual'e I'indicazione che si vuole? 
Si potra avere I'indicazione in miglia per 
gallone (mpg) oppure in galloni per 100 
miglia (un miglio corrisponde a 1,6 chilo- 
metri circa). Una volta fatta la scelta, si 
guardera sulle figure 2 ... 5 quale sia il 
modulo occorrente. Se ne possono usare di 
due diversi tipi per I'indicazione in mpg e 

due ancora per I'indicazione in galloni per 
100 miglia, a seconda del tipo di trasdutto- 
re di velocita prescelto. Controllare se il 
trasduitore che vi hanno venduto i del tipo 
ad impulsi oppure del tipo tachimelrico. 
Solo una delle figure soddisfera al suddet- 
to requisite, per cui non e'e difficolta a 
scegliere quali siano i due moduli necessa- 
ri. 

3. I valori dei componenti che 
dipendono dal trasduitore 

Questi sono elencati nelle figure 10 ed He 
nelle tabelle 2 e 3. Le figure 10 ed II illu- 
strano i component! occorrenti rispeltiva- 
mente per il trasduitore di velocity e di 
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MODULO I dl 2 
R1 = 47k 
RV manca 
R2 = 10k 
02 - 4n7 

MODULO 1 dl 2 
R1 -47k 
R1 manca 
R2- 10k 
02 - 4n7 

FloScan 
201 
211 

MODULO 1 di 2 
R1 - 10k 
R1' manca 
R2 = ponlalo" 
C2 manca 

FloScan 
203 
213 

300-1 

MODULO 1 dl 2 
R1 = 10k 
RV manca 
R2 = pontatp 
02 manca 

KOM 
Oploeleltronico | 

nota: ponticello Ira I punti 2 a 4 
f 

I 
I 

12 V 
|isonHj(+)— 

-<0 

0 

Oo 

o 

r" 

MODULO 1 di 2 
R1 manca 
RV ■ 4k7 
R2 ■ poniato 
C2 manca 

1 

KDM 
mduttivo 

1_ 

♦o 

oo 

^ o 

MODULO 1 di 2 
R1 manca 
RV manca 
R2 ■ pontalo 
C2 manca 

collegamenti 

coflegamenli 

■D^D3 

coilegamenti 

O2 

31=3 C=4 

collegamontl 

81038 11 

Flgura 11. Gil adattamentl necessarl per i dlversl Irasduttorl dl tlusso. 

flusso. La labella 2 contiene diversi valori 
dei componemi per le versioni che segnano 
i galloni per 100 miglia. Potrebbe essere 
una buona idea prendere nota di quei 
valori mentre si precede, per evitare confu- 
sioni in seguito! 

4. La costruzione dei moduli 
Ora si potranno coslruire i due moduli e la 
basetta principale (naturalmente dopo 
aver acquistato i componenli!). I compo- 
nemi da montare si potranno trovare negli 
appositi elenchi. 1 due moduli sono monta- 
li posteriormente alia basetta principale. 
Accerlarsi che il posizionamento sia quello 
giuslo. Questo dipende dai moduli scelti 

(2, 3. 4 o 5). Si potra vedere in figura quali 
sono i moduli da collegare all'ingresso di 
clock ed a quello di reset/latch della baset- 
ta principale. In seguito il circuito dovra 
essere tarato. Non collegare ancora i tra- 
sduttori! 

5. Taraiura 
La taratura avviene in due fasi, a seconda 
del tipo di irasdultore scelto. 
a. Se si usa un trasduttore di velocita che 
genera degli impulsi Iperviaoptoelettroni- 
ca oppure induttiva), si dovri utilizzare il 
circuito di taratura di figura 12. Questo e 
in grado di produrre impulsi a 50 Hz e 
dovrebbe essere collegato agli ingressi di 

enlrambi i moduli. Una volta collegata I'a- 
limentazione, il display mostrera il risulta- 
to della seguenle formula: 

Lettura =  ^  
100 ■ k ■ X 

nel caso delle miglia per gallone 

Lettura = l(,<)000 kX 

y 
nel caso dei galloni per 100 miglia 

Dove X 4 il numero di impulsi per ogni 
giro del trasduttore di velocita ed y e il 
numero degli impulsi per litro generati dal 
trasduttore di flusso. II display mostrera il 
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Tabella 2 

mpg 
flusso 

velocild 

FloScan 261, 263, 
KDM 300-1 

FloScan 201 A, 
203A, 211 A, 213A 

modulo 2 N. modulo 2 
ponticello ponllcello 

\ +16 \ +37 
Halda 

modulo 1 
Rl 1 = 22 k \ 
C8 = 15 n \ 

modulo 1 
Rl 1 = 22 k \ 
C8 = 12 n \ 

modulo 2 N. modulo 2 
ponticello N. ponticello 

\ -r 16 \ ■i-32 

ITM 
modulo 1 

R11 = 15k \ 
C8 = 15 n \ 

modulo 1 
R11 = 15k \ 
C8 = 12 n \ 

modulo 2 modulo 2 
N. ponticello ponticello 
\ -r 16 \ -5-32 

generatore 
tachlmelro modulo 3 

ponticello 

C3 = 4n7 

modulo 3 
ponticello 

C3 = 3n9 

Tabella 2. I valorl del componenti che dlpendono dal trasduttore, per la lettura In mlgl 

Tabella 3 

9/ 100m 
n. flusso 

velocita 

FloScan 261, 263, 
KDM 300-1 

FloScan 201 A, 
203A, 211A. 213A 

modulo 1 modulo 1 
\ Rl1= 82 k \ R11 = 33 k 

\C8 = 12 n \C8= 12 n 

Halda 
modulo 2 N, 
ponticello 

■r64 \ 

modulo 2 
ponticello 

*64 \ 

modulo 1 modulo l 
\ R11 = 82 k \ Rl 1 = 33 k 
\ C8 = 8n2 \C8V= 8n2 

ITM 
modulo 2 N. 
ponticello 

-r64 \ 

modulo 2 N. 
ponticello 

4-64 \ 

modulo 1 modulo 1 
\ R11 = 82 k \ R11 = 33 k 
\C8 = 12 n \C8= 12 n 

generatore 
tachimetro modulo 3 

ponticello 
4-64 \ 

C3 = 6n8 \ 

modulo 3 
ponticello 
*64 \ 

C3 = 6n8 \ 

risullato anche con una cifra decimale. Il 
numero degli impulsi generati dai trasdut- 
tori si calcolera medianie la tabella I. II 
fattore k della formula e una costante che 
deve essere riportata sul tachimetro della 
veltura. II suo valore sara tra 0,6 ed 1,6 
oppure tra 600 e 1600. La prima cifra si 
riferisce al numero di giri al metro, I'ultima 
al numero di giri per miglio. Qui si parla 
del numero per miglio e quindi le cifre tra 
600 e 1600 devono esser divise per 1000 
prima di essere usate nella formula. 
Si puo aggiustare la lettura con P2 del 
modulo I, in modo da oltenere il valore 
calcolalo. Si pub quindi montare il circuito 
nell'auto e si possono collegare i trasdutto- 
ri, come moslrato nelle illustrazioni (figu- 
ra 10 oppure figura 11) 
b. Se si usa un trasduttore di velocita che 
generi un livello di tensione continua, la 
taratura sara un pochino piii complicata, 
perche il trasduttore di velocita andra mes- 
so a punto mentre si guida Paulo. E quindi 
consigliabile portare qualcuno con se, a 
meno che non riusciate a guidare con ... i 
piedi! 
Si regoli PI del modulo 3 ad una velocita di 
50 miglia all'ora, in modo da avere una 
tensione di 0,5 V alia congiunzione di PI 
con Rl. Nella versione mpg si completer^ 
in questo modo il misuratore di consumo 
del carburante. 
Nella versione che indica i galloni per 100 
miglia, si dovra ancora mettere a punto il 
modulo 1. Collegare il circuito di taratura 
all'ingresso del modulo del trasduttore di 
flusso, e collegare una tensione continua di 
1 V all'ingresso del modulo della velocita. 
La lettura sul display dovra essere il risul- 
tato della seguente formula: 

