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Pile Hellesens 

Pile alcalino manganese serie nera Pile zinco carbone serie oro 

tLit 

Tipo 
Tensione V 
Rivestimento 
Dimensioni mm 
Peso 
Sigla originale 
KC 
Codice GBC 

microstilo 
1,5 

metallico 
10,5x44.5 

11 
903 
LR03 

n/0133-03 

stilo 
1,5 

metallico 
14,3x50 

23 
916 
LR6 

n/0133 04 

910 

transitor 
9 

metallico 
27x21x47 

45 
910 

6LF22 
11/0133-05 

LXJ 

Tipo 
Tensione V 
Rivestimento 
Dimension] mm. 
Peso g, 
Sigla originale 
KG 
Codice GBC 

torcia 
1,5 

metallico 
" 33x61 

100 
836 
R20 

n/0739-00 

mezza torcia 
1.5  

metallico 
25,4x493 

50 
826 
R14 

D/0737 00 

Mt 

stilo 
1,5 

metallico 
14x50 

19 
816 
R6 

n/0735-00 

Pile zinco carbone serie rossa 

Tipo torcia mezza torcia stilo torcetta minlmicro piatta 

K- 

transistor 
Tensione 1,5 1,5 1.5 1.5 4,5 
Rivestimento metallico metallico metallico carta polietilene polietilene metallico 
Dimensioni mm. 33x61 25,4x49,8 13,8x50 20,5x73 11,6x29,8 61,8x21,7x64,6 26,5x17,5x48,5 
Peso g. 100 50 17 45 114 38 
Sigla originale 
QIC 

736 726 716 757 114 
R20 R14 R6 2R10 R1 

722 
3R12 

710 
6F22 

Codice GBC 0/0734-00 0/073000 0/0726-06 0/0726-02 0/0720-00 0/0742-00 0/0762-00 

Pile zinco carbone serie blu 

Tipo 
Tensione V 
Rivestimento 
Dimensioiii mm. 
Peso g. 
Sigla originale 
IRC 
Codice GBC 

torcia 
1.5 

metallico 
33x61 

100 
636 
R20 

0/0732-00 

mezza torcia 
 1.6 

metallico 
25,4x49,8 

50 
626 
R14 

0/0724-02 

nms0* 

y 

stilo 
1.5 

polietilene 
13,8x50 

17 
775 (616) 

R6 
0/0724-00 

I 

Hellesens 

Distribuite in Italia dalla GBC 

n 
-s 



"Provare per credere"!!! 

120W POWER IN AUTO, MOTO E NATANTI 
Un vero Booster di polenza per auto in Kit con i nuoviasimi integrati Thick-lilm delta Sanyo che Vi assemblerele con estrema facility, avendo li- 
nalmente la soddisfazione di poter montare sulla Voslra auto un lormidabile finale dl atta polenza, limbricamente validisalmo che non man- 
cherd di entusiasmare Vol ed i vostrl amid ai quail to larele ascollare. Una vera soddisfazione per lutti gli hobbysli, sperlmentalorl Installatori 
esperti audiofih e per tutte le persone che vogtlano prpvare quesla eccezionale novitd. Controllale e confrontate le preslazioni di q'uesto Super 
Booster Stereo con atlri delta stessa calegorial 

CARATTERISTICHE TECNICHE DC 4060 
Protetto al oorloclrculll sul carlco alle extratensionl, ed eccessiva disslpazlone. 
Tensione d'allmentazione: 8+16 vcc - 12V Bait, aulo 
Assorbimenlo a rlposo; 120 mA Tot. 
Temperatura dl funzlonamento max; 90°C 
Assorbimenlo a pieno carlco su 4 ohm: 4A 
Assorbimenlo a pleno carlco su 2 ohm: 6A 
Pot. musicale 2 ohm 60+60W 120W Tot. 
Pot. RMS su 2 ohm 30+30W ell. 60W Tot. 
Impedenza alloparlanti: 2-4-6-8 ohm 
Rlsposta In Irequenza: 20 Hz+25 khz-ldB 
Sensibility d'ingresso pllotato con autoradlo: 2,3 V ell. 
Possibility di variare la sensibility d'ingresso a 50+60 mV o meno. In adatla- 
mento alle piastre dl rlproduzione, o allre sorgenti che necessitano dl eleva- 
la sensibility. 
Impedenza d'ingresso: 30 Kohm 
Rapporlo S/N: 80 dB 
Dlstorsione 1 KHZ 15 W ell.: 0,05% 
Dlstorsione 20 Hz+20 Khz: <1% 
Adatlato nel Kit per ingresso autoradlo. DC 4060 L. 59.000 

Non piu problem! d'amplificazione con quest! 

nuovissimi« Power-pack » 

Con I'esctusiva lacnologla dl coalruzlona gli tnlegrell reelizzali In Thick-lilm, unllamanle a pochl 
componenll passM astern! lormano un dlapoalllvo emplillcalore dl qualili elei/ata. Garenliscono: alia 
senslbim dlngrasao, nolavoll poienze d'uacita, Irequenza dl rlsposta motto ample, pur mantenendo 
1 loro valorl In dlstorsione eslremamenle bassl. 
Le loro eccezlonalt preslazioni acqulalano un slgnlllcalo maggiore se si tlene conto delta rldoltlsslme 
dimension! dl quesli dlspostllvi che, grazle alia loro aempllclli dl assemblagglo ed alia assenza lola- 
le dl tarature, a montagglo ultlmato cl lasclano atlermare, con sicurezza, che I successl realizzativl 
non mancharanno anche... e sopratlulto, per I non addetli ai •Levorl~. 
Ouesll ampllllcalorl dalle serle DC - 050 - 070 - 090N, aono stall sludiali espressamente per le aono- 
rlzzazloni a llvello prolesslonele la non) data la loro partlcolarlli di poter pllolare casse acuallcha 
con basaa Impedenza Inormatmanle netfordlne del 4 OHM o meno) senza che le loro preslazioni 
possano essere mlnlmamente elterate. VI elenchiemo dl seguito diverse applicazioni dl questl nuo- 
vissimi d/aposlllvl: 
Per sonorlzzere albarght, dlscoleche, bar, lavarnalte, sale conlerenze, chlese, Implenti sportlvl, slru- 
menti mualcall a mllle allrl usl ova a/a richleala polenza, lede/li, aHidablllli e robuslezza. 
Trovereta Inollre nel Kit, assleme a lull/ / malerlall di montagglo, le caralterlsllche parlicolaregglate, 
e numeroal schemt appllcatlvl d'ullllzzo delta suddelta serle. Le dimension! di quesli ampllllcalorl dl 
polenza. escluso rad/alore e allmentalore, sono conlenule in 100x60 mm. Polrele cosl reallzzare, 
usando Iraslormalorl Toroidal! del linali dl polenza Super Piatti netfordlne del 60+70 mm. d'allezza, 
dalle preslazioni varamente accezlonall 

DMCTI- z>ont 
VoK 

a Z4KO AMOfb a pot. max. 
Po*»ua Oat iratfofmalota mofto (atarao) 

Poiama Ponia raOOr v/a mono (atarao) 
Capac/U 0) Fntro mono (Maraoi 

Tanatona atiarnau aut aac trail mono a (atarao) 
FuattKla d'uacita 

Impadanra anopariant 6nm 
Pot. d'uadia ao 4 Ohm (au 5 Ohm 

AaaorD. a ripoao mln. (max) 
Sanatotilll •n mgraaao Dar^pot 

RaaJitania (arm tea OH diaaipatora 
DC 050* •35 Vcc 2.4A 120 W (240W) 200V 6A (200V 10*) 

2X 4700 uF 40V 2* (10000 uF 40V) 
25/0/25V 2.4A (25'0'25V 4.5*) 2.5* Rapldo 4*5 Onm 90% (40V.) 30 m* (50 mA) 450 mV 1,7VW 

DC 070N lAOVcc 2.IA 160W (320W) 200V ■* (200V iftA) 
2X 4700 uF 60V 2X (10000 uf 50V) 

2070'28V 2,5* (25/0/25V S.5A) 3A Raptdo 4.5 Ohm 50W (BOW) 30 mA (50 mA) 530 mV 1.4'AV 

DC WON j43 Vcc 3A 200W l*00W> 300V OA (200V 16*) 
2X 4700 uF 50V 2X (10000 uF 50VJ 

30/0/30V 3,3* (30/0/30V 0.6A) 3AA Rapido 4.5 Ohm 100% (56 W) 30 mA (50 mA) 600 mV I'/v* 

DMCI- »on« (•mpttratun •mmMM Olat arm. lot 20 Hi.20 KMa Rumora nptoo d'uactu 
Riapoata in 
'"rsr (t) (HI 

impaoama d'inoratao 
Dwtoratona IMD. 1-70 Hi.7 KHi 4;i "iir "isar cMuao (Tyo) w 

Tanatona offaat d'uacita 
oSS. WC <0.06H 0.3 mV 10 Hi 100 KHz 30 Konm j0.15% 04 dB 30.5 dB 50 dB -60 mV 

DC 070N B<W: <0.05% 0.3 mV 10 Hi 100 KHl 30 Konm ^0.15% 06.5 dB 30,5 dB 50 dB •60 mV 
DC 0«0N vrc <0.05% 0.3 mV 10 Hi 100 KHl 30 Konm j0,15% 07 dB 30.8 dB 50 dB •60 mV 

Insuperabili: 

nel prezzo, nelle 

dimensioni e 

nelle prestazioni! 

DC 050 - 60W RMS L. 79.300 
DC 070 - SOW RMS L. 88.500 

  DC 090 - 100W RMS L. 98.600 

I NOSTRI KITS LI POTRETE TROVARE ANCHE NELLA VOSTRA CITTA CHIEDENDOLI NEI MIGLIORI NEGOZI SPECIALIZZATI 

□ CE 

COMPONENT! ELETTRONICI s.r.l. 
40128 Bologna (Italy) - Via Donate^Creti, 12 
Tel. (051) 357655-364998 - Telex'511614 SATRI 

Cercasi Rappresenianh 
e Concessionari per 

zone lib ere 



GENERAL QUARTZ 
TEL. (045) 917220 

VIA NAPOLEONE, 8 
37138 VERONA 

CON GENERAL A PARITA Dl QUALITA PAGHI LA META 

DUHLITR 

GENERAL 

SOD Sveglla analogies a) quarzo URE 13.000 
15 Orologlo CL da tavolo LIRE 10.000 

m 

.A- ■ da vlagglo 
LIRE 13.000 

SuAfn,: illllli llnill -P/Mx/." 
tworr .■-IAW. v-nx 

OMVIM 

0 c aiuiii card LC'20 

66C 
Calcolatore CL 
LIRE 10.000 

12 
Orologlo CL 

uomo 
LIRE 6.000 

■r 

Mi 
m 
7 

m 
n. 
■ 

1 

CI 

M= 
■ 

B 
M 
5 
■ 

B 

1R 
Orologlo CL 
bambino 
LIRE 6.000 

■At 
■D 

3 
m 

B 
m 

3 
■i 
BC 

W 

Orologlo CL 
crono 
LIRE 8.000 

14 
Penna con 
orologlo 
LIRE 9.000 Orologlo CL 

donna 
LIRE 6.000 

an i ■>—piai ■ , , ■ ■ 
4 
Orologlo CL " .. .#/$*■,: " ' 
pendagllo 
LIRE 9.000 jlimiJaaB - j. 

OF PERT A SPEC I ALE 

N. 8 - 1982 

y- 
v 
UJ 

W O 
o: 
0 D 3 

FARE L'ORDINE PER ESPRESSO E SPEDIRE ALLA GENERAL QUARTZ, VIA NAPOLEONE, 8 - 37138 VERONA (TEL. 045/917220) NON SI 
EVADONO ORDINI SPROWISTI Dl NOME, COGNOME, INDIRIZZO, NUMERO Dl TELEFONO, CODICE FISCALE O PARTITA IVA, I 
PREZZI SI INTENDONO PlO IVA 15% E TRASPORTO, PAGAMENTO CONTRASSEGNO. ASSIEME ALLA FORNITURA VI SARA INVIATO 
IL CATALOGO GENERALE E MENSILMENTE SARETE AGGIORNATI SU TUTTE LE NOVITA DEL SETTORE, Al SIGG. CLIENTI SARA 
INVIATO SU RICHIESTA, IL CATALOGO DEI COMPONENTl ELETTRONICI. ORDINE MINIMO LIRE 90,000. I PRODOTTI POSSONO 
VARIARE NELL'ESTICA MA NON NELLE CARATTERISTICHE. PER I PRODOTTI CONTRASSEGNATI CON * L'lVA SI INTENDE AL 18%. 



kits elettronici 

KITS D'INFORMATICA 

■i 

Kl 505 
Kl 510 

Kl 525 
Kl 515 Kl 520 

MOTHER BOARD JOYSTIK PER 
PER SINCLAIR SINCLAIR ZX80 
ZX80 E ZX81 (8k ROM) E ZX81 

Kl 500 Kl 520 
Questa basetta offre la Rende possibile gli 
possibility di poter^ spostamenti di segni 
inserire su di essa fino a grafici sul monitor 
cinque moduli di nelle quattro direzioni: 
espansione. mediante unico 
Si pud connettere comando a cloche 
direttamenteal computer ysopratutto indicate per 
esipossonocollegare tra programmi di giochi. 
loro piO basette. SM/052000 
SM/0500-00 

SOUND BOARD 
INVERSE VIDEO PER SINCLAIR 
PER SINCLAIR ZX80 E ZX81 
ZX81 Kl 515 

Kl 525 Modulo audio per dare 
Consente di ottenere il una "voce" ai computer 
passaggio da immagine Sinclair mediante un 
positiva a negativa semplice collegamento 
mediante comando con un amplificatore 
elettronico. audio. 
SM/0525-00 SM/0515-00 

PREAMPLIFICATORI 

PRE-AMPLI STEREO 
EQUALIZZATO 
R.I.A.A. UK 169 
E un preamplilicalore dl elevata 
sensibililS, larga banda. basso 
rumore, adatlo ad essere Impiegalo 
in unions con microfoni dinamici ad 
alia tedeltci e basso segnale di 
usclla. 

Alimenlazione: da 9 a 20 Vc.c 
Impedenza d'ingresso: 100 kO 
Sensibillta d'ingresso: 3 mV RMS 
Oislorsione: < di 0,2% 
Impedenza microfoni: 200 + 20.000 fJ 
SM/1169-05 

Kl 500 

SUPER 
ESPANSIOIME 32k 
RAM DINAMICA 
PER SINCLAIR 
ZX80 (8k ROM) 
E ZX81 

Kl 505 
Consente I'espansione 
fino a 32k Ram dei 
computer ZX, senza 
alcuna modifies 
elettronica. 
SM/0505-00 
SLOW PER 
SINCLAIR ZX80 
(8k ROM) 

Kl 510 
Aggiunge la funzione 
slow allo 2X80, 
ccnsentendola digitazione 
e I'esecuzione del 
programma senza la 
perdita di sincronismo 
video. 
SM/051000 

O 

% 

u 

a r> 
o 

ALIMENTATORI 

UNITA' DI 
ALIMENTAZIONE PER 
VOLTMETRI A LED 

UK 486 W 
L'alimentatore e stalo apposilamente 
concepilo per rendere possibile 
rallmenlazione tramile rete dei 
voltmetri digitali a LED. 
Tensions d'ingresso: 
220 Vc.a, - 50/60 Hz 

Tensions d'uscita: + SVc.c. - 160 mA 
Rumore e ripple: 3 mVpp 
Trasformatore a norme: 
CEE-CEI-VDE 

Montaggio diretlo a innesto sul 
voltmetro. 
SM/1486-07 

UNITA' DI 
ALIMENTAZIONE PER 
VOLTMETRI A LCD 

UK 487 W 
L'allmenlalore e stalo 
apposilamente concepilo per 
rendere possibile I'alimentazione 
tramite rete dei voltmetri digitali a 
LCD. 