Lettura = 180.000 

dove y rappresenla il numero di impulsi 
generati per ogni gallone dal trasduttore di 
flusso usato. Questo valore viene messo a 
punto mediante P2 del modulo 1. 
Anche in questo caso ora la tratura sara 
completa, e si potra montare il circuito 
nell'auto, collegando i trasduttori, secon- 
do quanto indicate dalle figure 10 ed IL 
Controllare se PI del modulo 1 e ancora 
regolato al giusto valore, lanto per stare 
dalla pane della ragione (vedi lo schema 
corrispondente). Diciamo infine qualcosa 
suH'alimcntazione. 1 12 V per il circuito 

12 

50Hz di n\ 
1K5 

1N4148 
4V7 D-12V 400mw 

©—1 

Figura 12. II circuito di taratura usato per la messa Tabella 3.1 valorl del componenti che dlpendono dal trasduttore, per la lettura In galloni per 100 miglia. a punto del misuratore. 
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13a 

Elenco del component! modulo 1 
(llgura 6) 

Reslstenze 
R1,R1R2.R1 1 = vedi testo 
R3 = 6k8 
R4,R5,R7,R8 = 10k 
R6,P16, R18 = 2k2 
R9.R17 = 68 k 
R10 = 18k 
R12,R14.R20 = 100k 
R13,R19 = 47 k 
R15= 47n 
P1,P2= 10 k semiflsso 

Condensatori 
C1 ,C5,C6,C7 = 1 p/16 Vtantallo 
C2,C8 = vedi teslo 
C3 = 10 n 
C4 = 100 n 
C9= 4m7/16 V tantalio 

Semicondutlorl 
IC1 = 311 
IC2,IC3 = LM 331, XR4151 
DI .02 = 1N4148 

L 

I 

oe 

V 

EuJ 

EIT* 

E21 

m 
5EI 

"23 
w. 

Elenco del componenll modulo 2 
(llgura 7) 

Reslstenze 
RI.RI ',R2= vedi testo 
R3 = 6k8 
R4,R5 = 10k 
R6 = 2k2 
R 7 =100 k 
PI = 10 k semifisso 

Condensatori 
C1.C3= 1 m/16 V tantalio 
C2= vedi testo 

Semicondutlorl 
IC1 = 311 
IC2 = 4024 
DI . . . D3= 1N4148 

non devono contenere interferenze impul- 
sive provenienti dairimpianto eletlrico del- 
la vettura, potendosi eliminare i disturbi 
con un filtro antidisturbo, del tipo di quelli 
usati nelle autoradio. Questo vale per tutti 
i trasduttori qui descritti. 
II misuratore del consume del carburanle e 
veramente universale. Puo essere adattato 
e tarato per la maggior parte dei trasdutto- 
ri, sempre che siano disponibili informa- 
zioni sufficienti. 

II misuratore di consumo tipo 
tusso 

II misuratore che abbiamo descritto nel 

13b 
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00 

li 
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numero di giugno 1980, pub essere com- 
mutato su quattro porlate di misura: gallo- 
ni per I00miglia,galloniairora. migliaper 
gallone e contagiri. Questo enaturalmente 
il caso ideale, e non ci meravigliamo se 
molti lettori stanno ancora cercando i tra- 
sduttori giusti. 
La stessa soluzione che e stata prevista per 
la versione piit semplice, pub essere ora 
applicata usando i moduli di adattamento. 
Occorrono due segnali d'ingresso; un se- 
gnale impulsive proporzionale al flusso 
del carburanle (circa 3400 impulsi per ogni 
gallone) ed un livello di tensione continua 
proporzionale alia velocita (circa 5 V a 60 
miglia all'ora). Dato che ilcircuito esisten- 

te off re gia un vasto campo di regolazione, 
i livelli del segnale d'uscita potranno anche 
essere valutati solo approssimativamente. 

Come usare il sensore di flusso 
La tabella 1 forniscelecaratteristichediun 
certo numero di flussometri di tipo diver- 
se. Si pub vedere che i rapporti di conver- 
sione possono variare tra 32.000 e 108.000 
impulsi per gallone. Alcuni sensori potran- 
no avere tolleranze ancora maggiori. In 
ogni caso la frequenza di tutti questi tra- 
sduttori dovra essere diminuita mediante 
un circuito di interfaccia, come gia si e 
detto parlando del msuratore piu sempli- 



Sempllce misuratore dl consume del carburante elektor aprlle 1982 — 4-73 

Elenco del component! modulo 3 
(figura 8) 

Resistenze 
R1 ,R2 = 100 k 
R3 = 47 n 
R4 = 1 2 k 
R5 = 6k8 
R6 = 2k2 
PI = 47 k semiflsso 

Condensatori 
C1 = lOOn 
02 = 1 p/16 V lantalio 
C3 = vedi teslo 

?°micondutlori 
101 = LM 331, XR 4151 
102 = 4024 

13c 
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Elenco del component) basetta principale 
(figura 9) 

Resistenze 
R1,R2,R3 = 22k 
R4 , , . R11 = isn 

Condensatori 
C1 = 68 n 
02= 1 5 n 
03 = 3n3 
04,06= 10 w/16 V tantalio 
05= 100M/16 V 

Semlcondutlori 
101= 740928 
102 = 4093 
103 = 7805 
T1,T2,T3= BO 141 
Dpi . . . Dp3 = MAN 4640A 

Varie 
dissipalore per 103 

Come adattare 
di velocity 

trasduttore 

Dato che il circuilo versione lusso e previ- 
sto per essere usato con un generatore la- 
chimetrico, questo lipo di sensore puo es- 
sere diretiamente collegato. I trasduttori 
ad impulsi (che sono la maggior pane tra 
quelli disponibili) necessitano del conver- 
litore frequenza - tensione, che si trova 
nella prima meta del modulo I (fino alia 
giunzione RI3/C6 compresa). 
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Figura 13. La disposlzlone del component! sulle baselte slampale. 
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©l©l<tOrinfocard 34 
Informazioni 

generali 4 
material! per 

nuclei - Ferrite 

Le ferriti magnetiche sono costitulte da combinazioni di ossido ferrico (Fe2 Os) con 
uno o piu ossidi di metalli bivalenti, per esem'pio Ni O, Mn O, e Zn O. La differenza 
tra le ferriti ed i materiali magnetici metallici consiste nella resistivita, che e di 
 I 105 ohm al metro per le ferriti, al contrario dei 10"' 10"5 dei metalli. Ne 
consegue che la maggior parte delle ferriti presenfa perdite per correnti parassite 
di entity trascurabile, a differenza dei nuclei metallici. 
Le ferriti sono prodotte da varie ditte; citiamo per esempio il Ferroxcube (Mullard) 
ed il Siferrit (Siemens). 
Le ferriti al manganese-zinco sono usate per lo piii fino ad 1 MHz, e quelle al 
Nichel - zinco fino a 100 MHz. In generale, le ferriti per alte frequenze hanno una 
permeability inferiore (permeability = conduzione magnetica). In elettronica le 
ferriti sono sovente usate sotto forma di nuclei aperti (con o senza filettatura per 
avvitamento), nuclei ad olla, toroidi ed a perla. 
II valore Ai di un nucleo e la autoinduzione per spira (in nanohenry). L'autoinduzione 
(induttanza) di una bobina si trova moltiplicando Ai per il quadrate del numero delle 
spire: 
L — n2 . Al (nH) 
La temperatura di Curie 6 la temperatura alia quale la ferrite perde le sue propriety 
magnetiche. II suo valore e di solito 120° o piii. 
Nota: 

materiali diamagnetici pr< 1 (per esempio il rame = 0,99999) 
materiali paramagnetic'! 1 (per esempio aria = 1,0000004; platino = 1,00022) 
materiali ferromagnetici p-» 1 