Tensions d'ingresso; 
220 V c.a. - 50/60 Hz 

Tensione d'uscita: + 9 Vc.c. - 50 mA 
Rumore e ripple: 3 mVpp 
Trasformatore a norme: CEE-CEI- 
VDE 

Montaggio diretlo a innesto sul 
voltmetro, 
SM/1487-07 

PRE-AMPLI 
MICROFONICO 

UK 277 
Utile ad inserire in ampllficalori 
sprovvisti di ingresso pick-up 
magnelico. 

Alimenlazione: 9-20 Vc.c. 
Impedenza d'ingresso: 47 kO 
Senslbllita d'ingresso: 4 mV RMS 
Guadagno a 1000 Hz 30 dB 
Dislorsione: minore di 0.2 
SM/1277-05 

u 

e 

ALIMENTATORE 
DIGITALE 0^-30 V - 
2,5 A UK 666 
Alimenlatore da laboratorio, stabile 
e maneggevole. Possibility di 
regolazione conlinua della tensione 
su lutta la gamma da 0 a 30 V. 
Limilazione efficace della corrente a 
soglia regolabile da 0 a 2.5 A. 

-Letlure digitali dei valori di tensione 
e corrente su due slrumenli separati 
con precisione di Ire cifre. 

Alimenlazione: 220 Va c, 50-60 Hz 
Tensione erogata: 0-30 Vc.c. 
Corrente massima (in 
funzionamento conlinuo): 2,5 A 
Regolazione di carico: 0,15% 
Ripple residue: < 1 mV 
SM/1666-05 



Sim fifl Etettvonien 
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COMPONENTI ELETTRONICI 

Via Fauche, 9 20154 MILANO Tel. 34.93.671 
ORARIO 9-12,30/15-19 Riposo Lunedi mattlna 

distributore contenitori 
sistema G 

Q 

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 
tda 2002 L. 1.950 mc 14409 L. 19.800 tda 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^Wv*- 

VihV 

PH LIPS 

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

SERIE COMPLETE 

CMOS - 4000 -r- 40200 

TTL 7400 4- 74500 

LM 301 4- LM 3990 

una gamma complala dl slrumanli aleltronlci dl mltura 

elettro nucleonica s.p a. - 
MILANO - Piazza Do Angell. 7 - tel. (02) 48.82,451 

ROMA - Via C. Magnl, 71 - lol. (06) 51.39.455 

Azienda leader nel campo della strumentazione elettronica 
ricerca 

RIVENDITORI 

a cui affidare la vendita non esclusiva di un package di strumenti 
elettronici di misura di use generale, quali: 

* Multimetri digitali S'fc portatili e da banco KEITHLEY 
* Oscilloscopi, Generatori di segnali e Frequenzimetri 

digitali LEADER ELECTRONICS 
* Strumentazione per Laboratori di riparazione Radio-TV 

e per Radioamatori LEADER ELECTRONICS. 

La ricerca e estesa a tutto il territorio nazionale. 

Si offre: - sconto interessante sui prezzi di listino 
- massiccio supporto pubblicitario e pubblicazione 

dell'elenco dei Rivenditori sulle piii importanti 
riviste del settore 

- assistenza tecnica a nostro carico 
Si richiede; - massima serietd e continuita nell'azione di vendita 

- adeguato spazio espositivo in negozi o magazzini 
di vendita 

- tenuta a stock di alcune unita per dimostrazione e 
pronta consegna 

- sufficiente conoscenza tecnica. 

I Rivenditori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti sono 
pregati di scrivere o telefonare alia 
ELETTRONUCLEONICA - Direzione Commerciale 
Piazza De Angeli, 7 - 20146 Milano - Tel. 02 - 49.82.451 int. 17 

Valigetfe per assistenza 

tecnica Radio TV 

e ogni altra esigenza 

art. 526/abs/TVR 
VALIGETTA MODELLO "007 
PER ASSISTENZA 
TECNICA RADIO TV 
Fabbrica specializzata 
in: 
Borse per Installatori, 
manutentori di implant! 
elettricl, Idraulici, 
Implanlistl ed ogni 
forma di assistenza 
tecnica 

uff. e laboratorio 
via castel morrone 19 
20129 milano 
lei. 02 - 273175 

MA-FER s.n.c. 
p.i. MASSIMO FERR1 & C. 

valigle industrial! e articoli tecnici 

a richiesta si spedisce il catalogo generale 
Cognone   
Nome    



SOMMARIO 

Paramelri del circuito 

Resistenza e condultanza 

Capacita 

Induttanza 

Caratteristiche regime variabile 

Caratteristiche regime alternato 

Gomportamento del circuito 
a seconda della disposizione 
dci suoi elementi 

e in edicola 

il 3° volume 

I parametri che legano le 
grandezze elettriche 
aU'elettronica sono spesso 
ignorati o formano oggetto di 
pericolose confusioni. 

E impensabile che un tecnico 
elettronico possa averne una 
semplice "infarinatura", perche 
questa e peggiore 
deirignoranza. 

Questo volume si prefigge lo 
scopo di illustrare a fondo i 
parametri delle grandezze 
elettriche ed i fenomeni a cui 
esse sono legate. 

Vi e sempre adottato il 
sistema a schede codificate,. 
ricche di illustrazioni esplicative 
e schemi, che ha avuto grande 
successo con i precedenti 
volumi per I'attraente 
semplicita deU'esposizione. 

Acquistando il 3° volume si ha 
la possibilita di ottenere il 4° 
volume a L. 6.000 anziche 
L. 8.000. 
Chi volesse acquistare 
il T e il 2° volume puo usare 
il coupon sotto riportato. 

Se non lo trovi in edicola perch6 esaurJto, utillzza questo tagliando d'ordine. 

^^^TAGLIANDO D'ORDINE da inviare a JCE - Via dei Lavoratori 124 - 
20092 Cinisello B, 
□ Inviatemi una copia del Libro Appunti di Elettronica Vol. 1° a L. 8.000 
□ Inviatemi una copia del Libro Appunti di Elettronica Vol. 2° a L. 8.000 
□ Inviatemi una copia del Libro Appunti di Elettronica Vol. 3° a L. 8.000 

Nome Cognome 

VOl % 

/ 
A 

1 

4 

1 1 
Indirizz 

i i I Cap. Citta 
1 1 1 zr 

Codice Fiscale (indispensabile per l« aziende) 

l □ 
_ di L. . o Allege assegno n0    

_ ^| effetluare yersamenli anche sul ccp n° 315275 mlestalo a JCE via dei Lavoralori. 124 
q CaS0 sPeci,lcare nell'apposilo spazio sul modulo d. ccp la causale del ^^versamento e non inviare questo tagliando. 



PRODOTTI CHIMICI 

^TRONIC 

&tJ Wwjoiio' 

pig 

^noiiioan1 

ANS-11' 

DISOSSIDANTE "BITRONIC" 
Mod. DSS-110 
Pulisce qualsiasi tipo di contalto 
allontanando gli strati di ossido e di solturo; 
elimina immediatamenle i ronzii e le 
resistenze di transizione troppo elevate. 
Non 6 corrosivo, non danneggia i materiali 
comunemente usati. 
Bombola spray da 200 ml. 
LC/5000-00 

LACCA PROTETTIVA 
"BITRONIC" 
Mod. LA/PR-103 
Lacca protettiva trasparente, lascia una 
patina lucida e trasparente elaslica che 
aderisce a qualunque superficie, isola 
condultorl nella radio e nella televisione, 
protegge da corti circoiti di alta e bassa 
lensione, impermeabilizza discese di 
antenne contro il passaggio di umidita, 
protegge contro I'acqua, gli agenti 
almosferici, resislente agli acidi, olii, minerali 
e alcool. 
Bombola spray da 200 Tnl. 
LC/5040-00 

l_ 

ihjrcnk; 
"KilSoTtlTSS 
'-A/PR-ig? 

p 

b 

WS J °'IO KOLAH" 
m OL/IS-106 

II 

l'IT|»CNi<; 
ttnuoiM*'' 
RFG-101 Brn»cN£ 

1ITRON1C 

IDROREPELLENTE "BITRONIC" 
Mod. IDR-107 
Elimina I'umidita da altrezzalure elettriche e 
elettroniche ristabilisce le costanli elettriche 
e i valori di resistenza originali, prolunga la 
durata di apparecchiature minacciate 
daH'umidita e dall'acqua. 
Bombola spray da 200 ml. 
LC/5060-00 

DEPURATORE PER 
COMMUTATORI "BITRONIC" 
Mod. DPR-109 
Elimina i disturb! nei commutatori dei canali 
senza cambiamento dei valori di capacila o 
di frequenza; permette quindi la cura e la 
pulizia anche nei tuners piii sensibili, pulisce 
con I'azione sia meccanica che fisica 
penetrando in proiondita nei pod seccando 
in pochi secondi senza residui. 
Perfettamente 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 
contalto o di congegno eleltromeccanico 
Indicate per apparecchiature di alta e bassa 
frequenza. proietlori 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 contalto, lava gli ossidi disoiolti 
dal disossidante DSS-110, 
Non attacca malerie plasliche ne gli usuali 
materiali costrultivi, non lascia residui dopo 
I'evaporazione. 
Bombola spray da 200 ml. 
LC/5030-00 

OLIO ISOLANTE "BITRONIC" 
Mod. OL/IS-106 
Olio silicone isolante con elevala resistenza 
di perforazione. Non si secca evila 
adescamenti e scintille da zoccoli di valvole 
e trasformatori di alta tensione, elimina 
correnti di dispersione ed impedisce effetti 
corona, aiula nei connessi di bobine e filtri 
di banda, preserva dall'umidita e possiede 
eccellenti qualita dielettriche, non attacca ne 
corrode i materiali e pub essere usato 
nell'ambito di temperature da —30 "C a 
+200 "C. 
Bombola spray da 200 ml. 
LC/5050-00 

JGR-IL- 

Is 

LUBRIFICANTE "BITRONIC" 
Mod. LBR-112 
Aumenta la scorrevolezza diminuisce gli 
atlriti protegge dalla corrosione. 
Adalto per congegni di comando, cardini. 
serrature, ulensili, cerniere, ingranaggi, 
guide, snodi, ecc. 
Spruzzare sulle parti da lubrificare dopo aver 
inserito il tubetto nei tasto erogalore, 
Bombola spray da 200 ml, 
LC/5070-00 

REFRIGERANTE "BITRONIC" 
Mod. RFG-101 
Refrigera rapidamente fino a —30 "C 
consentendo una rapida individuazione e 
localizzazione di ditetti, guasti, interruzioni 
termiche. 
Efficacissimo per raffreddare diodi al silicio, 
Iransislori, resistori, lermoslali, ecc. 
Evita danni di stracalore durante il lavoro di 
saldalura. 
Bombola spray da 200 ml. 
LC/5080-00 

ANTISTATICO "BITRONIC" 
Mod. ANT-108 
Elimina le cariche eletlrostatiche, su 
qualunque materiale sintetico. 
Ideale per dischi e repellente della polvere. 
Bombola spray da 200 ml. 
LC/5090-00 

Distribuiti in Italia dalla C3.B.C. 
i ta liana 



FOREL Elettronica - Via Italia, 50 - 60015 FALCONARA (AN) - Tel. 071/9171039 
MICROPROCESSOR! 2708 L. 7.000 XR 2206 L. 8.500 4042 

4044 
4046 
4047 
4049 
4050 
4051 
4052 
4066 
4069 
4070 
4071 
4073 
4075 
4076 
4081 
4093 
4099 
40014 
40160=74C160 
40161=74C161 
40174=74C174 
40192=74C192 
40193=74C193 
4510 
4511 
4514 
4518 
4520 
4522 
4528 
74C32 
74C48 
74C85 

2708 Programmata per "Junior Computer" L. 8.000 
2708 Programmata per "Luci da soffitto" L. 8.000 
Per quantltatlvl chledere offerta 

Spedlzlonl In conlrassegno. I prezzl rlporlall sono netll, non comprensivl dl I.V.A. Spese di spedizione a carico dell'acqulrente. 
Ordlne minlmo L. 10.000. 

8080 A L, 9.500 
Z80 CPU L. 11,000 
Z80 A CPU L. 15.000 
6502 A L. 13.000 

CHIP Dl SUPPORTO 
6532 L. 21.400 
8216 L. 3.000 
8224 L. 5.500 
8228 L. 6.500 
8251 L. 9,500 
8255 L. 9.500 
Z80 A CTC L. 9.000 
Z80 PIO L. 9.000 
MM5303 = Y-5-1013 L. 8.500 
74LS240 L. 1.900 
74S241 L. 2,300 
74LS241 L. 1.900 
74LS244 L. 1.900 
74LS373 L. 2.500 
74LS374 L. 2.500 
ULN 2003 L. 1,650 

MEMORIE 

2102 L. 2.300 
2102-2NL L. 3.300 
2111 L. 3,500 
2114 L. 4,000 
2114 N-3 L. 4.500 
2114-20NL L. 5.000 
4116-20NL L. 4.300 

2708 L. 7.000 XR 2206 L. 8.500 
2708 Cancellate L. 3.500 UAA 170 L. 3.100 
2716 L. 9.000 UAA 180 L. 3.100 
2716-1 L. 12.000 MM-74C926 L. 7.400 
2532 L. 17000 

C-MOS 
OUARZI 4000 L. 360 

4001 L. 360 
1 MHz L. 8.000 4002 L. 360 
2 MHz L. 5.500 4006 L. 1.000 
20 MHz L. 3.000 4007 L. 360 

4009 L. 500 
REGOLATORI Dl TENSIONS 4010 L. 500 

4011 L, 360 
LM 317 T L. 1.800 4012 L. 360 
LM 723 CH L. 1.500 4013 L. 500 

4014 L. 1.000 
LINEARI 4015 L. 1.000 

4016 L. 500 
CA 3161 L. 1.900 4017 L. 800 
CA 3162 L. 6.700 4018 L, 950 
CA 3140 L. 1.100 4019 L. 500 
LM 10 L. 5.200 4020 L. 900 
LM 380 L. 1.200 4021 L. 850 
LM 555 L. 600 4022 L. 850 
LM 556 L. 1.050 4023 L. 360 
LM 565 L, 1.500 4024 L. 750 
LM 393 L. 900 4025 L. 360 
LM 3914 L. 3.900 4027 L. 550 
TL 081 L. 950 4028 L. 750 
TL 082 L. 1.500 4029 L. 950 
TL 084 L. 2.900 4030 L. 500 
UA 741 CH L. 1.000 4035 L. 1.000 
UA 741 CN L. 600 4040 L. 950 

L. 1.100 
L, 850 
L, 1.000 
L. 1.000 
L. 500 
L 500 
L 950 
L. 950 
L 500 
L. 360 
L. 360 
L. 360 
L. 360 
L. 360 
L. 950 
L. 360 
L. 600 
L. 1.200 
L. 1.050 
L, 1.200 
L. 1.200 
L. 950 
L. 1.200 
L. 1.250 
L, 950 
L. 1.100 
L. 1,900 
L. 950 
L. 950 
L. 1.150 
L. 1.050 
L. 400 
L. 1.550 
L. 1.900 

I GIOIELLI Dl ELEKTOR 

Alia A.P.L. srl di Verona, puoi richiedere direttamente: 

JUNIOR COMPUTER (compreso manuale-basetta principale-basetta display-alimentatore) 
ELEKTERMINAL (comprese 2 pagine di memoria e tastiera) 
TV GAMES COMPUTER (con cassetta programmata e manuale) 
LA SCHEDA PARLANTE 
CHOROSYNT 
VOCODER (comprendente 1 solo filtro) 
ANALIZZATORE LOGICO (c.s.: base - entrata - memoria - cursori - pilotaggio - display - alimentazione) 
MEMORIA PER OSCILLOSCOPIO 
TV-SCOPIO (versione base) 
GENERATORS Dl FORME D'ONDA 
GENERATORS Dl FUNZIONI SEMPLICI (con pannello) 
LUCI DA SOFFITTO 
GENERATORE Dl COLORS 
POSTER CHE DANZA (compreso 1 poster) 
DISCO LIGHTS (luci psichedeliche) 
AMPLIFICATORE 30W TOP/AMP 
AMPLIFICATORE 60W TOP/AMP 
MINI MIXER 
PIANOFORTE ELETTRONICO A 4 OTTAVE (con tastiera) 
PIANOFORTE ELETTRONICO A 7 OTTAVE (con tastiera) 
MINI ORGANO ELETTRONICO A 5 OTTAVE (con tastiera) 

I primi 10 acquirenti del pianoforte elettronico avranno in omaggio il mobile in palissandro. 