©l©ktOrinfocard 35 
Informazioni 

generali 5 lettere greche 

coefficiente di temperatura 
conduttivita specifica = 1/p 
angolo di perdila (per i condensatori: tang 5) 
costante dielettrica 
rendimento 
lunghezza d'onda 
permeability; micro = 10"6 

rapporto impulso-pausa 
3,14159 
resistivita 
costante di tempo 
angolo di fase; angolo di conduzione (p.es. per i triac) 
velocity angolare = 2 • it - f 
variazione, per esempio A R 
sommatoria 
flusso magnetico 
ohm, unita di resistenza 

elektor Infocard 36 
component! 

discreti 9 diodi zener 

I diodi Zener sono in pratica dei normali diodi p-n, tranne per il fatto che. durante la loro 
costruzione, e stata prestata una particolare attenzione all'applicazione dell'effetto di 
scarica inversa. Dato che il materials semiconduttore 6 drogato, lo strato barriera e 
motto sottile. Nella scarica inversa tipo Zener, gli elettroni sono staccati dai loro legami 
atomici per effetto del forte campo elettrico attraverso la giunzione. Questi elettroni 
possono essere origins di emissions secondaria, e puo anche verificarsi una cascata di 
scariche a valanga. La tensions di scarica dipende dal grado di drogaggio del cristallo. 
La rotlura a valanga avviene quando gli elettroni disponibili (sotto forma di portatori di 
carica di tipo termico) assumono energia sufficients ad attraversare la giunzione ed a 
provocare emissions secondaria, con risultati tipo valanga. La resistenza interna cade da 
parecchie decine di Mn a meno di 100 n. 
Si deve percid collegare in serie al diodo Zener un componenle che possa limitare la 
corrente, come una resistenza oppure un circuito a transistor. 
La tensions alia quale avviene la scarica dipende dalla temperatura. II coefficiente di 
temperatura d negative per quanto riguarda la scarica di Zener e positive per quanta 
riguarda la scarica a valanga. II coefficiente di temperatura (TC) e zero nella regions 
dove i due effetti si equivalgono (circa 5 6 V). A tensioni inferiori a 5 V il TC e di circa 
— 5-10"* ... —10T0"4- Uz/K ed a tensioni maggiori di 5 V, esso e di circa +5-10"* ... 
+10T0"4Uz/K. 
La resistenza differenziale (resistenza in c.a.) in una certa configurazione, viene 
delerminata dal quoziente tra la variazione della tensions e la variazione della corrente 
alia quale ha luogo la variazione della tensions. 
La quality della stabilizzazione fornita da un dato circuito dipende principalmente dal 
coefficiente di temperatura della tensions di funzionamento e dalla resistenza differenziale. 



elektor infocard 34 
Informazioni 

general! 4 
dimensioni piii 
comuni - (erriti 

Le misure dei nuclei ad olla (od a campana) sono unificate. Secondo la 
pubblicazione IEC N0 133, le misure sono le seguenti (diametro x altezza in 
mm): 

9x5 
11x7 
14x8 
18 x 11 

22 x 13 
26 x 16 
30 x 19 
36 x 22 

Sono disponibili nuclei per altre applicazioni in una vasta varieta di dimensioni. 
Alcuni esempi sono; nuclei a bacchetta per antenne: 06,35 x 130 mm; 010x 100 ... 
240 mm 
Nuclei per piccole bobine: 0 1,4 x 6,75 mm; 0 1,5 x 18,2 mm; 0 1,7 x 28,2 mm 
per arrivare fino a 0 0 6,6 x 40 mm. 
Perline con 1 foro: 0 3,5 x 3 mm; con 2 fori: 8,5 x 14 x 8 mm; 8,5 x 14 x 14 
mm; con 6 fori; 0 6x10 mm. 
Per correnti alternate a bassa frequenza sono preferiti altri material! 
(ferromagnetici), per esempio il mumetal ed il Permalloy, a causa dei valori piu 
alti della permeabilitci. 

elektor Infocard 35 
Informazioni 

general) 5 
dimension! base 
preflssl decimal! 

Prefissi decimali: 
T tera 10,z 

G giga 109 

M mega 10® 
k chilo 103 

m milli io-3 

M micro 10"6 

n nano IO'9 

P pico 10",z 

f femto IO"15 

a atto io-'8 

dimensioni base del sistema SI: 
metro (m) per le lunghezze 
chilogrammo (kg) per la massa 
secondo (s) per il tempo 
ampere (A) per la corrente elettrica 
kelvin (K) per la temperatura 
candela (cd) per la luce 
moll (mol) per la quantita di materiale 

elektor infocard 36 
component! 

discreti 9 diodi zener 

Oltre ai ben noti diodi Zener, ci sono diversi diodi speciali impiegati per 
stabilizzare e limitare le tensioni tra base ed emettitore, per esempio nei 
circuiti a transistori (tensione bassa, per esempio 1 2 V e bassa corrente, per 
esempio 40 mA). Sono inoltre disponibili degli Zener collegati in serie ad un 
diodo ordinario al Silicio polarizzato in conduzione. 
II catodo e contrassegnato da un anellino colorato sull'involucro. Questo 
terminate deve essere collegato al filo positive deH'alimentazione. In alcuni 
casi, a seconda del modo di fabbricazione, il lato munito di anello si deve 
collegare al negative dell'alimentazione, per valori della tensione inferiori a 2 
V. Questo perche in tal caso puo essere usato come zener un diodo ordinario 
polarizzato direttamente. 
Per avere un circuito ben stabilizzato senza eccessiva dissipazione, la tensione 
d'ingresso deve essere di 2...4 volte quella di uscita. II diodo zener abbisogna 
di una corrente minima per funzionare correttamente. Parlando in generale, 
Izmm dovrebbe avere un valore pari al 5 ... 10% di Izmax. Una corrente di Zener di 
5 mA di solito da buoni risultati. I diodi Zener "normali" sono disponibili per 
livelli di tensione determinati dalla serie E 24, per valori che vanno da 0,7 a 200 
V. Le potenze possono essere di 400 mW, 500 mW, 1,3 W, 1,5 W, 5 W e 13 W. 
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RADIORICEVITORE 

OL, OM, FM 

UK 573 

Radioricevitore portatile compatto 
per I'ascolto delle onde lunghe e medie e 
della modulazione di frequenza. 
Ottime le prestazioni di sensibilita, 
selettivita e fedelta. La costruzione e la 
messa a punto non presentano particolari 
difficolta. Estetica sobria e curata 

Alimentazione: 4 batterie da 1,5 Vc.c. 
Frequenza: FM 88 i 108 MHz 

OM 520! 160 kHz 
OL 150;270 kHz 

Sensibilita: OM 150/uV/m 
FM 5 AiV/m 
OL 350 AiV/m rvO 

Potenza audio; 0,3 W 0\j 

\ 

TRASMETTITORE PER 

APRICANCELLO 

UK 943 

(r> 

Questo apparecchio in unione al ricevitore 
UK 948 forma un dispositivo indispensabile 
per ottenere un comando a distanza per 
I'apertura dei cancelli, saracinesche, porte, 
ecc. a comando eletlronico. 
II sistema di trasmissione con segnale 
codificato, ha 4095 combinazioni diverse 
predisponibili a scelta dall'utente e rende 
il sistema sicuro ed insensibile a qualsiasi 
altro trasmettitore non ugualmente codificato. 