L. 262.500 
257.500 
293.000 
350.000 
137.000 
158.950 
288.500 
75.200 

104.500 
40.000 
67.200 

139.000 
44.070 
56.400 
48.500 
52.000 
58.000 
80.200 

450.000 
650.000 
130.000 

Modulo d'ordlne per: "I GIOIELLI Dl ELEKTOR" da Invlare alia A.P.L. srl - Via Tombetta, 35/A - 37135 Verona 

DESIDERO RICEVERE ILTBIOIELLO Dl ELEKTOR;   

COGNOME   NOME   

INDIRIZZO    

C.A.P DESTINAZIONE 

DATA FIRMA 
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fOR '0 
To ?3 

e I'unico 

sistema completo 

a 550*000 /ire. 

ZX81 8 Ic ROM, 1 k RAM L 199.000 

ESPANSIONE 16 k RAM L 131.000 

STAMPANTE ZX L 220.000 

Prezzi IVA esduso. 

Sinclair, sempre Sinclair: poco piu di mezzo 
milione per un completo sistema di 
computing. 
Guarda, confronta, cerca un'alternativa! cm 
A questo prezzo non trovi neanche un'unitd 

' 3: tigu 
Oggi piu cne mai la chiave che apre le 
centrale: figuriamoci poi 16 k e la stampante. 

COMPUTER 

porte deH'informatica per tutti h Sinclair. 
A DIVISION OF G.B.C '.B.C. ■/ 

Per informozioni scrivere aCASELLA POSTALE 10488 - MILANO 
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Cos e un TUP? 
Cosa signifies 3k9? 
Cos'e il servizio EPS? 
Cosa vuol dire DT? 
Cosa si inlende per 
il lorto di Elektor? 

Tlpl di semlconduiiorl 
Le abbreviazioni TUP. TUN, DUG, 
DUS si trovano impiegate 
spesso nei circuiti di 
Elektor Esse si riferiscono a lipi 
di Iransistori e diodi di impiego 
universale. che hanno dali lecnici 
corrispondenti tra loro e 
difleriscono solo per il lipo di 
contenitore e per i collegamenti ai 
piedini. Le prestazioni limite 
inferiori dei componenti TUP- 
TUN, DUG-DUS sono raccolte 
nelle tabelle I e II. 

Tabella I. 
Prestazioni minime 
per I TUP e TUN. 
Uceo max 20 V 
icmax 100 mA 
hie min 100 
Plot max 100 mW 
fTmln 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, -61, BC307 (-8. -9). 
BC320 (-1,-2). BC350 (-1, -2), 
BC557 (-8, -9), BC251 (-2.-3), 
BC212 (-3, -4), BC512 (-3,-4), 
BC261 1-2. -3). BC416 

Tabella II. 
Prestazioni minime 
per I DUG ed i DUS 

DUG 
20 V 
35 mA 
100 pA 
250 mW 
10 pF 

Un max 
If max 
In max 
Plot max 
Co max 

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

Moltl semicondutlon equivalent! 
Ira loro hanno sigle diverse. 
Trovandosi in dilficolta a reperire 
in commercio un tipo speciale, 
viene fornito su Elektor, dove 
possibiie, un tipo universale, 
Come esempio ci si pud riferire al 
tipo di circuito inlegrato 741, il 

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

Valorl delle resistenze e del 
condensatorl 
L'espressione dei valori capacilivi 
e resistivi avviene senza uso della 
virgola. Al posto di questa, 
vengono impiegate le 
abbreviazioni di uso internazionale: 
p (pico) - lO'11 

n (nano) = 10"» 
V (micro) = lO11 

m (milli) = lO-1 

k (chilo) = lO" 
M (mega) = 10« 
G (giga) = ICP 

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 Q 
0033 = 0,33 O 
4p7 = 4.7 pF 
5n6 ~ 5,6 nF 
4p7 = 4.7 fjF 
Dissipazione delle resistenze: 1/4 
Wall (in mancanza di diversa 
prescrizione). 
La lensione di lavoro dei 
condensalori a film plastico, deve 
essere di circa il 20% superiors 
alia tensione di alimenlazione del 
circuito. 

Dali In lensione contlnua 
I valori di tensione conlinua forniti 
in un circuito, devono ritenersi 
indicativi, quindi il valore misurato 
se ne pud scostare entro I limiti 
del ± 10% (lo strumento di misura 
dovrebbe avere una resislenza 
inlerna > di 20 kO/V). 

Servizio EPS 
Numerosi circuiti pubblicati sono 
corredali della basetta stampata. 
Elektor ve la fornisce gia pronta, 
pubblicando ogni mese I'elenco di 
quelle disponibili sotto la sigla 
EPS (dall'inglese Elektor Print 
Service, servizio circuiti slampati 
Elektor) II montaggio dei circuiti 
viene alquanlo facililalo dalla 
serigrafia della disposlzione dei 
componenti, dalla limitazione 
delle aree di saldatura e dalla 
riproduzione delle piste condultrici 
riportala sul lato componenti 

Servizio lecnICo lettori 
— Domande tecniche (DT) 

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

— II torlo di Elektor fornisce 
tulte le notlzie imporlanti che 
arrivano dopo I'uscita di un 
articolo, e che vengono riferite 
al lettore quanlo prima e 
possibiie. 



SIETE ABBASTANZA ESIGENTI 

PER PRETENDERE 

11MULTIMETRO TASCABILE 

GAVAZZIPANTEC MULTINAZIONALE 

BANANA 20 KO/V c.c. -10 KH/V c.a. 

- Modello antishock - Analogico - Ultracompatto 

- Estrema praticita d'uso 

- Puntali autocontenuti 

- Test di continuita e provapile 

• Antishock. 
Lo strumento puo sopportare gli shock dovuti a cadute 
accidentali da due metri senza subirne alcun danno, 

• Praticita d'Uso. 
Un solo dito per manovrare il commutatore di 
selezione delle portate. 

• Puntali autocontenuti. 
I puntali contenuti nell'apposito scomparto e collegati 
stabilmente a due punti fissi del circuito avendo eliminate 
le boccole di ingresso garantiscono la massima 
sicurezza e I'impossibilita di errate inserzioni. 
I cavi di collegamento lunghi 60 cm. consentono 
agevoli misure. 

• Test di continuita. 
Suona il ronzatore con resistenze inferiori a SOH 

• Provapile. 
II settore colorato sulla scala indica la carica delle 
pile da 1,5 Volt 

• In vendita presso i migliori negozi 
di elettronica e 
componentistica. 

\ \ 
* L MiW-c 

jgQV 

MOV " 
MOV ~  
BBv —" 
BV .   — * * * • 

    . 

*£±-11 I o«m I 1 
?»Tap* y 
Cl«l • \ 
~ * ^ 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Strumento indicatore; bobina mobile e nucleo magnetico 

centrale, antishock 50 (j-A - 2.000 O. 
Quadrante: a settori colorati (2 colori). 

Protezione elettrica: su tutte le portate fino a 250 Volt c.c./c.a. 
fusibile F 5x20 mm. 3,15 A. 

Sensibilita: 20 Kfi/V c.c.; 10 Kfl/V c.a. 
Volt c.c.: 0,5 V - 5 V - 25 V -100 V - 500 V. 
Volt c.a.: 50 V - 250 V -1.000 V (max 750 V). 

Ampere c.c.: 50 pA - 50 mA - 500 mA - 2.5 A. 
Ohmmetro: x 1; x 100; x 1.000 Cl. 

Valore di centro scala: 15. 
Prova di continuity: < 50^ suona il ronzatore. 

Provapile: per pile da 1,5 Volt. 
Alimentazione: 1 x 1,5 Volt IECR6 o AA size. 

Dimensioni: 173 x 86 x 29 mm. 
Peso: 200 g. 

Accessori: fusibile di scorta - custodia in similpelle. 

DIVISION OF CARLO GAVAZZI *20148 MILANO*Via Ciardi, 9*Tel. 02/40.201 



sommarlo elekldr seltembre 1982 — 9-13 

Selektor 9-20 

Caricatore per batterie al piombo 9-22 
II clrcuitoe ulilizzabilenon solo come carlcalore per batterie al piombo-acldo, maanchecome 
allmenlalore, 

Indicatore di tolleranza 9-26 
Oueslo utile circuilo cl aiutera a trovare le resistenze con caralterisliche analoghe confron- 
lando 11 loro valore ed indicando qual'e la dilferenza tra di loro. 

Tester per RAM 2114 9-28 
Uncircultoinlegratodi memoriae una plccola "soatolanera"lecuiatlivlta internenon possono 
essere visle dall'esterno, si pud perd scoprire che il circuilo inlegrato reaglsce a delerminali 
segnali logici d'ingresso, per esempio usando queslo tester 

Limitatore di dissipazione 9-31 
Questo circuilo garanlisce una salvaguardia a transistor come II 2N3055. dilficilmente sara 
possibile dare loro una migliore asslcurazione sulla vita 

Amplificatore di potenza da 100 W 9-34 
Pud essere usato come amplificatore di potenza o secondario. I 100 W di potenza saranno 
sviluppati in un carico di A Q. 

Trasformatore toroidale 9-40 
Questi trasformatori presentano qualita elettriche eccelienti. migliori di quelle dei tipi conven- 
zionall. 

Amplificatore Artist 9-42 
Si tratla di un versatile amplificatore perchitarra eleltrica chedovra essere accopplato all'am- 
plificatore da 100 W pubblicalo In questo slesso numero di Elektor 

II NUOVO sintetizzatore di Elektor 9-49 
Questo e II terzoarticolodella seriechelraltadeicircuiti inlegrati Cortisedel nuovo sintetizza- 
tore di Elektor. Menlre I precedent! articoli riguardavano principalmente la "teoria" del pro- 
gelio. conlinueranno ora con la pane pratlca della faccenda. 

Minischeda EPROM 9-55 
Un'estensione miniaturizzata della memoria per il Junior Computer 

La conversione A/D e D/A 9-56 
La Irasmissione digitale 64 I'impiego di circuiti inlegrati poco coslosi. 

Cancellatore per EPROM 9-61 
II metodo qui descritto impiega i raggi ullraviolelti. e efficace ed a buon mercato 

Ampliamento del monitor High-Corn 9-62 
Per registratori a naslro a lestine multiple. 

Controllo per luci stroboscopiche 9-64 
Questo circuito non e ne sofisticato ne complicato, ma sicuro ed in grado di formare una figura 
luminosa variable a volontS 

Termostato per camera oscura 9-68 
Utile progetto che permette alia temperatura di rimanere costante, 

Mercato 9-71 
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if nuovo tester digitale 

INTERMAT lOPsJAL INC 

I 

| 

—* 

■\i -It 

mod. 

2033 

L i 

L. 99.000 

+ IVA 

• multimetro digitale 3 cifre e 1/2 

• grande display LCD 
• accuratezza di base 0,5% 

• 5 funzioni: Vdc, Vac, Idc, lac, Ohm 
• tensioni sino a 1000 V 
• correnti sino a 2 ampere 

• alimentazione a pile o a rete 
con alimentatore0opzionale 

• pronta consegna 

disponibile presso nostro niagazzino 

o rivenditori autorizzati 

distributore esclusivo 
per I'ltalia: 

Gleam 

GORIZIA - v. Angiolina, 23 
tel. 0481/30.909 

Agenzia Lazio e 
Campania 

STUDIO EMERA 

tel. 06 8272322 
8273945 

M 
Q 

1^ n 
nei nrodotti 

GVH 

per HI-FI 

01157 GP 200 I.. 167.056 I. IV A ISM 
Modulo di bdSSB Irrqutfit/ci .n on i>- d. 

20(1 W RMS vu 4 ohm Completo di rtlimoniazion* a rete 220 Vac 
Uiilica maiffrall ampiamente collaudati 
Eslrema pratxil^ e (actltlA di collegamento 
con vj|i ire collegamtnu ^ in grade di 
luiiaonare perloUdmente CoMruzione cfmpatia e rtjbusla 
Pralico e potonw, ft il (mak 'd«alc pvi 
flntpltficaziom m div:<M?che locali pubblici 
salr per conferenze sonoruzaziom tn g«ne>e 
e comonqut1 Jove v voglia disporre di lorte 
polenza <f aifidabibla ueliia a semphciti e raptdila di monlaggio 

CARATTERISTICHE 
Poienza 200 W RMS su 4 ohm 

130 W RMS su 8 ohm 
lmpeden«o d" carko 4 » 16 ohm 
RSposts m freq 20 - 20 0(K» i. 1 2 dB 
Sensib pe> 200 W d'usara 0.7S Velf 10 dB> regolabile intemamenie 0.5- 10 V eit 
Disiorsione 0.1 1. Rapporto S/N 90 dB 
Alimentazione direitamcnit da rete luce 220V1 

(internamentc + 50-50 Vdc) 
DimenMom 350x175x155 mm 

LI > 
*£5 

S=2 

** - 

01-155 GP 100 L. 77.185 ( + 1VA I8"V| 
Modulo dl ba&$a freouenza 111 TI'M v.. impeJenza 
di 8 ohm complete di alimentaoonc a tele 22ilV k. a 
Finale edaiio per amplilicaziom in d^coieche locali pubblici. sale pet ci>nlercnze,chiese. (este ecc e 
snnorizzasoni dl notcvole potenza Grande pralicua e 
rapid lid di montaggio Uliliaa matenali ampiamente 
collaudati Fadlua di collegamenti con soli 3 collegamenii ^ 
m grado di (unzionare per/cilarnente 
CostruzMine compatra e robusto in grado di lavorare 

he m luoghi angusti purchfi sufficienlementc aerati 
CARATTERISTICHE 

100 W RMS su ft ohm 
8 ohm 
20-20 000 Hz a- 1.2 dB pretarata in 'ase di collaudo a 0 dB (0.775 V elf I 
interam«nie regolabile 0.45 - 10 V ell 0.7% 

80 dB rete 220 V.a c Kniemamente 50 - 50 V d c j 
250x112x150 mm 

Poienza 
Imped dicanco 
Banda pa'isanri' Sensibility 
Disiorsione Rapporto S ■ N 
AlimeniaDOne 
Dimension i 

GIANNI VECCHIETTI 
Casella postale 3136 - 40131 BOLOGNA 
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pubMleiUi 

elektor- kit 

^ elettronica - scienza tecnica e diletto 

Reali7z3?ione APL Tekno con gli EPS cli ELEKTOR 

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

L'ANGOLO DEL GUFO 

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

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

i kit, le riviste e i libri 

Per maggiori informazioni spedire questo tagliando a: 

Elektor - Via del Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello Balsamo 

Ditta       

Via  n°   Tel.: _ 

CittS   CAP 

Data  Timbro e firma    

Siamo intoressati a ricevere ulteriori informazioni sulla posslbilita di diventare rivenditori di Elektor 
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PUNTI Dl VENDITA DEI CIRCUITI STAMPATI E DEI KIT RELATIVI Al PROGETTI PUBBLICATI DA ELEKTOR 

DISTRIBUTOR! 

ABRUZZI E MOLlSE 

D'ALESSANDRO GIULIO 
Via Piave. 23 
65012 CEPAGATTI (PE) 
F.B.C. ITALY di PIERMARTIRI & C. snc 
Via De Gaspen, 17/19 
62024 MATELICA (MC) 
Tel. 0737/83187 

CALABRIA 

FRANCO ANGOTTI 
Via Nicola Serra, 56/60 
87100 COSENZA 
Tel 0984/34192 
MDM ELETTRONICA 
Via Star re Inf Tr.XI 
di V.le Moro 
89100 REGGIO CALABRIA 
Tel 0965/56043 
SCARAMUZZINO ANTONIO 
Via Adda, 41 
23089 LAMEZIA TERME (CZ) 
Tel 0968/23089 

CAMPANIA 

C.E.F. dl Febbralo Giuseppe 
Via Epomeo. 121 A/B 
80100 NAPOLI 
Tel. 7284166 
C.F. ELETTR. PROFESSION ALE 
C.so Viltorio Emanuele. 54 
80122 NAPOLI 
Tel 081/683728 
ELETTROTECNICA SUD s.r.L 
Via Settimo Mobilio, 27 
84100 SALERNO 
089/239576-9 
ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 
Geom. Salvotore Sclalla 
Via Naz Appia, 123-125 
Casaglove (CE) 
Tel. 0823/460762 
ELETTRONICA TIRRENA 
C.so Mazzim, 224 
84013 Cava del Tlrrenl (SA) 
ELEKTRON LANDI & C. S.a.S. 
Via Alfonso Balzico. 25 
84100 SALERNO 
FILIPPONI CLAUDIO 
V le dei Pinr, 37 
80131 NAPOLI 
Tel. 081/7418453 
HOBBY ELETTRONICA 
Via L. Cacciatore. 56 
04100 SALERNO 
Tel 089/394901 
PM ELETTRONICA sdl 
Via Nicola Sala. 3 
82100 BENEVENTO 

EMILIA-ROMAGNA 

COMPUTEX 
Via Crespellam, 73 
41100 MOOENA 
Tel 059/366436 
B.M.P. s.n.c. dl Benevelll & Prandl 
Via Porla Brennone, 9/B 
42100 REGGIO EMILIA 
Tel. 0522/46353 
C.T.E.N. 
Via Corbari, 3 
47037 RIMINI (FO) 
ELETTROMECCANICA M & M snc 
Via Gramscl. 27 
29100 PIACENZA 
0523/74664 

E. Mezzetll snc 
Via A Agoello. 18/20 
48100 RAVENNA 
Tel 0544'32267 
FLAMIGNI ROBERTO 
Via Petrosa. 437 
48010 S. Plelro In Camplano (RA) 
Tel 0544/576391 
G.E.A. dl A. MenegalH 
P zza T Tasso. 6 
44100 FERRARA 
Tel 0532/39141 

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 
ELETTRONICA PECORARO 
Via S. Caboto, 9 
33170 PORDENONE 
Tel 0434/21975 
P.V.A. ELETTRONICA 
Via A. Marangoni, 21 
33100 UDINE 
Tel 0432/297827 
S.G.E. dl Splnato Glanrenzo 
Via Maroslica. 3 
33170 PORDENONE 
Tel 0434/369886 

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

TEKNO 

un'organizzazione professionale, formata da ingegneri e tecni- 
ci specializzati, che montano. collaudano i circuit! e forniscono 
una chiara relazione tecnica "Scheda dl Informazione". con i 
suggerimenti di montaggio, di controllodel circuito, con I'ausi- 

LAZIO 

DERICA IMPORTEX sas 
Via Tuscolana. 285/B 
00181 ROMA 
Tel 06/7827376 

Via Mastruccla. 50/52 
03100 FROSINONE 
ELETTRONICA ALBERTI 
Via Spontim 23 
00043 Clampino (ROMA) 
Tel 06/6110310 
ELETTRONICA DIGITALE s.n.c. 
Via Piave, 93/936 
05100 TERNI 
Tel 0744/56635 
ELETTRONICA Dl ROLLO 
Via Virgilio. 81B/81C 
03043 Cassino (FR) 
Tel 0776/49073 
PANTALEONIALBO 
Via Renzo da Cerl, 126 
00195 ROMA 
Tel 06/272902 
REEM 
Via di Villa Bonelli. 47 
00149 ROMA 
Tel 06/5264992 
ROMANA SURPLUS 
P.zza Capri, 19/A 
00141 ROMA 
Tel 06/8103668 

LIGURIA 

2002 ELETTROMARKET di R. Sacco 
Via Monti. 15 r 
SAVONA 
Tel 25967 
NUOVA ELETTRONICA LIGURE srl 
Via A Odero. 22/24/26 
16129 GENOVA 
Tel 010/565572 

LOMBARDIA 

ASSEL ELETTRONICA INDUSTRIALE 
Via Cino da Pisloia. 16 
20126 Milano 
Tel 02/6433889 

lio anche del test-point. 
La TEKNO B poi disponibile a dare chiarimenti e suggerimenti 
che possano essere richiesti dai lettori telefonando allo 
0442/80112 il sabato e il lunedi dalle9 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 Informazione" viene allegata ai kit di montaggio _ 
o inviala su richiesta dei lettori a completamento dei kit che ne | 
fossero sprovvisli. ed e comunque sempre disponibile presso ■ 
tutti i distributori elencati nella rubrica "CHI E DOVE" 
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Bazzoni Giampiero 
Via V Emanuele 106 
22100 COMO 
Tel 031/269224 

RACCA 
Corso Adda. 7 
13100 VERCELLI 
Tel 0161/2386 

C.A.M. srl 
Via B. Croce. 2 
27029 VIGEVANO (PV) 
Tel 0381/71452 

RAN TELECOMUNICAZIONI snc 
V le Roma, 42 
28100 NOVARA 
Tel 0321/457019 

C.S.E. F.III Lo Fumo 
Via Maiocchi. 0 
20129 MILANO 
Tel. 02/2715767 PUGLIA 

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

EUBOTECNICA srl 
Via Japrgla, 29 
74100 TARANTO 
Tel 099/339875 

GRAY ELECTRONIC 
Via Nino B^xio, 32 
22100 COMO 
Tel 031/557424 

R.A.C. dl Franco Russo 
Cso Giannone, 9IA 
71100 FOGGIA 
Tel 0881/79054 

RG ELETTRONICA 
Via Carnevale 94 
20158 MILANO 
Tel 02/3763869 

"Zero dB" s.n.c. 
Via Torino, 35 
71036 Luceta (EG) 
Tel. 0881/942172 

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

SICILIA 

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

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

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

PIEMONTE 
ELCAR di Cardlllo Vlncenzo 
Via P Vasta. 114/116 
95024 Acireale (CT) 

C.E.A. dl Pontl Mario 
Via Bonardi. 28 
13014 COSSATO (VC) 
Tel 015/99978 
C.E.E.M.I. s.a.s. 
Via Carducci, 10 
28100 NOVARA 
Tel. 0321/35781 
PINTO 
C so Prin Eugemo. 15 Bis 
10122 TORINO 
Tel 011/541564 

ELETTRONICA GAMMA 
dl Scandurra & Dlbella 
Via Risorgimenlo, 5 
95010 Macchla di Giarre (CT) 
Tef 095/939136 
ELETTROSUD 
Via D;ica D'Aosta, 111 
97019 Vllloria (RG) 
'"el. 0932/992511 
I.M.c.T. TELECOMUNICAZIONI 
Via Milano 14 
95128 CATANIA 



)VE• CHI E DOVE • CHI E DOVE • CHI E DOVE• CHI E DOVE• CHI E DOVE• C 

LATISOLE MARIO 
Via Mario Gon 158 
93015 Nlsceml (CL) 
Tel 0933/951829 
MANGANO SALVATORE 
Via Fimia. 16 
95128 CATANIA 
Tel 095'441244 

SARDEGNA 

RIVA GIOVANNA 
Via Moniebello, 13 
07024 La Maddalena (SS 
Tel 0789/73736 

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 
(Ardenza) 
57100 LIVORNO 
Tel 0586/505062 

ELECTRONIC MARKET srl 
Via della Pace. IS'A 
58100 GROSSETO 
Tel 0564/411090 
MALPICI ALESSANDRO 
Via Del Bargeo, 6 
50135 FIRENZE 
Tel 055/608240 
PETROCCHI Dr. Andrea Giovanni 
Via Lorenzetli, 5 
52100 AREZZO 
Tel 0575/354214 
SUN TRONIC SERVICE s.r.l. 
Via Enrico Guido Bocci, 45'53 
50141 FIRENZE 
Tel 411 758 
MATEX ELETTRONICA 
PROFESSION ALE 
Via Satli, 33 
56025 Pontedera (PI) 

TRENTINO 

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

VENETO 

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

BECCARI ELETTRONICA 
Via Beiluno, 45 
32032 Fellre (BL) 
Tel 0439/80518 

E.B. ELECTRONIC SYSTEMS 
dl E. Brancacclo 
Via Roma. 128/B 
35010 Vlgodarzere (PD) 
Tel 049/702018 

ELECTRONIC MARKET 
Via S Maria Maddalena, 11/A 
31046 Oderzo (TV) 
Tel 0438/24258 

ERTES 
Via Umt^ d'ltalia. 154 
37132 San Mlchele Extra (VR) 
Tel 045/973466 

MCE ELETTRONICA srl 
Via Dante, 9 
31029 Vlllorio Venelo (TV) 
Tel 0438/53600 

SVIZZERA 

ROBBIANI e VALLI SA 
Via G Rusca 
CH 6862 RANCATE 
(Svizzera Italiana) 
Tel 091/686580 
TER8A WATCH S.A. 
Via Dei Pioppi, 1 
6900 Lugano-Massagno 
Tel 004-091-560302 

• I kit vengono lornlll completl di clroulto stampalo, componentl eleltronlcl, e una descrlzlone illuslrala che lacillta II monlaggio del 
clrcullo e la sua messa In lunzlone, facendo rlferlmenlo anche al test-point per una raplda verifies del circulto. 

• I kit possono essere ordlnatl per posta o acqulstatl dlrettamenle presso I distributor), del quail vl fornlamo gll Indlrlzzl In queste paglne 
della rlvlsta (Attenzlone, non presso la J.C.E.). 

• Ollre al kit completl, in scalola dl montagglo, sono dlsponlblll anche I kit premontatl e collaudati con o senza I relallvl contenllorl. 

COOICE PBEZ20 
KIT 

PBEZZO 
STAMPATO 

ELEKTOB K"1 GIUGNO 1979 
EPS 9453 GENERATORE Dl FUNZIONI SEMPLICE 63.000 1 10.600 

10 600 EPS 9453 F PANNELLO PER GENERATORE 01 FUNZIONI SEMPLICE 
EPS 9465 ALIMENTATORE SIABIUZZAIO A CIRCUITO 

INTEGRATO 60.000 5300 EPS 78041 TACHIMETRO PER LA BICICLETTA 16.000 3.900 EPS 1234 RIOUTTORE OINAMICO DEL RUMORE 13.800 4.400 EPS 9743 C0MAN00 AUTOMATICO PER IL CAMBIO OELLE 
DIAPQSITIVE 16 900 3.300 EPS 4523/9831 LE FOTOGRAFIE 01 KIRLIAN 61.000 10,000 EPS 1473 SIMULATORE 01 F1SCHI0 A VAPORE 14 700 5,000 EPS 1471 SINIETIZ2AT0RE 01 VAPORIERA 12 700 4.500 EPS 9765 INIETTORE 01 SEGNALI 8700 3,300 

ELEKTOR *' 2/3 LUGUO/AGOSTO 1979 EPS HB1l+HBt2 AUSTERE0 ALIMENTATORE • AMPLIHCATOREHI-FI 
OA 3 WATT 

EPS H813 AUSTEREO PREAMPUFICATORE 
EPS H04 RIFERIMENTO Dl FREQUENZA UNIVERSAEE 
EPS 9525 IN0ICAT0RE 01 PICCO A LED EPS 77005 OISTORSIOMETRO 
EPS 77059 ALIMENTATORE 0-10 V 
EPS 77101 AMPLIFICATORE PER AUT0RADI0 4W 
EPS 939819399 PREAMPUFICATORE PRECO 
EPS HB14 AUSTEREO: PREAMPLIFICATORE FONO 
ELEKTOR N' 4 ■ SErTEMBRE 1979 
EPS 979? TIMER L0GARITMIC0 PER CAMERA 0SCURA 
EPS 9860 PPM VOLTMEIRO 01 PICCO AC SU SCALA 

LOGARITMICA EPS 9817-1-2 VOLTMETRO LED CON UAA 180 
EPS 9970 OSCILLOGRAPHIC 
EPS 9952 SALDAIORE A IEMPERATURA CONTROLLATA 
EPS 9827 CAMPI MAGNETIC! IN MEDICINA 
EPS 9927 MINI-FREOUENZIMETRO 
ELEKTOR H' 6 - OTTOBRE I979 
EPS 9344-1-2 MINI-TAM8UR0 
EPS 9344-3 GENERATORE 01 RITMIIC 
EPS 9948 GENERATORE SINUSOIDALE A FREQUENZE FISSE 
EPS 9491 SEGNALATORE PER PARCHIMETRI 
EPS 79026 INTERRUTTORE A BATTIMANO 
ELEKTOR N' 6 EPS 79005 
EPS 9751 
EPS 9755-1-2 
EPS 9325 
EPS 79075 

ELEKTOR r 7 
EPS 9987-1-2 
EPS 79006 
EPS 79073 
EPS 79073-1-2 
EPS 9906 
EPS 9885 EPS 9967 
EPS 80024 

NOVEMBRE 1979 
INDICATORE DIGITALE UNIVERSALE 
SIRENE 
TERMOMETHO 
II DIGIBELL" 
MICRO COMPUTER BASIC 

DICEMBRE 1979 
AMPLIFICATORE TELEFONICO 
GIOCO PROVA-FORZA 
COSTRUZIONE DEL COMPUTER PER TV GAMES (mam Doa'd) 
COSTRUZIONE DEL COMPUTER PER TV GAMES 
(power supply e keyboard) 
ALIMENTATORE PER MICRO COMPUTER BASIC 
SCHEDA CON 4 K Dl RAM 
M00ULAT0RE TV UHF/VHF 
BUS BOARD (COMPRESO FLATCABLE 64 POUI 

38.500 
25.600 
22,700 
18 300 
19 700 
13.900 
10.500 
46 600 
9 700 

39.000 
15.100 
29.200 
35 300 
34.600 
15 000 
61.000 

63 000 
39 000 
51,800 
24,900 
17.600 

34.600 
15 700 47,700 
24.300 

111.800 

29.200 
23 300 

245,700 
70.800 
56 200 

158 800 
19.500 
54 600 

10.500 II 000 
7300' 
5 700 
7 800 
5.500 
4,500 

13.900 
5 900 

7 700 
6.500 
9.300 
7,300 
6,500 
5.000 
9200 

11.300 
6.000 
8.000 
4,700 
6.000 

7300 
6,000 

13.000 
9.900 

24.750 

10 500 7 600 
50.000 
23 000 
13.200 
46.200 
6000 

17 000 

COOICE PBEZZO 
KIT 

PBEZZO 
STAMPATO 

ELEKTOR N- 8 GENNAIO 1980 
EPS 9984 PUZZ-BOX VARIAB1LE 16.200 5.500 
EPS 9965 TASTIERA ASCII 114.500 21.500 
EPS 9988 POCKET BAGATELLE (gioco di deslreaaal 20.000 6.000 
EPS 9985 CONTAMINUTI CHIOCCIANTE 22 200 8,400 
EPS 9966 ELEKTERMINAL 163.700 22.600 
EPS 79519 SINTONIA A TASTI 47 000 11.800 
ELEKTOB N' 9 ■ EE8B8AI0 1980 3.600 EPS 9974 RIVELATOBE 01 PROSSIMITA' 33.000 
EPS 79038 ESTENSIONE DELLE PAGINE NELL'ELEKTERMINAL ID8.000 19.800 EPS 79088-1-2-3 IL OIGIFARAD" W.OOO 14,300 EPS 79514 GATE DIPPER 36.200 5.800 EPS 78003 LAMPE6GIAT0RE 01 POTENZA 13.000 6.000 
EPS 79077 SEMPLICI EFFETTI SONORI 21.000 6.000 EPS 78087 CHASSIS 01 MEDIA FREQUENZA 27 000 7,300 
EPS 79082 DECOOIFICATORE STEREO 33.000 7,700 
EPS 79095 21EKDOORBELL 45,000 14«V1 