Alimentazione a batteria 
Frequenza di lavoro: 250 MHz 
Portata: 30-50 m 

RICEVITORE PER 

APRICANCELLO 

UK 948 

oo 
/VP 

3 0^ 

Questo ricevitore in unione al trasmettitore 
UK 943 forma un dispositivo di comando 
a distanza applicabile a cancelli, porte. 
safacinesche, ecc. 
II sistema di ricezione con segnale codificato 
con 4095 combinazioni diverse rende sicuro 
il dispositivo di comando. 

Alimentazione: 220-240 Vc.a. 
Frequenza di lavoro: 250 MHz 
Carico max commutabile: 10 A a 220 V 

,00° 

DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA GBC ' 

TERMO OROLOGIO 
KS 430 

y 

TRASMETTITORE AD 
ONDE CONVOGLIATE 

KS 482 

jf 

RICEVITORE PER 
CHIAMATA 
TELEFONICA AD 
ONDE CONVOGLIATE 

KS 484 

Un comodo orologio digitale ed un 
preciso termometro digitale con lo 
stesso circuito. 
Applicabile per svariatissimi usi; qrologi 
da pannello, per strumenti e termometrl 
ambiente. 

Alimentazione: 220 Vc.a. 50/60 Hz 
Funzionamento orologio: 24 o 12 h 
Funzionamento termometro: 
temperatura ambiente 0-40°C 
Possibilita di lettura in gradi centigradi 
o in fahrenheit. 

Questo dispositivo corredato da un captatore 
magnetico ed usato in coppia con il KS 484 
permette la ripetizione di chiamate 
telefoniche nell'ambito domestico senza 
I'ausilio di antenne o fili appositi. 

Alimentazione; 220 ; 240 Vc.a. 
Frequenza di trasmissione: 80 r 100 kHz 

accordabile 

60° 

v.. CO 

v GO 

Questo ricevitore in combinazione con 
il trasmettitore KS 482 consente di avere 
una fonte sonora ausiliaria all'apparecchio 
telefonico, facilmente spostabile nell'ambito 
domestico senza bisogno di fili appositi 
o antenne. 

Alimentazione: 220 ; 240 Vc.a. 
Frequenza di lavoro: 80; 100 kHz 

accordabile 

CP 

DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA GBC 



La guida pratica 

per progettare 

e calcolare da soli 

i circuiti elettronici 

Sperimemate 
LA PIU' DIFFUSA RIVISTA MENSILE 
01 ELETTRONICA PRATICA 
MICROPROCESSOR! E KIT 

Cod. 2002 
L. 8.400 (Abb. L. 7.S60) 

Questo corso costituisce la guida attraverso i meandri 
della moderna tecnica circuitale dei semiconduttori. A 
differenza delle trattazioni sinora apparse in questo set- 
tore, la materia viene trattata con molta semplicitS. 
Con un minimo di grigia teoria e di arida matematica, 
viene fornita al lettore la possibility di progettare circuiti 
a semiconduttore. 
Per mezzo di chiare nozioni pratiche, giy alia fine della 
prima parte il lettore 6 in grado di progettare ecalcolare 
da sfe dei semplici stadi amplificatori. Vengono conside- 
rate le tecniche circuitali tipiche della moderna tecnolo- 
gia dei circuiti integrati fra le quali I'accoppiamento in 
corrente continua, I'indipendenza delle funzioni circui- 
tali della variazione delle caratteristiche nei singoli 
esemplari, come pure I'uso di componenti attivi in sosti- 
tuzione di induttanze, capacity e resistenze. 
Chiaramente si deve fare un cenno sulla teoria dei semi- 
conduttori. Si parlery, percib.anchedelleproprietyfon- 
damentali dei piu importanti componenti. 
II corso, inoltre, esamina i problem! di fondo che sorgo- 
no nel progetlo di circuiti piu complicati. 
Dato che le complesse funzioni di tali circuit! si ottengo- 
no in pratica combinando tra loro i circuiti fondamenta- 
li. viene mantenuta la semplicity della tecnica di proget- 
lo e di calcolo. 

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

UJLL 

$ Of. 

SPERIMENTARE 
di Aprile 

• L'encoder: trasduttore 

di posizione 

• Linea di ritardo digitate 

• Igrometro digitale 

• Le memorie RAM, EPROM 

ed EAROM 

• Radar per la retromarcia 

• Filtro antidisturbo "FM" 

SELEZIONE 
RADtOTV HIH ELETTROMCA 

DA 25 ANNI LA PIU' APPREZZATA 
RIVISTA DI ELETTRONICA 

SELEZIONE 

di Aprile 

• Induttanzimetro analogico 

• Unita esterne per ricezione 
TV da satellite 

• Ricezione del satellite 
meteorologico "Meteosat" 

• Transistori di potenza 

• Amplificatore di potenza 
per trasmettitore di radiotaxi 

• Speciale "Consumer video" 
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PER PICCOLE SERIE, PROTOTIPI AUTOCOSTRUZIONI. 
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CONDIZIONI PARTICOLARI PER LABORATORI ARTIGIANI E PICCOLE INDUSTRIE CON P0SSIBIL1TA 
Dl FORATURE E SERIGRAFIE ANCHE PER PICCOLE SERIE. 

I NOSTRI PROOOTTI SONO DISPONIBILI ANCHE PRESSO I SEQUENT! NEGOZI SPECIAUZZATI; 

BERGAMO C e O Elettronica, Via Suaidi, 67/D Tel. 249026 
- BRESCIA Elettronica Valeruz, Via Trieste, 66/8 - Tel, 58404 
- FERRARA EDI Elettronica, Via G. Slelani, 38 - Tel, 902119 
- LIMBIATE (Ml) C.S.E. Ing. Lo Furno, Via Tolsloi, 14 - Tel, 9965889 
- LIVORNO G.R. Elettronica, Via Nardinl, 9/C - Tel. 806020 
- MILANO C.S.E. Ing. Lo Furno, Via Maiocchi, 8 - Tel. 2715767 

MOLFETTA (BA| LACE, Via Baccanni, 15 - Tel. 94S584 
- NOCERA INF (SA) Petrosino A., Via B. Gnmaldl, 63/A - Tel. 922591 

ORIAGO (VE| Lorenzon Elettronica, Via Venezia, 115 - Tel. 429429 
- POTENZA Electronic Shop Center, Viale Marconi, 345 - Tel. 23469 
- TORINO Pinto, C.so Principe Eugenio, 15bi5 Tel. 541564 
- TORINO Telstar, Via Giobedl. 37/lT Tel 545587 

TRIESTE Radio Kalica, Via Fonlana, 2 - Tel. 62409 
VARESE Elettronica Ricci, Via Paren/.o, 2 - Tel. 281450 
VERONA A.P.L.. Via Tombella, 35/A Tel. 582633 
VERONA S.C.E., Via Sgulmero, 22 - Tel. 972655 

0B 

s 

NOME 
XK3NOME 

' INDIRIZZO; 

CA.P 



Nuova serie amplificatori di potenza 

con circuito «ibrido» SANYO 

La serie dei KITS: 075 / 077 / 078 / 080 / 082 / 084 / 086 e quella ad ALTISSIMA 
FEDELTA: 075G / 077G / 078G / 080G / 082G / 083G / 084G / 086G 6 composta 
di amplificatori di potenza inseribili nella classe media-alta potenza che prevede 
una gamma oscillante tra i 15 ed i 70 W. Data la nuovissima concezione costruttiva, 

dovuta alia introduzione del nuovo componente -<IBRIDO SANYO>., questa serie KITS permette di unire, al 
vantaggio di una semplice realizzazione, la quasi totale eliminazione dei valori di distorsione. 