ELEKTOR r 10 
EPS 79019 
EPS 9913-1-2 
EPS 79040 
EPS 9753 
EPS 80021-IA-2A 
EPS 80016 

ELEKTOR *• II 
EPS 79650 
EPS 79039 
EPS 79070 
EPS 79071 
EPS 80023 
EPS 80023-a 
ELEKTOR N-12 
EPS 79024 
EPS 80031 
EPS 80054 
EPS 79093 
EPS 80009 
ELEKTOR H" 13 
EPS 800ie-l-2 
EPS 80084 
EPS 80086 
EPS 80096 
EPS 80097 
EPS 80101 
EPS 80102 
EPS 80109 

MARZO 1980 GENERATORE SINUSOIDALE 
UNITA 01 RIVER8ER0 DIGITALE 
M00ULAT0RE AD ANELL0 
B1GLIA ELETTRONICA 
SINT0NIA DIGITALE 
DISTURBATORE ELEITBONICO 

APRILI 1960 CONVERTITORE PER ONDE CORIE 
MONOSELEKTOR (3 PANNELLO 
STENTOR 
ASSISTENTOR 
I0PAMP 30 W CON ALETTA 
TOPAMPSOWCON ALETTA 

MAGBIO 1980 
RICARICATORE AFFIOABILE 
TOPPREAMP 
VOLEIE UNA VOCE "STfiANA 
(modutalore ad anello) 
TIMER/CONTROLLER PROGRAMMABILE ESWAR (ellelli sonori con rivetbero analogico) 

GIUGNO 1980 ANTENNA 'ATTIVA' PER AUTOMOBILE 
SCCENSlONE A TRANSISTOR 
TEMPORIZZATORE INTELLIGENTE' PER 
TERGICRISTALLO 
MISURATORE DEL CONSUMO 01 CARBURANTE 
(sensort a parler 
EERMIAMO I LAORI' lanlilunol 
INDICATORE DELLA TENSIONE DELLA BATTERIA 
UN PROBE AD ASTINA (aslma a parla) 
PROTEZIONE PER BATTERIA 

ELEKTOfl 14/15 - LUGUO/AGOSTO 1980 
EPS 78065 RIOUTTORE 01 LUCE SENSOR 
EPS 79617 CARICA BATTERIE AUTOMAIICO 
EPS 79505 AMMUTOLITORE PER DlSC-JOCKEV 
EPS 79114 FREOUENZIMETRO PER SINTETIZZATORI 
EPS 79509 SERVO AMPLIFICATORE 

24 500 
21600 
34 600 
87.500 
12.000 

25.200 
76.400 
42.900 
16.000 
56 200 
62 700 

33 750 
96.700 
28.900 
67 300 
46 400 

27.500 
40.900 
48 000 
77.800 
15.000 
15.500 
12.800 
12 900 

23 700 
55.000 
24 600 
21.600 

6 600 
19 800 
8.400 
9,800 

22 000 
5.200 

6.000 
25.300 
11.300 
8.000 
6.900 
6,900 

6.600 12.600 
6.000 
8.500 
9.200 

8.000 
11900 

9.900 
19.800 
5,300 
5300 
5.300 
6.000 

6.000 
6 500 
8.000 
7.000 
6 600 
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COOICE 'REZ20 PBEZZO 
KIT STAMPATO 

CODICE PBEZZO KIT PHEZZO 
STAPAPATO 

ELEKTOR H1 16 SETTEMBRE 1980 
EPS 79513 VSWR METER CON STRUMENIO 
EPS 800?' GENERATOBE 01 C0L0HI 
EPS 79033 QUIZMASTER 
EPS 9945 CONSONANT (con pannello Ironlalel 
stsiema O alla'me cenlrali;zalo 
EPS 9950-1 STAZIONE MASTER icon alloparlamel 
EPS 9950-2 STAZIONE SLAVE (con alloparlamel 
EPS 9950-3 STAZIONE D ALLARME 

ELEKTOR K'IT-OTTOBRE 1980 
EPS 80067 OIGISPLAV 
EPS 80045 
EPS 79035 
EPS 9954 

ELEKTOR N' 18 
EPS 80068-1/2 
EPS 80068-3 
EPS 80068-4 
EPS 30068-5 
EPS 80022 
EPS 80060 
EPS 9956/9955 

ELEKTOR IP 19 
EPS 9423 
EPS 9368 
EPS 9329 
EPS 9369 
EPS 9192 
EPS 80065 EPS 80019 

ELEKTOR K' 20 
EPS 81002 
EPS 80050 
EPS 80112/1 
EPS 9915 
EPS 9914 
EPS 9979 
EPS 9981 

TERMOMETRO DIGITALS 
MILUVOLTMETRO OA E GENEHATORE 01 SEGNALI (con slrumentol 
PRECONSONANT 

MOVEMBRE 1980 
IL VOCODER 01 ELEKTOR ■ BUS BOARD 
(compleio 01 connellorll 
IL VOCODER 01 ELEKTOR - FILTRI 
IL VOCODER Dl ELEKTOR - MODULO I/O 
IL VOCODER 01 ELEKTOR - ALIMENT 
AMPLIFICATORE D ANTENNA 
CHOROSYNT CON TASTIERA 2,5 OTTAVE 
DOPPIO REGOLATORE 01 DISSOLVENZA PER 
PROIETTORE 

DICEMBRE 1980 
ANTENNA FM INTEGRATA per Inteim 
RELE' CAPACITIVO 
SONDA LOGICA VERSATILE 
MINI-RICEVITORE AO ONOE MEOIE 
SOSTITUTO "LOGICO" DEL POTENZIOMETRO A CARBONE 
OUPLICATORE 01 FREOUENZA 
TREND A VAPORE 

GEMNAIO 1981 
DISSOLVENZA PROGRAMMABILE PER OIAPOSITIVE 
INTERFACCIA A CASSETTE PER MICROCOMPUTER 
BASIC 
ESTENSIONE INTERFACCIA CASSETTE 
GENERATORE 01 NOTE UNIVERSALE 
MODULO PER OTTAVA 
ALIMENT AZIONE FILTRI PREAMPLIFICATORE 

ELEKTOR N1 21 FE86RAI0 1981 
EPS 9968-1 TV-SCOPIO (amplillcalore di ingresso) 
EPS 9968-2/3/4/5/F TV-SCOPIO, VERSIONS BASE 
EPS 79053 TOTO-ORACOLO 
EPS 9840 TEMPORIZZATORE PER SVILUPPO FOTO 
EPS 9499-2 PORTA LUMINOSA A RAGGIINFRAROSSI 

lalimentalore) EPS 9862-1/2 PORTA LUMINOSA A RAGGI INFRAROSSI 
(If asmellilore/ficeviiore) 

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

ELEKTOR Ns 23 
EPS 80085 
EPS 80089-1 
EPS 80089-2/3 
EPS 80089-? 
EPS 9911 
EPS 9873 

ELEKTOR r 24 
EPS 9874 
EPS 80069 
EPS 80077 
EPS 81124 

ELEKTOR N' 25 
EPS 9897-1 
EPS 9897-2 
EPS 9932 EPS 80502 
EPS 80128 

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

APHILE 1981 
AMPLIFICATORE PWM JUNIOR COMPUTER (baselta pilncioalel 
JUNIOR COMPUTER ibasella disolav 1 
JUNIOR COMPUTER I alimanlalore) 
PREAMPLIFICATORE PICK-UP 
MODULATORE 01 COLORE 

MAGGIO 1981 
ELEKTORNADO 
SISTEMA INTERCOM 
PROVA TRANSISTOR! 
INTELEKT 

GIUGHO 1981 
EQUALIZZATORE, SEZIONE 01 FILTRO EQUALIZZATORE, CONTROLLO TONI 
ANALIZZATORE AUDIO SCATOLA MUSICALE 
TRACCIACURItf PER TRANSISTORI 

TV-Scopio versione ampllata 
EPS 9969-1 BASETTA MEMORIE 
EPS 9969-2 CIRCUITO TRIGGER 
EPS 9969-3 BASE TEMPI INGRESSO 

ELEKTOR T 26/27 LUGLIO/ABOSIO 1981 
EPS 80071 MONITOR OIGITALE DEL BATTITO CARDIACO 
EPS 80145 MONITOR OIGITALE DEL BAIIITO CARDIACO 

(display board! EPS 80505 AMPLIFICATORE A V-FET 
EPS 80506 RICEVITORE SUPER ATTIVO 
EPS 80515-1/2 ILLUMINAZIONE PERWETRINA 
EPS 80516 ALIMENTATORE A TENSIONS VARIABILE 0-50 V/0-2A 
EPS 80532 PREAMPLIFICATORE STEREO DINAMICO EPS 80543 AMPLIFICATORE STAMP 
EPS 80556 PROGRAMMATORE PER PROM 

23.400 
47 600 
27 700 
80 000 

34 600 
30.000 
10.800 

67 000 
28.000 
17 300 

42.900 
33.000 
61800 
34.000 
12,600 

148.000 
30.300 

19 700 
14.300 13.800 
9,600 

43.500 
15.700 
18400 

108.000 

108.000 

49.500 

18,900 
91.000 
16.400 
37.300 
23.800 
18 900 

21600 
22.200 
29.900 
43.800 
41.900 
16.700 
20.100 

10,200 
198.400 
36.000 
49.200 
50.500 
25.700 

36,700 
30.900 
30.150 

18.900 
22 200 
37.600 
51.600 

7,500 

46,000 
15.000 
15 400 

78.000 

92 400 
20.600 
38.000 
58.000 
13.500 
10.000 
45.500 

2 000 
4600 
4000 23.800 

5300 
4 800 
2 700 

8300 
9.400 
3.800 
5.800 

20 900 
7 200 
7 300 
6.000 2 OOO 

33.600 
7 000 

4700 
4.800 
4800 
2.500 

IIOOO 
2,900 
2.900 

18700 
15,500 
5.000 

18.700 
8,400 
5.300 

14.500 

5,500 
30.000 
7700 
9.900 

10.600 
9 600 

3.000 
3.450 
4 000 
6,000 
5.200 
3 OOO 
3.600 

2.500 
28.600 

8.600 
14.300 
9.900 
6,400 

6900 
5.300 
7 450 

3 500 
3.500 
8.400 
7.500 
2,000 

10.700 
4300 
4 300 

14,300 
3.900 
7.000 
6.500 

IIOOO 
5.200 2.600 
2.500 12.100 

ELEKTOR IP 28-SETTEMBRE 1981 
EPS 81012 LUCI DA SOFFITTO 
EPS 81072 MISURATORE OELLA PRESSIONE SONORA 
EPS 81082 P0TEN2A BRUT A con rallreddalore 
EPS 81005 CAMPANELLO A SENSORE 
EPS 81073 POSTER CHE DANZA Ibasella) 
EPS 81073-P POSTER CHE DANZA (poslerl 
EPS 81068 MINI MIXER 
II grande VU Meter 
EPS 81085-1 VERSIONE BASE 
EPS 81085-2 ESTENSIONE A 240 V 

ELEKTOR IP 29 • OTTOBRE 1981 
EPS 80120 
EPS 81101 
EPS 81027/1-2 EPS 81071 
EPS 81105/1-2 
EPS 81008 
EPS 81110 

ELEKTOR H' 30 
EPS 81112 
EPS 80614 

8K RAM - 16K Ol EPROM 
TEMPORIZZATORE Dl PROCESSO 
RILEVATORE Dl FONEMI SOROI 
E SONORI 
VOLTMETRO OIGITALE 2,5 CIFRE 
TAP MULTICANALE 
RIVELATORE Ol MOVIMENTO 

NOVEMBRE 1981 
GENEBATORE 01 EFEETTI SONORI T") 
ALIMENTATOHE PHECISIONE 

Generalore di ellelii sonori: 
SIRENA-NAVE SPAZIALE SPARI E MITRAGLIA7RICE 
EFFETTO BOMBE 
CINGUETTIO D UCCELLI 
EFFETTO AEREO IN VOLO 
EFFETTO AUTO IN CORSA E AUTOSCONIRO 
EFFETTO VAPORIERA 

150.200 
27 300 
87 800 
HMO 
54.500 
86 700 

32.500 
64 000 

248.000 
51.900 

109.000 
66.000 
46 000 
44 300 

42 000 
71.500 

26 400 
37 300 
27.000 
28 000 
Z6 300 
29 700 
27 300 

" Compresi moduli e pannello Irontale 

ELEKTOR IP 32 GENNAIQ 1982 
EPS 81173 
EPS 81135 
EPS 81123 
EPS 81069 EPS 81094/1 
EPS 81094/2 
EPS 81094/3 
EPS 81094/4 
EPS 81094/5 
EPS 80089/3 
EPS 81143 
EPS 79017 
• COMPRESO 

BAROMETRO OIGITALE 
ROGER BLEEP 
ACCOPPIATORE Dl TRANSISTORI 
CONVERTITORE 01 DECIBEL 
ANALIZZATORE LOGICO fcircuito base) 
ANALIZZATORE LOGICO Icircuilo d'enlralal 
ANALIZZATORE LOGICO (cttcuilo di memoria) 
ANALIZZATORE LOGICO (circuito cursor! di pilolaaqio) 
ANALIZZATORE LOGICO (circuilo displayl 
ANALIZZATORE LOGICO (circuilo alimenlazionel 
ESTENSIONE OELLA MEMORIA DEL TV-GAME 
GENERATORE 01 FORME D'ONOA 

CAVO PIAITO A 16 CONDUTTORI 

ELEKTOR N' 33 ■ FEBBHAIO 1982 
EPS 81171 C0NTAG1R) (avanli-indieiro) EPS 81141 OSCILLOSCOPIO A MEMORIA 
EPS 81155 CONTROLLO DISCO LIGHTS (Loci psichedelichel 
EPS 81032 LETTORE Dl MAPPE 
EPS 81156 VOLTMETRO-FREQUENZIMETRO (circuilo base) 
EPS 81105 VOLTMETRO-FREQUENZIMETRO (display 4 cilre) 

ELEKTOR r 34 - MARZO 1982 
EPS 82011 
EPS 80133 
EPS 82015 
EPS 82006 
EPS 82001 
EPS 81594 
EPS 82029 
EPS 82009 

STRUMENTO DA PANNELLO A CRISTALLI LIQUIDI 
TRANSVERTER PER LA BANDA DEI 70 CM" 
DISPLAY UNIVERSALE A LED CON UAA 170 
MISURATORE OELLA VELOCITA' 01 OTTURAZIONE 
(compreso Iraslormalore) 
TIMER PER CAMERA OSCURA AD AMPIA REGOLAZIONE' 
SCHEOA AO INSERZIONE PER PROGRAMMATORE 
Dl EPROM (2716)* 
HIGH-BOOST (AMPLI TONI ALTI PER CHITARRA) 
AMPLIFICATORE TELEFONICO A INOUZIONE 

82 300 
23.800 20,000 
38.700 

131.500 
23,300 
28.700 
51500 
21,900 
49.200 

286.300 
43 200 

106.400 
81,300 
52 400 
12 500 
67 000 
47 000 

64.200 
150.700 
22 000 
95.600 
47,000 
19.000 
28.700 
21800 

25.000 
4.300 
8400 
3 600 
6 000 
6 600 

34 000 

6500 
11300 

41500 
12700 
31700 
11000 
I3 60O 
6600 

6.500 
6 OOO 

ELEKTOR «' 31 - DICEMBHE 1981 
EPS 81024 ALLARME PER FRIGORIFERO 15 900 4.700 EPS 81013 ECONOMIZZATORE 01 CARBURANTE 25.600 9 000 EPS 81142 SCRAMBLER 39.000 7300 EPS 81117-1 SISTEMA A COMPANDER RIDUTTORE RUMORE 162 000 118.000 EPS 81117-2 ALIMENTATORE PER COMPANDER 30.200 6600 EPS 9860 MISURATORE 01 PICCO DEL COMPANDER 15 700 6.600 EPS 9817/1-2 DISPLAY A LEO CON UAA180 DEL COMPANDER 29.200 9.300 EPS 9956/80512 FADER PER PROIETTORI Dl OIAPOSITIVE (pane 2'l 43 000 10.600 

16.500 
8,000 
8000 

11.800 
37,950 
10500 
10 500 
14900 
6.600 

14,300 
82.700 
14,300 

25 700 
19300 
16.000 

7 OOO 
20.900 
10.300 

8.800 
65.900 

8.500 
20 000 12.000 

6 000 
10 300 
8.300 

" EPSM133 = COMPRESO SCATOLA SCHERMATA/CONNETTORI BNC//TUTTA LA MINUTERIA ULrUOnnENTE. 
! SS KS4 1 COMPLETO DEI CONNETTOHI F DEL MODULO D'INSEflZIONE DEI VARI oP A 3 BIT EPS 82004 = COMPRESO TRASFORMATORE'MANOPOLE GRAOUATE/PANNELLO SEWGRAFICO 

ELEKTOR r 35 - APRILE 1982 
EPS 81029 
EPS 82020 
EPS 9968/5 
EPS 81128 
EPS 81130 
EPS 82040 
EPS 81150 
EPS 81158 
EPS 82006 

D|EAa8ACaAMENTORAENIE jyApfF0RMAr0RE/C0NrEN'T0RE/CAVERIA,SEC0N00 LE N0,,ME 

" EPS 82020 = COMPHESA TASTIERA DA 5 OTTAVE — EPS 9968/5 = COMPRESI CONNETTORI E TRASFORMATORE 
*— EPS 81130 = COMPRESE 5 CELLE SOLARI 
 EPS 81150 = COMPRESO MOBILE E TRASFORMATORE 
 EPS 81158 = COMPLETO Dl MOBILE E CAVERIA SECONOO NORME ANIE 

CONTROLLO AUTOMATICO PER POMPA Dl RISCALDAMENTO* 
MINI ORGANO A 5 OTTAVE" 
ALIMENTATORE PER MINIORGANO"* 
ALIMENTATORE UNIVERSALE 
GALLO SVEGLIA OA CAMPEGGIO*"* 
MODULO 01 MISURA DEI CONDENSAIORI 
GENERATORE RADIOFREQUENZA PER 2M-70 CM - 
23 CM  
SBRINATORE ECONOMICO PER FRIGORIFERO  
OSCILLATORE SINUSOIDALE PONIE Dl WIEN 

41 400 13.500 
122 000 19.000 

19.600 7 600 
47 500 11600 
37 800 6.900 
39 500 9.400 
37 300 8.OOO 
31900 8,000 
35.700 9,800 
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PREZZO PREZZO 
KIT STAMPATO CDDICE PREZZO 

KIT PREZZO 
STAMPATO 

ELEKTOB N' 36 - MAGGIO 1982 
EPS 82019 (PROM 
EPS 82MI MOLIIPLICATORE 01FREQUENZA PER FREQUENZIMETRI 
EPS 82026 FREQUENZIMETRO A CRISTALLI LIOUIDI 
TPS A769 RICEVITORE COMPATTO STEREO AM/FM 
EPS 82046 CARILLON ELETTRONICO (compfeso traslormalofel 
EPS 82034 SCHEOA PARLANTE 

ELEKTOR N 37 - GIUGNO 1962 
EPS 82028 
EPS 82010 
EPS 6203971-2 

EPS 82070 
EPS 82043 

EPS 80076'1-2 
EPS 32068 

FREQUENZIMETRO A ISO MEGA 
PROGRAMMATORE 01 EPROM 27I6/2732- 

SISIEMA INTERFONICO CON ASCOITO SENZA Fill 
A INDUZIONf 
82039/1 = TRASMETTITORE 
82039/2 = RICEVITORE 
CARICATORE UNIVERSALE 01 BATTERIE NiCd" 
AMPLIFICAIORE 10 W PER I 70 CM 
VERSIONE 12/14 V Dl ALIMENTAZIONE'" 
VERSIONE 24/28 V 01 ALIMENTAZIONE"" ANTENNA ATTIVA A FINESTRA 
INTERFACCIA PER LA SCHEDA PARLANTE 

36.800 
27.700 

159 300 
29.200 
44 900 

7.900 
9.800 

10200 
6.300 
9 400 

378,000 (solo in kil) 

18 600 
36 200 

33 500 10.500 
30 300 B 600 
53 500 13 000 

157 OflO 20 400 
168 500 20 400 
51 700 16 300 
36.200 7 500 

" EPS 82010 KIT COMPLETO Dl CONNETTORI CAVO PER J.C . CONTENITORE E ZOCCOLO TEXTOOL 
INSEHZIONE ZERO 

" EPS 82070 COMPRESO TRASFORMATORE 
•" EPS 82043 COMPRESO CONTENITORE EO ALETTA Dl RAFFREDDAMENTO 

ELEKTOR N' 38/39 - LUGLIO/SGDSTO 1982 
EPS 81570 PREAMPLIFICATORE HI-FI" 
EPS 81515 INOICATORE 01 PICCO PER ALTOPARLANTI 
EPS 81523 GENERATORE CASUALE 01NUMERI PER 05CILL0SC0PI0 
EPS 81577 AMPLIFICATORE OTNGRESSO PER ANALIZZAIORE 

LOGICO 

EPS 81545 ALIMENTATORE VARIABILE OA 2/60V"" 
EPS 81525 SIRENA HI-FI EPS 81567 SENSORE Dl UMIDIIA' 
EPS 81536 CONVERTITORE DA 12 A 6 V 
EPS 81505 BILANCIA PESA-LETTERE 
EPS 81575 STRUMENTO OIGITALE UNIVERSALE 
EPS 81541 DIAPASON AL QUARZO 
EPS 81506 CONTROLLO 01 VELOCITA PER MOOELLI NAVALI 
" COMPRESO TRASFORMATORE 
•• COMPRESA ALETTA 01 RAFFREDDAMENTO E TRASFORMATORE 

EPS 82081 /A 
EPS 82081/B 
EPS 82088 
EPS 82069 
EPS 82093 
EPS 82027 
EPS 82014 
EPS 82014/F 
EPS 82090 
EPS 82089/1/2 EPS 82081/F 

SETTEMBRE 1982 
CARICABAITERIE AUTOMATICO 
PER BATTERIE PB lO/ISV-ISA" 
CARICA8ATTEHIE AUTOMATICO 
PER BATTERIE PB I0/I8V-5A"" 
CANCELLATORE 01 EPROM""" 
TERMOSTATO PER CAMERA OSCURA 
(BAGNO FOIOGRAFICO)'""* MINISCHEOA EPROM 
SINTETIZZATORE VCO  
PREAMPLIFICATORE PER CHITARRA "ARTIST' PANNELLO FRONTALE PER AMPLIFICATORE 
Dl CHITARRA 
TESTER PER RAM 2114  
AMPLIFICATORE STEREO 100W  
MOBILE PER CARICABATTERIE 
COMPRENSIVO Dl MINUTERIA 

47.300 
19.500 
47 000 
22 500 
11500 
79 800 
26 000 
34 000 

55 000 
75.000 
38.000 

II 200 
8400 
6 650 
9 900 
5500 

13 500 
7.500 
6.000 

9 500 
9 500 

37.000 9,000 
49.700 9 800 

172 000 23,000 
221.000 49 900 

11.000 
32 OOO 9.800 

215.000 24.900 
16000 

COMPRESO THASFORMArORE 
COMPRESO TRASFORMATORE 73.000 19 900 — COMPRENSIVO Dl LAMPAOA E CONTENITORE 

9 800 6.600 COMPRESO TRASFORMATORE DA 2A 18V 
37,500 11.500   COMPLETO Dl MASCHERINA E MANOPOLE 

  COMPRESO ZOCCOLO AO INSERZIONE ZERO 38 0M 9 Ml  COMPLETO Dl TRASFORMATORE TOROIOALE-DISSIPATORI-TORRETTE-MINUTERIA-SPINOTTI 

SERVIZIO ESS 
Dischl 45 girl con B'ogramma per mlcrDprocessore 
ESS 002 (DISCO 45 girl) ESS 004 (DISCO 45 giril 
ESS 005 (DISCO 45 gifl) 
Casselle con programma per mlcroprocBssore 
ESS 007 (CASSETTA. 
ESS 008 ICASSETTAI 
ESS 009 ICASSEITA) 

SOFTWARE 

SC/MP con melodia di Nalale 
NIBL-E PER SC/MP Luna, baluglia navale, giornale (ummoso. biorllmo. D'ogtamma d'anallsi. disassembler 

15 PROGRAMMI PER TV-GAMES 
PER HIGH-COM 
NUOVA CASSETTA CON 15 PROGRAMMI PER TV-GAMES 

SERVIZIO PROM-EPROIVI PRE-PROGRAMIVIATE 
500 
501 
502 
603 
504 
505 
506 
507-N 
508 
509 
510 
511 

EL8UG IN VERSIONE ORIGINALE 3xMM 52040 
ELBUG IP VERSIONE SC/MP 3»MM 52040 
PROGRAMMA Dl ROUTINE PER NIBl COMPUTER 
JUNIOR-MONITOR 1i2708 
LUCI OA SOFITTO 1*2708 
PROGRAMMA PER INTELEKI 2x2716 
MONITOR PER JUNIOR C 1x2716 EPROM 
MONITOR 01 STAMPA PER JUNIOR C PME 1x2716 EPROM PROGRAMMA DTNDIRIZZO BUS PER JUNIOR C, 1x82523 PROM 
OINAMICA Dl PROCESSO PER JUNIOR C 1x2716 EPROM 
FREQUENZIMETRO 150 MHz 2x82S23 PROM 
PROGRAMMA DISASSEMBLER PER JUNIOR C. 5U EPROM PROGRAMMA 2716/2732 PROGRAMMATO IN ESAOECIMALE 1x2716 EPROM 

-ATTENZIONE 

L, 7.000 
L 7.600 
L 11.000 

L 20.000 
L 9,000 
L 26.000 

L- 35.000 
L. 35,600 
L 15.600 
L 15 600 
L 15 OOO 
I 50,000 
1.. 25,000 
L 25.000 
1 15 OOO 
L 25 000 
L 30,000 L 28 000 

— II codlce riportato nell elenco dei kit, deve essere indicato nell'ordinazione. 
— Tale codice dovrS essere preceduto da una delle seguenti sigle di riconoscimento (relativamente a cid che si vorrd acquistare)- 

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

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

TAGLIANDO D'ORDINE EPS-ESS-KIT da Inviare a : Elektor-kit APL - Via Tombetta, 35/a - 37135 Verona. 
Termini dl consegna: 
EPS 15 gg. dalla data di ricevimento dell ordme 
ESS 30 gg dalla data di ricevimento dell ordine 
KIT 15 gg dalla data di ricevimento dell ordine 

Data 

Invlaleml II seguente malertale. pagherd al postlno l lmporto relallvo 4 apese dl spedlzlone. Flrma 

Codice OuantlU Codice Ouanllti Codice QuanllU Codice Quantlli 

Nome Copnoma 

lndiri«o 

Cap Citta Provlncla 
1 1 1 1 1 1 1 M M 1 M M I M 1 M M M M M 1 M 1 1 
Codice Fiscale (indispensabile per le azionde) 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 
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ANOMALIE DELLA 
PR OP AG AZI ONE RADAR 
SVELATE DAL COMPUTER 

di Stefan Geisenheyner 

II radar h un imporlante mezzo di esplora- 
zione di spazi che non si possono osservare 
ad occhio nudo ma, come lutte 1c realizza- 
zioni tecniche, allinea accanto ai molii 
vantaggi, anche alcuni lati negativi. Le ap- 
plicazioni pacifiche e belliche di quesio 
strumento possono persino ricavare dei 
vantaggi dai difelti del sistema. E' nolo a 
luni che attualmente i piloti si esercilano 
coslantemenle a volare raso terra e si sono 
messi a punto sislemi missilistici che per- 
mettono la guida del mezzo offensive ad 
una quota vicinissima alia superficie (mis- 
sili da crociera o "Cruise"). Questo parti- 
colare comportamento dell'emissione ra- 
dar e normale ed appare dal diagramma di 
figura I. 
Sin dai primigiorni del radar si eperovisto 
che esistevano dei casi in cui si ottenevano 
risultati inattesi. Talvolta il radar aveva 
portate piii ampie del normale, spesso per- 
melteva di osservare oggelli al di 1^ della 
linea deH'orizzonte visibile daH'anlenna. 
In altri casi non venivano rilevati bersagli 
che si trovavano ben addentro alia portata 
del radar. Queste condizioni sono general- 
mente note come propagazione anomala 
(anaprop). Ricerche intraprese da un gran 
nu mero di agenzie indipenden ti o governa- 
live hanno dimostralo che I'anaprop non e 
affatto un fenomeno insolito. 

Canali atmosferici 
Un radar produce un profilo di propaga- 
zione "normale" (figura 1). Pero, in un 
notevole numero di occasioni, awerra una 
copertura anormale. Questa e provocata 
dalla presenza di uno o piii canali di propa- 
gazione radar nell'atmosfera (figura 2). 
Quesli canali agiscono come se fossero del- 
le guide d'onda che concentrano I'energia 
del radar lungo determinati percorsi e tcn- 
dono a provocare rifrazioni e riflessioni 
dell'energia delle onde radar che colpisco- 
no il canale con eerie angolazioni. 1! risul- 
tato e che questi "condotti" possono pro- 
vocare sia un aumento della portata che 
un'altenuazione del segnale. Finora e slato 
impossibile defmire il comportamento 
dell' anaprop ed il funzionamento mostra- 
va risultati che sfidavano ogni spiegazione 
logica. In talune occasioni sisonootlenute 
portate maggiori del previsto ad una quota 
molto bassa, mentre in altre occasioni, dei 
bersagli che avrebbero dovuto essere rile- 
vati non sono apparsi per niente sullo 
schermo. 1 n tali occasioni sono stati spesso 
biasimati gli operator!, con il risultalo di 

lunghe verifiche tecniche degli impianti. II 
difelto non era pero imputabile ne agli 
operatori ne agli impianti. ma allacanali/- 
zazione delle onde radar che davano origi- 
ne a portate annrmali. 
La lormazione di queste canalizzazioni e 
un evento lutl'allro che raro. Alle lulitudi- 
ni delle zone temperate, si hanno delle ca- 
nalizzazioni per circa il 30 45 per cento 
del tempo operative. Nel Mediterraneo, 
nel Medio Oriente ed in altre zone in cui 
per lunghi periodi si hanno condizioni di 
tempo caldo o comunque stabile, le cana- 
lizzazioni appaiono per mesi e mesi di se- 
guilo in una percentuale del 90%: il risulta- 
lo e che si verificano coperture radar inso- 
lile sia per le apparecchiature a terra die 
per quelle aerotrasporlate. 
L'anaprop costituisce un problema sia per 
la difesa che per Pattacco aereo: si e sempre 