KIT STK 075 - Amplificatore HI-FI 15 W RMS 
D«tl locnicl: Tons, di alimentaz. a 8 ohm ^20 V - Tens, di 
alimeniaz. a 4 ohm ;18 V - Polenza in usclla a 8 ohm 15 W 
- Potenza in uscita a 4 ohm 20 W - Banda passante 10 
Hz ; 100 KHz-3 dB - Distorsione • 20 a 20 KHz <0.09% max 
Pot. - Assorb m assonza di segnale 50 mA - Impedenza 
d Ingresso 30 K ohm. 
L. 28.000 

■r 

KIT STK 078 G - Ampllfloslore HI-FI 25 W RMS 
Dati lacntcl; Tens dl alimentaz. a 8 ohm •25'V - Tens, di 
alimentaz. a 4 ohm *23 V - Potenza in uscita a 8 ohm 25 W 
- Potenza in uscita a 4 ohm 30 W - Banda passante 10 
Hz-r100 KHz-1 dB - Distorsione f- 20 a 20 KHz <0,03% max 
Pot. - Assorb in assenza dl segnale 50 mA - impedenza 
d'lngresso 30 K ohm 
L. 34.250 
KIT STK 083 G - AmpllflcatorB HI-FI 40 W RMS 
Oatl tecnlci; Tens, di alimentaz. a 8 ohm -32 V - Tens, dl 
alimentaz a 4 ohm -28 V - Potenza In uscita a 8 ohm 40 W 
- Polenza in uscita a 4 ohm 45 W - Banda passante 10 
Hz : 100 KHz-l dB - Distorsione f 20 a 20 KHz ^0.03% max 
Pol. - Assorb. in assenza dl segnale 50 mA - impedenza 
d'mgresso 30 K ohm 
L. 46.500 

KIT STK 077 - Amplificatore HI-FI 20 W RMS 
Datl tecnlci: Tens, di alimentaz. a 8 ohm ?23 V - Tens, di 
alimeniaz. a 4 ohm -20 V - Polenza in uscita a 8 ohm 20 W 
- Polenza in uscita a 4 ohm 25 W - Banda passante 10 
Hz ; 100 KHz-3 dB • Distorsione ( -20 a 20 KHz <0.09% max 
Pot. - Assorb in assenza di segnale 50 mA - Impedenza 
d'ingresso 30 K ohm 
L 29.850 
KIT STK 080 - Amplificatore HI-FI 30W RMS Deli tecnlci; Tens, di alimentaz. a 8 ohm ?28 V - Tens, dl 
alimentaz a 4 ohm i24 V - Polenza in usola a 8 ohm 30 W 
- Polenza in uscita a 4 ohm 35 W - Banda passante 10 
Hz-» 100 KHz-3 dB - Distorsione (;20 a 20 KHz <0.09% max 
Pot. - Assorb. In assenza dl segnale 50 mA - Impedenza 
d'ingresso 30 K ohm 
L. 33.850 
KIT STK 084 - Amplificatore HI-FI 50 W RMS Oatl lecntcl: Tens, di alimentaz. a 8 ohm *35 V - Tens, di 
alimentaz. a 4 ohm ;30 V - Potenza in uscita a 8 ohm 50 W 
- Polenza In uscita a 4 ohm 60 W - B^nda passante 10 
Hz-100 KHr-3 dB - Distorsione K20 a 20 KHz <0,09% max 
Pol. • Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza 
d'ingresso 30 K ohm 
L. 49.600 

KIT STK 078 - Amplificatore HI-FI 25 W RMS 
Datl tecnlci: Tens, di alimentaz. a 8 ohm *25 V - Tens, dl 
alimentaz. a 4 ohm -23 V - Potenza in uscita a 8 ohm 25 W 
- Potenza in uscita a 4 ohm 30 W - Banda passante 10 
Hz-fIOO KHz-3 dB - Distorsione f-20 a 20 KHz <0,09% max 
Pot. - Assorb »n assenza di segnale 50 mA - Impedenza 
d'ingresso 30 K ohm 
L. 30.900 
KIT STK 082 - Amplificatore HI-FI 35 W RMS 
Datl tecnlci: Tens dl alimentaz. a 8 ohm -30 V - Tens, di 
alimentaz. a 4 ohm ;26 V - Polenza in usclla a 8 ohm 35 W 
• Potenza in uscita a 4 ohm 40 W - Banda passante 10 
Hz4-100 KHz-3 dB - Distorsione f=20 a 20 KHz <0.09% max 
Pot - Assorb. m assenza di segnale 50 mA - Impedenza 
d'ingresso 30 K ohm 
L. 38.800 
KIT STK 086 - Amplificatore HI-FI 70 W RMS 
Datl tecnlci: Tens, di alimentaz. a 8 ohm ^42 V - Tens, dl 
alimeniaz. a 4 ohm ?35 V - Potenza in usclla a 8 ohm 70 W 
- Polenza in uscita a 4 ohm 80 W - Banda passante 10 
Hz-100 KHz-3 dB - Distorsione I 20 a 20 KHz <0.09% max 
Pol - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza 
d'ingresso 30 K ohm 
L 54.800 

KIT STK 075 G - Amplificatore HI-FI 15 W RMS Datl tecnlci: Tens di alimentaz a 8 ohm ;20 V - Tens, di 
alimentaz. a 4 ohm ?1B V - Potenza in uscita a 8 ohm 15 W 
- Polenza in uscita a 4 ohm 20 W - Banda passante 10 
Hz4-100 KHz-1 dB - Distorsione (=20 a 20 KHz <0.03% max 
Pol. - Assorb. m assenza di segnale 50 mA - Impedenza 
d'ingresso 30 K ohm 
L. 29.500 
KIT STK 080 G - Amplificatore HI-FI 30 W RMS Datl tecnlci: Tens, di alimentaz. a 8 ohm -28 V - Tens, di 
alimentaz a 4 ohm ;24 v - Potenza in usclla a 8 ohm 30 W 
- Polenza in uscita a 4 ohm 35 W - Banda passante 10 
Hz4100 KHz-l dB - Distorsione I 20 a 20 KHz <0,03% max 
Pol. - Assorb in assenza di segnale 50 mA - Impedenza 
d'ingresso 30 K ohm 
L. 36.500 
KIT STK 084 G - Amplificatore HI-FI 50 W RMS 
Datl tecnlci: Tens, di alimentaz. a 8 ohm ±35 V - Tens d» 
alimentaz. a 4 ohm -30 V - Polenza in uscita a 8 ohm 50 W 
- Polenza in uscita a 4 ohm 60 W - Banda passante 10 
Hz. 100 KHz-l dB - Distorsione 1- 20 a 20 KHz <0,03% max 
Pot. - Assorb m assenza dl segnale 50 mA - Impedenza 
d'ingresso 30 K ohm 
L. 53.500 

KIT STK 077 G - Amplificatore HI-FI 20 W RMS 
Datl tecnlci: Tens, dl alimentaz. a 8 ohm ,•23 V - Tons, di 
alimentaz. a 4 ohm <20 V - Polenza in uscita a 8 ohm 20 W 
• Polenza In uscita a 4 ohm 25 W - Banda passante 10 
Hz-100 KHz-1 dB - Distorsione (=20 a 20 KHz <0,03% max 
Pol. - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza 
d'ingresso 30 K ohm 
L. 33.500 
KIT STK 082 G - Amplificatore HI-FI 35 W RMS 
Datl tecnlci: Tens, di alimentaz a 8 ohm *30 V - Tens, di 
alimentaz a 4 ohm • 26 V - Potenza in usclla a 0 ohm 35 W 
• Polenza in uscita a 4 ohm 40 W - Banda passante 10 
Hz-r 100 KHz-1 dB - Distorsione (=20 a 20 KHz <0.03% max 
Pot. - Assorb in assenza di segnale 50 mA • Impedenza 
d'ingresso 30 K ohm 
L. 42.750 
KIT STK 086 G - Amplificatore HI-FI 70 W RMS 
Datl tecnlci: Tens, di alimentaz. a 8 ohm 442 V - Tens, di 
alimentaz a 4 ohm '35 V - Polenza in uscita a 8 ohm 70 W 
- Potenza In uscita a 4 ohm 80 W - Banda passante 10 
Hz-100 KHz-i dB - Distorsione (=20 a 20 KHz .x.03% max 
Pot - Assorb. in assenza dl segnale 50 mA - Impedenza 
d'ingresso 30 K ohm 
L 59.600 

A completamento di questa serie 
viene aggiunto un amplificatore: 
«LA 4460» che, data la particola- 
rita delle sue caratteristiche, 6 va- 
lidissimo anche per auto. 

KIT LA 4460 - Amplilicalore HI-FI 15 W RMS Datl tecnlci: Tens, di alimentaz. 4-8 ohm 18 V - Tens, dl ali- 
mentaz. 4-8 ohm 13.2 V - Potenza in uscita a 4 ohm 15 W - 
Banda passante (=20 a 30 KHz-3 dB - Distorsione totale 
0.1% - Rumore d'usclta I -204-20 KHz <1.0 mV 
L 14.650 

ATTENZIONE: 

sono in fase di progettazione 
tre amplificatori da 50 - 70 - 
100 W per strumenti musicali, 
sempre con «IBRIDO SA- 
NYO", dotati di protezione 
elettronica dai corto-circuiti. 

N.B.: Tutti i prezzi si intendon'o comprensivi di I.V.A. - Pagamenlo: a mezzo contrassegno ailegando all'ordine un anticipo del 
50%. - Non si accettano altre forme di pagamenlo. - Spese trasporto: tariffe postali a carico del deslinatario. 

□ CE 

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

Cercasi Rappresentanti 
e Concessionari per 
 zone libere 
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DISOSSIDANTE "BITRONIC" 
Mod. DSS-110 
Pulisce qualsiasi tipo di contatto 
allontanando gli strati di ossido e di solfuro; 
elimina immediatamenle i ronzii e le 
resislenze di transizione troppo elevate. 
Non 6 corrosivo, non danneggia i maleriali 
comunemente usali 
Bombola spray da 200 ml, 
LC/5000-00 

DEPURATORE PER 
COMMUTATORI "BITRONIC" 
Mod. DPR-109 
Elimina i dislurbi nei commulalori dei canali 
senza cambiamenlo dei valori di capacitd o 
di frequenza; permetle quindi la cura e la 
pulizia anche nei tuners piu sensibili, pulisce 
con I'azione sia meccanica che fisica 
penetrando in profondita nei pori seccando 
in pochi secondl senza residui. 
Pertetlamente innocuo, non attacca gli 
elementi di costruzione; non 6 infiammabile. 
Bombola spray da 200 ml 
LC/5010-00 

ANTIOSSIDANTE "BITRONIC" 
Mod. ANS-111 
Protegge dalla corrosione ogni tipo di 
contatto o di congegno eletlromeccanico. 
Indicalo per apparecchiature di alta e bassa 
Irequenza, proiettori di film sonori, ed 
equipaggiamenti elettronici in generale. 
Bombola spray da 200 ml. 
LC/5020-00 

SGRASSANTE "BITRONIC" 
Mod. SGR-113 
Solvente universale per il lavaggio e lo 
sgrassaggio di atlrezzature elettroniche e di 
ogni tipo di conlatlo, lava gli ossidi disciolli 
dal disossidante DSS-110 
Non attacca materie plastiche ne gli usual! 
materiali coslrultivi, non lascia residui dopo 
I'evaporazione. 
Bombola spray da 200 ml 
LC/5030-00 

LACCA PROTETTIVA 
"BITRONIC" 
Mod. LA/PR-103 
Lacca protettiva Irasparente, lascia una 
patina lucida e trasparente elastica che 
aderlsce a qualunque superlicie, isola 
condutlori nella radio e nella televisione, 
protegge da corti circuili di alia e bassa 
tensione, impermeabilizza discese di 
antenne conlro il passaggio di umidita, 
protegge contra I'acqua, gli agenti 
atmosferici, resistenle agli acidi, olii, mineral! 
e alcool 
Bombola spray da 200 thl. 
LC/5040-00 

OLIO ISOLANTE "BITRONIC" 
Mod. OL/IS-106 
Olio silicons isolante con elevata resistenza 
di pertorazione. Non si secca evita 
adescamenti e scintille da zoccoli di valvole 
e Iraslormatori di alta tensione, elimina 
correnti di dispersione ed impedisce efletti 
corona, aiuta nei connessi di bobine e filtri 
di banda, preserva daH'umldita e possiede 
eccellenti qualita dielettriche, non attacca nd 
corrode i materiali e pud essere usalo 
nell'ambito di temperature da —30 °C a 
+200 "C. 
Bombola spray da 200 ml. 
LC/5050-00 
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IDROREPELLENTE "BITRONIC" 
Mod. IDR-107 

Elimina I'umidita da atlrezzature eleltriche e 
elettroniche ristabilisce le costanli elettriche 
e i valori di resistenza originali, prolunga la 
durata di apparecchiature minacciale 
dall'umidita e dall'acqua, 
Bombola spray da 200 ml. 
LC/5060-00 
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REFRIGERANTE "BITRONIC" 
Mod. RFG-101 
Relrigera rapidamente fino a -30 0C 
consentendo una rapida individuazione e 
localizzazione di difetti, guasti, interruzioni 
termiche. 
Efficacissimo per raffreddare diodi al silicio, 
transistor!, resislori, lermoslati, ecc. 
Evita danni di stracalore duranle il lavoro di 
sal datura. 
Bombola spray da 200 ml. 
LC/5080-00 

LUBRIFICANTE "BITRONIC" 
Mod. LBR-112 
Aumenta la scorrevolezza diminuisce gli 
attriti protegge dalla corrosione. 
Adatto per congegni di comando, cardini, 
serrature, utensili, cerniere, ingranaggi, 
guide, snodi, ecc. 
Spruzzare sulle parti da lubrificare dopo aver 
inserito il lubetto nei lasto erogatore. 
Bombola spray da 200 ml, 
LC/5070-00 
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SI PARTE 

PER LONDRA 

Concluso il grande concorso "Sinclair" riservato 
ai possessori intelligenti di uno ZX80. 