Iraltato di un fenomeno imprevedibile. Ci 
si accorgeva che la portata del radar era 
ampia in modo anormale solo quando gli 
aerei altaccanli erano gia stati scoperti ed 
il fenomeno provocava incredulita nei di- 
fensori e talvolta la sconfitta degli altac- 
canli. Le portate molto ridotte sono risul- 
tate evidenti ai difensori solo quando i 
bersagli evevano gia atlraversalo le rete 
radar. Resta il fatto che le discontinuila 
nella copertura del radar sono piu comuni 
del previsto. Finora non esisteva la possi- 
bilita di prevedere I'evento dell'anaprop o 
di misurarne I'effetto sull'efficacia del ra- 
dar. 
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Rilievo delle canalizzazioni 
tramite IMP1 
La Ferranti Computer Systems Ltd. ha 
sviluppato di propria iniziativa un sistema 
di previsione della propagazione radar ba- 
sato su un programma di claborazione 
elettronica ad alta velocita. Le ricerche e 
gli sviluppi nella soluzione del problema 
anaprop dimostrano che le tecniche Fer- 
ranti valgono a panire dalle piii alte fre- 
quenze radar, per arrivare fino a circa 100 
MHz. II sistema e slato batlezzato IMP 
(Indication of Microwave propagation = 
previsione della propagazione delle micro- 
onde), ed il nome definisce Papplicabilita 
del melodo ad un ampio spettro di fre- 
quenze radar e radio. 
II sistema IMP ricava un'approssimazione 
delle condizioni di propagazione delle mi- 
croonde in risposta alle richieste dell'ope- 
ratore. Allo scopo di permettere al pro- 
gramma di elaborare delle risposte entro 
tempi acceltabili dal punto di vista tattico, 
viene prodotlo un quadro dell'anaprop 
approssimativamente giusto e facilmente 
comprensibile da pane dcU'operatore me- 
dio. II tempo di claborazione del computer 
e minore di 5 secondi, e le condizioni ven- 
gono visualizzate sullo schermo sotto for- 
ma di diagramma di propagazione. 
La tecnica IMP usa un programma di ela- 
borazione basato sul Fortran IV che con- 
tienc la descrizione delle diverse forme di 
anaprop che possono accadere. Per usare il 
programma IMP in una data situazione, 
I'operatore introduce ire gruppi di dati. 
Per prima cosa, questi dati descrivono il 
lipo di radar che dovra esscre sottoposlo 
ad esame dal programma IMP. Si puo trat- 
tare di qualsiasi radar, sia amico che nemi- 
co, del qualesi conoscano i parametri. Per 
secondi vengono introdotti i parametri che 
descrivono le condizioni atmosferiche lo- 
cal!. II programma IMP accetta dati prove- 
nienli dalle segnalazioni dei pallonisonda 
per un numero di livelli che arriva a 50, piii 
i dati al livello del mare. In terzo luogo si 
introducono i fattori operativi che descri- 
vono particolari caratteristiche che I'ope- 
ratore vuole esaminare. Tra quesli dati 
troviamo la probabilita di rilevamento, 
Parea di formazione degli echi radar pro- 
venienti dal bersaglio ed altre variabili. 
Quesli fattori possono essere inserili indi- 
vidualmente, estratti da una sequenza di 
dati raemorizzata o possono essere infine 
composti da dati memorizzati e da dati 
freschi, a discrezione dell'operatore, II 
pacchetto software IMP della Ferranti puo 
essere installato su licenza in qualsiasi si- 
stema di claborazione che abbia una suffi- 
ciente velocita, dato che il Fortran IV e un 
linguaggio che si presta in modo particola- 
re ad essere spostato su diversi sistemi. La 
societa puo studiare i bisogni dei clienti 
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Figura 1. Copertura radar normale 
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Figura 2. Copertura radar nelle condizioni dl ca- 
nallzzazlone a bassa quota 
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caso per caso, svilupparc un progratnnia 
integralivo IMP ed installarlo sul luogo di 
ulilizzo. Fa parte del contralto I'assistenza 
lecnica post-vendila per Ic installazioni 
lerrestri, marittime ed aeree. 
L' IMP sara disponibile in vcrsione hard- 
ware sul piit recente elaboratore compatto 
della Ferranti, PARGUS 700. L'installa- 
zione e complela di rappresentazione gra- 
fica. di una memoria dati da 256 Kbyte per 
la registrazione permanente dei dati ricor- 
renti, di una stampante veloce e di una 
tasliera operativa. L'apparecchio e appo- 
sitamente progettato per facilitare 1'inSlal- 
lazione in spazi ridotti, come le central! 
operative navali, anche nelle piccole navi 
da guerra. II peso e di soli 36,28 kg. , la 
potenza consumata e di 500 W e le dimen- 
sioni sono ridotte (635 x 470 x 711 mm.). 
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Le implicazioni militari 
Gli impieghi militari del sistema sono mol- 
teplici. NelPimpiego ofTensivo si potra 
usare PIMP per saggiare la copertura dei 
radar nemici. Quando si formano le cana- 
lizzazioni, ci saranno delle disconlinuita 
nella copertura radar che potranno essere 
messe a profitto dagli aerei attaccanti (fi- 
gura 3). E' stalo dimostralo in pratica che 
Paereo attaccante puo penetrate pratica- 
mente fino ad arrivare alPantenna radar 
senza essere rilevato, solo che faccia buon 
uso delle condizioni di propagazione date- 
gli dal programma IMP. Qualsiasi radar di 
cui siano noli i parametri potra essere ela- 
borato dal programma. Inollre, la vulne- 
rabilita del radar allecontromisure eleltro- 
niche (ECM = Electronic Counter- 
Measures) e la migliore lattica per impie- 
garle possono essere dedotte dai dati forni- 
ti dalPIMP, che riguardano le prestazioni 
di un determinalotipodi radar in undeter- 
minato giorno. 
Nel campo della difesa, PIMP si presta ad 
esprimere graficamenle le prestazioni dei 
radar amici. La copertura dei radar di sor- 
veglianza terrestri a lunga portata e un 
dato panicolarmente importante. ma an- 
che i radar aerotrasportati sugli aerei di 
sorveglianza AEW (Airborne Early War- 
ning = sistema di sorveglianza aeroporta- 
lo) e sui caccia possono trarre benefici dal- 
le valutazioni IMP. 
In una lipica situazione medio-orientale, 
un'inslallazione radar a terra pud garanti- 
re ponate di rilevamento estese a livello del 
suolo, ma portate considerevolmenle ri- 
dotte a inedie altezze. Un attaccante che 
sia consapevole di queste deficienze point 
trarre proFitto dalle discontinuila della co- 
pertura radar. UnavalulazionelMPdimo- 
strera quale sia la migliore quota e la mi- 
glior posizione da assegnare ad un radar 
aereo per assicurare una copertura ade- 

guata alia zona da difendere (ftgura 4). 
Senza Paiuto dell'IMP applicato ai radar 
di difesa. non ci sara modo di sapere se ci 
sono delle discontinuila che possano esse- 
re messe a profitto da un aereo attaccante 
o da sistemi di missili da crociera. 
Nella guerra navale, Putilizzazione della 
canalizzazionc delle microonde e panico- 
larmente importante. Sul mare non ci sono 
alture che possano mascherare un aereo 
attaccante. per cui Pimpiego delle zone 
d'ombra del radar e il solo sistema per 
ridurre i rischi dell'attacco. Panicolari 
condizioni di canalizzazionc rivelate dal- 
Panalisi IMP possono essere di grande 
aiuto nella ricerca radar delle navi di su- 
perficie e delle albcrature dei sommergibi- 
li. La rilevazione oltre Porizzonte di ordi- 
gni bellici che navigano al pelo delPacqua 
sara possibile a certe condizioni che ver- 
ranno rivelate dal sistema. 
Si dimostra anche la vulnerabilila di ogni 
apparecchio alia rivelazione delle sue tra- 
smissioni nella banda delle microonde. In 
delerrninale occasion! potrebbe essere 
vantaggioso limitare le trasmissioni su cer- 
te frequenze, quando esista la possibility di 
una loro propagazione al di la della linea 
dell'orizzonte dovuta a fenomeni di cana- 

lizzazionc a bassa quota. Nelle stesse con- 
dizioni potrebbe risultare perfettamente 
sicuro trasmettere su altre frequenze. Ana- 
logamente si potra approfittare dell'ana- 
prop per fare arrivare piu lontano le pro- 
prie trasmissioni. II programma IMP vi- 
sualizzera le bande alle quali particolari 
emissioni potranno raggiungere maggiori 
distanze. L'IMP evidenzia graficamente 
questo fatto all'operatore. Ci sono anche 
indicazioni che P IMP possa essere adatto 
per applicazioni di raisura della propaga- 
zione nelle comunicazioni VHF ed UHF. 
Questo fenomeno ha un'applicazione ov- 
via nell" ELINT (ELeclronic INTelligence 
= scrvizio informazioni eleltronico)ed an- 
che nell'ASW (Anti Submarine Warfare = 
guerra anti sommergibili). In quesfultimo 
caso le emissioni delle radioboe potranno 
essere ricevute a distanze normalmen te im- 
praticabili, basta che si siano formate delle 
canalizzazioni. 
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Inline, una delle applicazioni piu interes- 
santi delle previsioni anaprop potrebbe es- 
sere quella di dotare gli aerei con dispositi- 
vi di mimetizzazione elettronica a basso 
costo. Con un controllo continuato dei 
dati IMP, Paereo potra esserecondotto tra 
le canalizzazioni o rispettivamente enlro le 
zone di silenzio in modo da poter volare 
fino al bersaglio ed oltre. Tenendo a mente 
tutto questo, sembra strano che la Ferranti 
debba dedicate tanto impegno alia com- 
mercializzazione dell' IMP. Si pud perd 
rilenere che per Pimpiego da parte di forze 
non appartenenti alia NATO, certe parti 
del software siano slate soppresse. Al mo- 
mento presente, il sistema IMP della Fer- 
ranti non e coperto da segreto militare, a 
meno che non sia stato adattato alle esi- 
genze del commiltente. Tuttavia il sistema 
pud essere vendulo solo a clienti che goda- 
no dell'approvazione dei governo inglese. 

TRATTO DALLA RIVISTA MSN 
(Microwave System News) 
Aprile 1982 Vol. 12 N° 4 
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Per quanto le batterie al Ni-Cd siano relativamente a basso prezzo, 
non sono in grario di eliminare completamente dal mercato le batterie 
ermetiche al Piombo con elettrolita acido. II motivo principale 6 che 
queste ultime sono pfu economiche nelle applicazioni ad alto 
consume di corrente. Contrariamente alle Ni-Cd, le batterie al 
piombo sono facili da caricare, a causa della density di carica ben 
specificata. Esse possono inoltre essere collegate in parallelo al 
carico e ad un alimentatore, in modo da garantire un funzionamento 
continue dell'apparecchio alimentato. 
II circuito serve non solo a caricare le batterie al piombo-acido, ma 
serve anche da alimentatore. Esso e protetto contro I'inversione di 
pdlaritd e comprende una limitazione della tensione e della corrente. 
In altre parole 11 carlcabatterie § totalmente a "prova di inesperto". 

Le batterie compatte al piombo con elet- 
trolita acido. come le ben note "Dryfit" 
della Sonnenschein e le giapponesi YUA- 
SA sono mollo note tra i dilettanti di mo- 
dellismo. I tipi piii piccoli (a 6 e 12 V; 1,1 
Ah) vengono applicati ad apparecchi pre- 
visti per I'alimentazione con pile a secco. 
per esempio televisori portatili, videoregi- 
slratori e registratori a cassette, in queste 
applicazioni. queste batterie formano 
un'alternativa economica rispetto ai tipi 
non ricaricabili. Esse sono mollo facili da 
caricare. se confronlate con le batterie al 
Ni-Cd, perche possono restate dentro I'ap- 
parecchio. L'alimentalore/caricatore va 
semplicemente collegato alia presa di ali- 
mentazione dell'apparecchio: queslo rice- 
vera I'alimentazione dalla rete, mentrc la 
batteria si ricarichera. Appena le batterie 
avranno raggiunto la piena carica, saran- 
no mantenute in tale condizione da una 
piccola corrente "permanenle". II carica- 
batlerie puo restate collegato all'apparec- 
chio per un periodo di tempo illimitato. 
Quando viene estralta la spina di alimen- 

lazione, I'apparecchio passera automali- 
camenle all'alimentazione a batteria, per- 
che questa restera sempre collegala. Per 
ricaricare la batteria bastera reinfilare la 
spina nella presa di corrente della rete. 
II circuito stampato per il caricabatlerie al 
piombo e stato progettato in modo da po- 
ter accogliere diverse versioni, solo con 
una o due piccole modiftche dei valori dei 
componenti. Si potra fare una scelta Ira 
una tensione d'uscila di 6 V, con una cor- 
rente massima di carica pad ad 1 oppure 3 
A ed una tensione di 12 V . sempre alia 
corrente di I o 3 A. II caricabatteria e ben 
protetto contro i guai piii grossi, come i 
corticircuiti, la polarita errata e/o la man- 
canza di alimentazione. E' praticamente 
impossibile arrecare danni alia batteria od 
al caricatore. 
Per facilitate le cose, e'e un LED che si 

accende quando la batteria e collegata nel 
verso sbagliato. Un secondo LED si accen- 
de quando comincia a fluire la corrente di 
carica e si spegne quando questa scende al 
di sotto di un certo livello (la batteria e 
completamente carica) oppure quando av- 
viene un cortocircuito. 
Uno dei vantaggi maggiori di questo cir- 

cuito e dato dalle dimensioni ridotte. No- 
nostante la compattezza, sul circuito stam- 
pato e'e abbastanza spazio per tutti i com- 
ponenti. La scheda di questo caricabatle- 
rie piii lutti i componenti. costa molto me- 
no di un apparecchio del genere acquistato 
gia pronto. 

Confronto tra batterie al piombo 
e al Ni-Cd 
Nonostante il miglioramento subito in 
questi ullimi anni da parle delle batterie 
ricaricabili al piombo, che non causano 
inquinamento come del resto anche le bat- 
terie al Ni-Cd. queslo lipo di alimentazio- 
ne sta costantementeperdendo popolarita. 
Uno dei motivi principali si puo ricercare 

nel fatto che le batterie ad elettrolita acido 
cominciano a divenire disponibili a partire 
dalla capaciti nominale di I Ah, mentre 
invece i tipi al Ni-Cd partono da valori 
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Flgura 1. Lo schema del carlca - ballerle al piombo. Esso conslsle londamentalmenle In un atlmenlatore stablllzzalo Che comprende la llmltazione della correnle, 
la protezlone all'inverslone dl polarilS e del LEO che Indlcano la polarity della ballerla e la correnle d'usclla. I valorl Ira parentesl del component! si rilerlscono alia 
verslone a 12 V. 

molto piu bassi. La capacila nominale mi- 
nima di I Ah corrisponde approssimativa- 
mente ad una singola pila (il lipo rotondo 
della General Electric), mentre la Sonnen- 
schein offre delle seric che possono sosti- 
luire 4 o 6 pile baby oppure singole. 
Facendo un confronto con le batterie al 

Ni-Cd, quelle al piombo-acido mostrano i 
segucnli vanlaggi: 
• La tensione per elemento e piii alia del 
66%, dal momento che ogni pila ha la 
tensione di 2 V. 
• II controllo e semplicissimo perche la 
tensione a "piena carica" e ben nola. 
• Reagiscono meglio alle basse ed alle alte 
temperature. 
• L'autoscarica e molto ridotta. Infatti la 
carica si riduce del 50% solo dopo 16 mesi 
di conservazione a 20 gradi C. 
• Non c'e pericolo di danneggiamenti e di 
perdila di capacita dovuta all'inversione di 
polaritit per scarica protratta. 
Non si consiglia di conservare a magazzi- 

no le batterie totalmente scariche per un 
periodo superiore alle qualtro settimane, 
senza sottoporle a ricarica. La lore capaci- 
la di portare correnle e veramente oltima. 
Le batterie Dryfit, che hanno peresempio 
una correnle nominale di 1,1 Ah, potranno 
essere caricate anche con 40 A. Pochissime 
batterie al Ni-Cd possono vantare un tale 
primato. Ma quali sarebbero poi gli svan- 
iaggi? Come gia detto prima, non sono 
disponibili i bassi valori della capacita, In- 
oltre ci sono anche alcuni altri piccoli in- 
convenienti. La durata e piuttosto limitata 
e la carica non puo essere sempre rapida 
rapida. 1 fabbricanli di batterie al Ni-Cd 
garantiscono Lerogazione di una correnle 
pari a 500 volte la capacila nominale: per i 
tipi Sonnenschein questo fattore edi appe- 
na 200, mentre si potra.arrivare lino a 1000 
cicli di carica e scarica parziali. Potrebbe 
sembrare un valore molto piii basso, ma in 
pratica queste batterie permettono agli ap- 
passionati di modellismo di far navigare 
una barchetta per diversi anni. Anche i 

lettori che non fossero interessati alle bat- 
terie al piombo di tipo stagno, potranno 
trovare un mile impiego per questo carica- 
tore. II circuito funzionagomealimentato- 
re a 6 e 12 V di buona qualita e puo anche 
essere usato per caricare la batteria del- 
Pauto. 