Si 6 consluso il grande concorso "Sinclair", 100 passi per Londra. 
La commissione giudicatrice, composta dalla Doll.ssa Rita Bonelli 
(Presidente), Bernard Develter e Robert Bayan, riunitasi peresami- 
nare i programmi ha innanzitullo formulato i criteri di valutazione, 
assegnando pesi diversi alle varie voci (vedi tabella) in modo da 
raggiungere un punteggio finale di 100. 
Inoltre sono stati giudicati in grado di partecipare alia assegna- 
zione dei premi solo i programmi preparati per lo ZX80 con 1 k di 
memoria RAM e 4 k ROM inviati da persone che allegavano il 
tagliando di partecipazione con I'indicazione del negozio dove 
era stato acquistato il calcolalore Sinclair. 
Durante lo svolgimento dei lavori la commissione ha dovuto deci- 
dere quale comportamento tenere nel caso che un programma, 
registrato su cossetla, non fosse caricobile in memoria. £ stato 
deciso di caricare il programme in memoria servendosi del listato 
allegato. Purtroppo in alcuni casi il concorrente non aveva allega- 
to il listato del programma e quindi il suo lavoro non ha poluto 
partecipare alia ossegnazione dei premi. 
Hanno parlecipato al concorso 85 lavori, inviati da 70 persone 
diverse. Non si sono potuli giudicare 16 programmi, in quanto 13 
fuori concorso e 3 mancanti di listato e non caricabili da nastro per 
cattiva regislrazione. 
Dall'onalisi dei tipi di programmi presenfati 6stato possibilesfilare 
la seguenle slalistica dei lemi preferiti dai partecipanti: 

Giochi 31 Tecnici 7 
Problemi di Grofica 4 
programmazione 17 Didattici 2 
Amministrazione 12 Calendario 2 
Motemalica 8 Musica 2 
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Grande concorso Sine/air riservato 
ai possessori intelligenti diuno ZX 80 
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Criteri di valutazione Punti 

1) Praticitd: programma utile a qualche coso 
e non fine o se stesso. 20 

2) Concisivita: non piu di 100 istruzioni. 10 

3) Semplicita: programmazione semplice 
senza giri lorluosi. 20 

4) Grafica chiara: chiarezza espositiva nella 
presentozione del lavoro. 20 

5) Funzionalita: programma (unzionante, 
colloquio semplice con I'utilizzatore. 10 

6) Originalita: originalita nella scelta del lema. 20 

Totale punti 100 

I lavori dello commissione si sono svolti in modo soddisfacente e si 
sono conclusi con i seguenti risulloti: 

Primo classificato (punti 100): 
LUCAREILI GIOVANNI 
Via Cavallermaggiore. 22 
10139 Torino 

Premio: vioggio in aereo a. r. 
e soggiorno di 5 gg. a Londra 
per due persone con visita 
agli stabilimenti Sinclair. 

Secondo classificato (punti 99): 
TORRESANI ARRIGO 
Via Venezio, 7 
38010 Coredo (TN) 

Premio: televisore a colori 
Geloso 22". 

Terzo classificato (punti 98): 
VERDIANI RENATO 
Via Piove, 14 
50051 Castelfiorentino (Fl) 

Premio: minicomputer Sinclair 
ZX80. 

Dai quarto al ventesimo 
classificato 17 premi 
consistent! in un 
abbonamenfo per 12 numeri 
della rivisfa "BIT'.' 

Quarto (punti 93): 
BONPADRE FRANCESCO 
Via del Campello 
64021 Giulionovo (IE) 

Quinto (punti 93): 
LEONARDIS CESIDIO 
Via Alberese, 8 
00149 Roma 

Sesto (punti 93): 
VALENTE GIORGIO 
Rivo Corinto, 9 
30126 lido di Venezia (VE) 

Settimo (punti 92): 
BALLIANO ALESSANDRO 
Strada Bucet, 8 
10090 Aosla 

Offavo (punti 90): 
MAGAGNOU GIANPAOLO 
Via Di Villorio, 40 
40013 Castelmaggiore (BO) 

Nono (punti 90): 
MARTOGUO DANIEIE 
Vio Friggeri, 129 
00136 Roma 

Decimo (punti 89); 
RIOSA LUCIANO 
Via del Roncheto, 28/1 
34100 Trieste 

Undicesimo (punti 88): 
COSTA MARIO 
Via Zaro, 40/10 
16415 Genova 

Dodicesimo (punti 88): 
GRANDI SEVERING 
Via Petrocchi, 21 
20127 Milano 

Tredicesima (punti 87): 
BALDASSARRI GIANFRANCO 
Via Narni, 8 
00181 Roma 

Quatfordicesimo (punti 86): 
RIZZO LUIGl 
Via F. Pardi, 5 
56100 Pisa 

Quindicesimo (punti 85); 
MOROSI FLAVIO 
Via Buozzi, 9 
27029 Vigevono (PV) 

Sedicesimo (punti 85): 
RENATI PAOLA 
Frazione Chieso, 4 
10015 Caprile (VC) 

Diciassettesimo (punti 84): 
MINELU UGO 
Via C. Colombo, 25 
60100 Ancona 

Dicioffesimo (punti 83): 
CORMACCHIOLA CARLO 
Via G. Saredo. 86 
00173 Roma 

Diciannovesimo (punti 83): 
INCARDONA FABIO 
C.so VI Aprile, 14 
91011 Alcamo (TP) 

Ventesimo (punti 82): 
MANGIAT MARCO 
Vio alle Vigne, 16 
Brunole (CO) 
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il meglio per andare 

piu lontano 

di Roberto Barbagallo 
Costruzione apparecchiature elettroniche 
43100 parma (italia) - via benedetta, 155/a - tel. 0521/722009-771533-75680-771264 - telex 531304 BREMI-I 

BRL 10 tiltro anti tvi 
Polenzamax 100W Impedenza in-oul 
52 !l 

BRL 15 antenna matcher 
Polenzamax I00W Impedenzam-oui 
52!l 

BRL 20 attenuatore 
Potenza max 12 W - Potenza oulpui 
-50% potenza input 

  

BRL 35 amplitlcatore lineare 
Potenza ingiesso 0.2-4 W AM Potenza 
uscila 45 W AM. Tensione 
ahmentazione l2-15Vc.c 

Li- 

BRL 40 ampllficalore lineare 
Potenza d ingresso 0.2-4 W AM 
Potenza uscila 70 W AM Tensione 
alimenlazione 12-15 V c.c. 
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8RG 22 strumento rosmetro - 
wattmetro 
Potenza 1000 W in ire scale 0-10. 
0-100,0-1000. Ftequenza 3-150 MHz 
Strumento cl 1.5 
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BRI 8200 frequenzimetro digitale 
Gamma treguenza l Hz 220 MHz 
SensiPilila 10-30 mV Alimenlazione 
220 V a.c. 

• « 

BRL 25 amplitlcatore lineare 
Potenza mgresso 0,2 -1 W Potenza 
uscila 18 W AM max, Alimenlazione 
12-15 V C.C. 

<i> Q <4> 

BRL 200 ampliticalore lineare 
Potenza a ingresso 0.5-6 W AM 
Potenza d uscita 100 W AM max 
Tensione alimenlazione 220 Vac. 
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BRS 26 alimentatore stabliizzato 
13,8 Vc.c. ±5% - 3 A tissi, 5 A di 
picco - Stabilila: 4% - Ripple; 15 mV 

BRL 30 ampliticalore lineare 
Potenza ingresso 0.3-1 W AM Potenza 
uscita max. 30 W AM Tensione 
alimenlazione 12-15 V c,c 

f '' • 
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BRS 31 alimentatore stabliizzato 
13,8 Vc.c. - 5 A continui 7 A di 
spunto - Slabilita: 0,4% - 
Ripple: 10 mV 

BRS 32 alimentatore stabliizzato 
12.6 Vc.c. - 5 A. StabililaO.i"o - 
Ripple I mV 

BRS 35 alimentatore stabliizzato 
13.8Vc.c -10A SlabilitaO^" 
Ripple I mV 

BRS 27 alimentatore stabliizzato 
13,8 Vc.c. - 3 A - Stabilila; 0,1 % - 
Ripple; 1 mV 

BRL 31 amplificatore lineare 
Potenza ingresso 0,2-5 W - Potenza 
uscita 28 W AM - Alimentatore 
12-15 Vc.c. 

BRL 500 amplitlcatore lineare 
Potenza d ingresso 0.2-10 W AM 
Potenza di uscila 500 W AM Tensione 
di alimenlazione 220 V a c. 
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FATE DA VOI I VOSTRI CIRCUITI STAMPATI 
con il metodo delta fotolndsione 
MOO OF 2080 BROMOQRAFO A DOPP\A FACCIA CON POMPA A VWTO lNCO«PORATA Dimension! 635 x 600 x 290 mm 

TELAIO 01 CSPOSIZIONE SCORREVOLE 
A.CASSETTO. * - SUPERPICIE 01 ESPOSIZIONE 
500 >. 375 mm pOSSIBDotA DI funzio- namentg come bromo- GRAPO AO UNA FACCIA • SlS T EM A O) PRESSIONE 
DEL OISEONO SULLA Pf ASTRA CON POM PA 
A VOOTO 

* 

SCONTI PEB BiVENDITOHl Si On-HIEDE OBOINE SCBTTP Su CPBTP INTESIATA 

Piastre pbesensibiekzate positive e nesa- TIVE IN VARIE MISUSE MONO E OOPPIA ERCCIA 

Piastre in vetronite e bacheijte oa phe- SENSIBIUUARE 

Fotohesist positivi e negaiivi sprav e a 
PENNEILO 

SvilUPPI 

ACiDI PER CORROSIONE 

MOD. MF 1020 • Bromoghafo monofaccia 
portatile - Oimensiohi. 485 X 405 x 150 mm. 
SUPERFICIE UTILE 01 ESPO- sizione: 400 x 290 mm, - timer oigitale 
Esposieione tramite cin- que tubiU.V DA 15W 

BROMOGRAFI ad U.V. ideaU per camp'ionafura - prototlpi • piccolc scrie • aril yrafiche - lull! gli apparccchl sono garantlli per un anno 

MOD MF 1900 
Bromoghafo monofaccia CON POMPA A VBOTO INCOR FOR AT A ■ DlMENSlONI. /60 X 300 X 
180 mm 
SuFERFiCle pi esposizione: 500 x -375 mm 
ESPOSIZIONE TRAMITE SEI TIF Bl U,V OA 20 w 
SlSTEMA Dl PRESSIONE DEI OISEONO SULLA P1ASTB4 CON POMPA A VUOTO 

MOD. TR 1000 DlMENSlONI ESTERNE. 340 X 460 X 120 MM SUPEREtCIE UTILE Dl ESPOSIZlONE: 400 X 250 mm ■ TIMER ELETTBONICO BEGOLABiLE DA o A 5 MIM- • QUATTHO IUBI U.V , DA 16 W - SlSTEMA 01 PRESSIONE A CUSCINO MORBIDO IN 
NEOPRENE Nessuna manutemzione fJESSUN CONTATTO VISIVC1 TRA L'OPERATORE £0 
I TUBI ACCESI. 

KIT COMPUETO oi. „ 1 Bromoobaeo TR 1000 
2 Piastre Phesehsisilzzate I BOTTIGL1A SVHUPPO 1 PlASTRA VETRONITE li 

A 

DELTA ELETTRONICA 
Via Tavere 3 Tel. 02/82.56.885 
QUINTO STAMPI - ROZ2ANO (Wl) 

OFFEHTA LANCIO 
L. 150.000 + IVA 

' 

Pagamento: 
- ANTICIPATO CON IMBALLAGGIO GRATIS 
• Contrasseqno con acconto all'obdine L 20.000 + 

L.4000 PER IMBALLO 
- SPEDI2IONI CON PORTO ASSEGNATO 
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M200AFS tx " hi « 
Mod. M200AFS 
"MAJOR" 

on 
U- AM LS8 CM NB/V4L RMf r Off 

r .r"NL Bwn — ■'1 «"• 

88908 o Mod. 120 FM 
"SUPERSTAR" 

CAi COW 
mid   

-OLW.- 
IWft Co. 

f 

AMD 
W lOQ. r-M - 

CMW *"—X TK/PX 

s t » ® ■■" 
O*« LOW OFI AM VP DAI MID FM unn PirvB •• COAWfif LOW Ml I CUV ^ . L Ml . A' . 

Mod. 360 FM 
"SUPERSTAR" VOL - Hia MIC OAIIV - nr OAirv bwp da 

h h ® 9 « \ V lOHMA - lOF D r M -« -A-Zi V ^ s > 

i giganti dell etere 

Ricetrasmettitore "MAJOR" 
Mod. M200AFS 
200 canali (400 vxo) in AM-FM-LSB-USB 
FREQUENZA; 26,065^ 28,305 MHz 
VISUAUZZATORE dei canali a display 
COMANDI: selettore dei canali, A-B-C-D-E 
band, volume on/off squelch, AM-FM- 
LSB-USB, vxo ± 5 kHz, clarifier. 
COMMUTATORI: nb+anl/off, roger 
beep/off, cb/pa, dx/local 
INDICATORI: rx-tx, ± 80 ch, pa, a diodi 
LED 
MICROFONO; hpo dinamico 500 Q 
STRUMENTO: rf output, s meter a diodi 
LED   
SEZIONE TRASMITTENTE 
POTENZA; in AM 5 W, in FM 10 W, in 
LSB-USB 12 W p.e.p. 
IMPEDENZA ant; 52 Q 
SEZIONE RICEVENTE 
Supereterodina a doppia conversione 
SENSIBILITA; a 10 dB s/n 1 pV in AM/FM 
0,5 pV in LSB-USB 
POTENZA AUDIO: 5 W 
ALIMENTAZIONE: 13,8 Vc.c. 
DIMENSIONI: 175x50x210 
ZR/5037-20 

Ricetrasmettitore "SUPERSTAR" 
Mod. 120 FM 
120 canali in AM/FM 
FREQUENZA: 26,515- 27,855 MHz 
VISUAI iTZZATORE dei canali a display 
COMANDI; selettore canali, low-mid-hi- 
band, volume on/off, squelch, raic gain, rf 
gain, swr, cal. 
COMMUTATORI: AM/FM, tone/hi cut. 
power hi/lo nb+anl/anl/off, s+rf/swr/cal 
INDICATORI: rx-tx a diodi LED 
MICROFONO: tipo dinamico 600 O 
STRUMENTO: rf output s meter, swr 
SEZIONE TRASMnTENTE 
POTENZA: in AM/FM hi 7 W, AM/FM 
low 3,5 W 
IMPEDENZA ant; 52 Q 
SEZIONE RICEVENTE 
Supereterodina a doppia conversione 
SENSIBILITA: a 10 dB s+n/n 1 pV AM/FM 
POTENZA AUDIO: 5 W 
ALIMENTAZIONE; 13,8 Vc.c, 
DIMENSIONI; 186x56x220 
ZR/5010-00 

Ricetrasmettitore "SUPERSTAR" 
Mod. 360 FM 
120 canali (240 vxo) in AM-FM-LSB-USB- 
CW 
FREQUENZA: 26,515- 27,855 MHz 
VISUALIZZATORE dei canali a display 
COMANDI: selettore dei canali, low-mid- 
hi band, volume on/off, squelch, mic gain, 
rf gain, swr, cal, AM-FM-LSB-USB-CW, vxo 
± 5 kHz, clarifier. 
COMMUTATORI; ch9/off, tone hi/low, 
nb+anl/off, s+rf/swr/cal 
INDICATORI: rx-tx a diodo LED bicolore 
MICROFONO: tipo dinamico 600 O 
STRUMENTO; rf output s meter, swr 
SEZIONE TRASMnTENTE 
POTENZA: in AM-FM-CW 5 W, in LSB- 
USB 12 W p.e.p. 
IMPEDENZA ant.; 52 Q 
SEZIONE RICEVENTE 
Supereterodina a doppia conversione 
SENSIBILITA: a 10 dB s+n/n 0,5 jjV AM, 
1 tiV FM, 0,25 pV LSB-USB-CW 
POTENZA AUDIO: 4 W 
ALIMENTAZIONE; 13,8 Vc.c. 
DIMENSIONI: 200x60x235 
ZR/5036-50 
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