Lo schema elettrico 
11 circuito carica le batterie al piombo sta- 
gne in una maniera molto semplice. I letto- 
ri dovranno solianto osservare che la ten- 
sione di carica sia giusla ed accertarsi di 
non superare i 2,3 V per elemento, in modo 
da evitare una carica eccessiva. Al conlra- 
rio delle batterie al Ni-Cd lo stato di carica 
iniziale (in caso di scarica parziale) non 
importa assolutamente nulla. Come ali- 
nfentatore, il circuito e completamente sta- 
bilizzato. Anche la correnle di carica deve 
essere limitata, sempre per evitare una ca- 
rica eccessiva, per cui viene anche limitata 
la forte corrente che si ha all'inizio della 
carica. II caricatore per batterie al piombo 
e centrato sulPonnipresente circuito inte* 
grato lipo 723. Questo permette una ten- 
sione di uscita molto precisa e la limitazio- 
ne della corrente. II solo guaio e che 1'inte- 
grato non sopravvive se la batteria e colle- 
gata con la polarita invertita, per cui il 
circuito deve comprendere un'indicazione 
della corrente di carica e della polarita. 
La figura 1 raostra il risullato. Al contra- 

rio della versione standard del circuito 723 
mostrata in figura 2, la versione della figu- 
ra 1 impiega un numero minore di connes- 
sioni ai piedini ma piucomponenti esterni. 
Sono misure da adottare per proteggere 
I'integrato contro le tensioni negative do^ 
vute ad errori di connessione della batte- 
ria. Naturalmente, tanto meno sono i pie- 
dini da proteggere e tanto piu facile sara la 
prolezione del circuito integrato. 11 723 
funziona in questo caso solo come riferi- 
mento di tensione ed i transistori TL...T5 
formano I'amplificatore operazionale, lo 
stadio d'uscila ed il limitatore di corrente. 

II partitore di tensione RI-R2 riduce la 
tensione nominale di riferimento di 7,15 V 
che si trova al piedino 6 ad un valore di 6 V 
da applicare al piedino 5, In questo modo e 
possibile ottenere una tensione di uscita di 
6,9 V per il circuito a 6 V. 11 piedino 5 e 
I'ingresso non invertente delLamplificato- 
re operazionale che si trova dentro il 723. 
La tensione d'uscita e riportata all'ingres- 
so invertente deH'amplificatore operazio- 
nale (piedino 4), tramite il partitore di ten- 
sione formato da R10, PI ed Rll. II con- 
densatore C3 serve ad impedire le oscilla- 
zioni ed e collegato tra il piedino 4 e I'usci- 
ta deH'amplificatore operazionale al piedi- 
no 13. 

I diodi D7 e D8 proteggono il circuito 
dalle errate polarita, limitando la tensione 
negativa a 0,7 V. Lo stadio d'uscita Dar- 
lington e formato da TL...T3 e garantisce 
la necessaria amplificazione di corrente. II 
transistor T3, un 2N3055, e perfettamente 
adatto a sopportare la dissipazione previ- 
sta, che e dovuta alia differenza di tensio- 
ne, tra I'ingresso non stabilizzato ai capi 
del condensatore di carico C1 e I'uscita, ed 
alia corrente. 
T4 limila la corrente d'uscita. Appena la 

tensione sulle "resistenze di rilevamento 
della corrente" R4 ed R5, cade a circa 0,6 
V, T4 inizia a condurre e fa passare la 
correnle di pilotaggio di base di Tl. In 
questo modo la corrente d'uscita cessa di 
aumentare. 
T5 e collegato in parallelo a T4. In condi- 
zioni normali T5 non conduce perche ia 
sua tensione di base non ha la possibilita di 
diventare piii positiva di quella deU'emetti- 
tore. La siluazione cambiera solo se la bat- 
teria viene coilegata con i poli invertiti. In 
questo caso D9 sara polarizzato in diretta, 
ed il transistor potra essere alimentato da 
una corrente di base tramite R7. II transi- 
stor inizia a condurre e mette praticanerate 
"in corto" la tensione base-emetlitore ge- 
nerata da Tl T3. Questi ultimi transi- 
stori non saranno percio in grado di con- 
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Flgura 2. Tanlo per fare un paragone; clrculto normale dell'allmenlatore con il clrcuito inlegralp 723 

durre (e quesio e appumo il nostro scopo) 
perchc ora non pu6 passare corrente in 
questa parte del circuito. Se non si fosse 
prcso questo prowedimento. la batiena 
andrebbe "in corto" grazie al diodo D5 
(oppure iramile D2 e D3. se non c'e D5). 
D5 proiegge il piedino 12 deH'imegraio 
723. 
Parliamo ora della sezione indicatrice del 

circuilo, II LED DI2 e normalmentespen- 
lo. Si accendera solose il lerminale positi- 
voaH'uscitaescambiatocon quello negati- 
vo. Quesio avviene solo se la batteria non e 
collegaia nel modo giusto. 
D'alira parle c'e Dl 1 chesta nel circuito di 
colleltore di T6. Quesio LED si accende 
non appcna T6 passa in conduzione. e que- 
sio avviene ogni volla che la tensione su R8 
cade al livcllo della tensione di soglia tra 
base ed emettitore (circa 0.6 V). Poiche R8 
ha il valore relativamente allo di 56 12, il 
relaiivo livello di tensione verra raggiunto 
quando la corrente di uscita si abbassa fino 
a 10 mA. Percio Dl 1 eun eccellcntemezzo 
per controllare la corrente di carica; si ac- 
cende quando comincia a passare la cor- 
rente nominale di carica. II diodo D6 e 
collegato in parallelo ad R8 in modo da 
permetterc alia corrente di carica di salire. 
quando occorra, al di sopra del valore di 

a 000 

0016 0000 

I 

Elenco del componenll: 

Valori Ira parentesi: versjone a 12 V 

Reslslenze: 
HI =680 0 
R2 = 3k 3 
R3 = 2k2 
R4,R5 = 1 n/0.5 W, 

for 3 A; 0.33 li/l W 
R6 = 22 k 
R7 = 4k7 (10 k) 
R8 = 56 « 
R9 = 100 n 
R10 = ponticello in filo 
R11 = 4k7 
R12 = 470 ii (680 n) 
PI = 2k5 trimmer 

|l? 

R«4 
5C 3 

if 
r* 3 inn 

* a mtt 
m 
n 

IK 
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Figura 3. II circuito slampalo del caricabalterle. Si potranno otlenere quattro combinazioni lensione- 
corrente (tensloni di 6/12 V e correnli di 1/3 A). I valori del componenli che si rileriscono al clrculti da 12V 
e da 3A sono indlcali Ira parentesi nell'elenco. 

Condensalori: 
01 = 1000 u/16 V (25 V). 

per 3 A: 2200p/16V (25 VI 
C2,04 = 100 n 
03 = 10 n 

Semicondullori: 
Dl . . . D6 = 1N4001 

for 3 A; 1N5401 
D7 . . . D10 =1N4148 
Dl 1 ,D12 = LED 
T1.T4,T5= BC547B 
T2 = BD 135, BD 137, BD 139 
T3 = 2N3055, for 12V/3 A: 

2 x 2 N3055 
T6 = BC557B 
101 = 723 

Varie: 
Trl = trasformalore di rele per 

6V/1A: 10 V/1.5 A sec. 
12V/1A: 18 V/1.5 A sec. 
6V/3A: 10 V/5 A sec. 

12V/3A; 18 V/5 A sec. 
SI = linlerrullore generale 
F1 = Fusibile ritardato da 500 mA 
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10 mA. 11 LED Dll si accende solo se 
passa la corrente di carica, se la polarita 
della baiteria c giusta e se non ci sono 
cortocircuili aU'uscita. 

11 funzionamento ad 1 A 
II circuilo puo essere costruilo sia per 6 V 
die per 12 V. I valori dei componenii ne- 
cessari per la versione a 12 V sono indicaii 
Ira parentesi sullo schema e nell'elenco dei 
componenii. Ollre al trasformatore di ali- 
meniazionc ed al condensaiore eletlroliii- 
co. si dovranno modificare solo tre resi- 
sienze (R7, RIO ed R12) nel caso si voglia 
la versione a 12 V. 
Se si devono caricare delle batterie a 6 V. si 
dovra regolare PI in modo da ottenere la 
tensione di uscila di 6,9 V (± 0,1 V), con il 
circuilo privo di carico. La regolazione 
poira essere faila con un tester. Nel caso 
delle batterie a 12 V, la tensione a vuoto del 
caricatore deve essere regojata a 13,8 V (± 
0,1 V). II transistor T3 deve essere sempre 
munito di dissipatore termico. Nelleappli- 
cazioni ad I A questo potra comunque 
essere di ridotte dimensioni oppurc potra 
essere addirittura omesso se il transistor e 
montalo sulla parcte di un mobiletto me- 
tallico. 

Funzionamento a 3 A 
Quanto delto sopra si applica anche nel 

caso dei circuiti da 6 V/3 A e da 12 V/3 A, 
solo che ora il trasformatore, il condensa- 
iore C2. i diodi DI....D6. R4ed R5. devo- 
no essere modificati peradattarsi alia mag- 
gior corrente d'useita, 1 nuovi valori sono 
elencati nella lista dei componenii. Nei cir- 
cuiti con corrente d'useita di 3A.il raffred- 
damento del transistor T3 e un pochino 
piit critico. Con la tensione d'useita di 6 V, 
un dissipatore termico da 2''C/W garanti- 
ra una sufficiente dissipazione termica an- 
che se le condizioni di corlocircuito dura- 
no per un temporelativamenlelungo. A 12 
V i transistori devono dissipare una poten- 
za piuttoslo notevole. In caso di corlocir- 
cuito, T3 dovra sbarazzarsi di una cin- 
quantina di watt. Se il corlocircuito dura 
solo pochi minuti, si potra usare un dissi- 
patore con una resistenza termica di 
1,5°C/W. Se pero il circuilo deve resistere 
per motto tempo al "corto", e consigliabile 
riparlirc la potenza di uscita tra due transi- 
stori. come si vede in figura 3. 

La carica delle batterie per auto. 
La versione da 3 A eparticolarmenteadat- 
ta per la ricarica della batleria dell'aulo. 
Durante la notte potranno essere riversati 
nella batleria circa 36 Ah. Usando le ten- 
sioni d'useita indicate, (di 6,9 V oppure di 
13.8 V). si potranno caricare le batterie 

d'avviamento fino a circa il 75% della loro 
capacila nominale. In genere questo sara 
sufficiente a resuscitare una batleria che 
sembrava defunta. Inoltre si potra tenere 
collcgata la batleria a questi livelli di ten- 
sione per un tempo illimilalo, I letloriche 
intendano usare il caricabalterie per que- 
sto scopo, dovranno solo regolare la ten- 
sione d'useita ad un valore leggermente 
piu alto, tanto per andare sul sicuro. Se la 
tensione i di 2,4 per elemento, la batleria 
potra raggiungere r80% della sua carica 
nominale, ed una tensione di 2,65 V la 
portent al 100%. Una volta che la batteria 
e completamente caricata, un'ulleriore ca- 
rica non potrebbe che arrecare danni, a 
lungo andare. Se si deve caricare la batte- 
ria durante la notte, saremo perfettamente 
al sicuro con una tensione di 8 V oppure 16 
V, basta non dimenticarsi di slaccare la 
carica il mattino dopo! 
Per quanto riguarda R4 ed R5. queste po- 
tranno essere sostituite da un unica resi- 
stenza che abbia un valore mela ed una 
dissipazione doppi per esempio, nel caso 
della corrente di I A il valore sara di 0.47 
f2/W. I LED possono essere di qualsiasi 
colore, dato che per il circuito questo non 
fa differenza, Nel prototipo, il LED D11 di 
controllo carica era verde, mentre I'indica- 
tore di polarita (D12) era rosso. 

Dissipatore da t0C/W 
2N3055 

2 dissipaiori 
da rC/W 

A— 
2V» 

I V 
o-'nl-MIt: 
2«V V, ̂ I 

2 X 2N3055 

Figura 4. Questo dlsegno mostra come si pud soslilulre T3 con due transistori collegatl In parallelo. 
Un'allra soluzione potrebbe essere dl montare T3 senza Isolatore dl mica e spalmare Ira questo e la 
superlicie del dissipatore una pasta lermoconduttrice al silicone: questo dissipatore deve avere una 
resistenza termica non superlore ad 1°C/W. 

18 

Batleria 12V, 44 Ah. 210 A 
temperatura + 270C 

Tensione dl carica 
(corrente di canca 4.4 Al 

Tensione di scarica 
(corrente di scarica 2,2 A> 

,■0 40 <3') 
DondmoM Sc ar ca 

\ 

r - " 
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tun 
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- Fi 

80 100 % 
batteria canca 

4 Figura 5. Tensione al termlnall dl una batteria auto 
da 12 V durante I process! di carica e scarica. La 
tensione d'useita deve essere regolata a circa 16 V 
oer asslcurare la plena carica della batleria. 
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I vanlaggi di questo circuito si presentano 
da soli. Per quanto ilcalcolo delle lolleran- 
ze con la misura delle resistenze sia una 
faccenda abbastanza semplice, e natural- 
mente molto piu praticopoierconfrontare 
i valori con un riferimento costante. 
Ora e possibile vedere con un solosguardo 
se la resisienza in prova e quella giusia o 
no, senza che ci sia piii bisogno di fare 
noiosi calcoli. In molti casi si otterra con 
questo metodo una precisione migliore di 
quella possibile con gli strumenti digitali. 
Le tolleranze vengono immediatamente 
indicate e non ci sono problemi di deriva. 
II circuito non necessita di resistenze di 
tipo o valore critico e nemmeno di genera- 
tori di tensione di riferimento. Un solo 
trimmer serve a tarare lo strumento che e 

Indicatore 

di tolleranza 

accoppiamento precise fino allo 0,25 % 

Questo utile circuito ci aiuterd a trovare le resistenze con 
caratteristiche analoghe confrontando il loro valore ed indicando 
qual'6 la differenza tra di loro. In questo modo si potranno calcolare 
con molta precisione tolleranze fino allo 0,25 %. II circuito non ha 
neppure bisogno di essere tarato! L'indicatore di tolleranza puo 
servire ad una grande variety di scopi: potr^i misurare le resistenze 
per I partitori di tensione dei sintetizzatori e degli allri strumenti 
musical! elettronici, degli alimentatori, degli strumenti di misura e per 
le reli resistive dei converlitori D/A. 

H.P. Baumann 

anche piultosto economico da coslruire. 
Infatli non sono necessari componenti 
special! ed il display i formalo da soli quat- 
tro LED. 

Lo schema elettrico 
Uno dei modi per vedere se due resistenze 
sono idenliche e di collegarle in seriead un 
generalore di tensione di riferimento e poi 
misurare la tensione alia loro giunzione. Se 
le resistenze hanno lo stesso valore, la ten- 
sione alia giunzione sara esattamente la 
meta della tensione di riferimento. Una 
tensione di riferimento di 10 V, tanto per 
fare un esempio, dara un risultato di 5,00 
V. Se i livelli misurali non coincidono, la 
differenza si potra calcolare con una sem- 
plice sottrazione e dal risultato potremo 
ricavare la lolleranza. 
Una soluzione molto meno complicata ri- 
chiede i'uso del circuito di figura I. 
Un circuito integrato CMOS, tipo 4093 
(IC1) funziona da oscillatore e genera due 
segnali ad onda quadra sfasati tra loro di 
180°, che hanno una frequenza di 4 5 
kHz. Quest! segnali vengono passati alle 
lue resistenze in prova R. ed R/. Gli allri 

terminali delle due resistenze sonocollega- 
il all'ingresso positive delPamplificatore 
>perazionale AI. Riteniamo per il momen- 

to che le due resistenze siano idenliche. 
Questo vuol dire che I'ingresso positivo di 
AI ricevera una tensione continua costan- 
te perche, secondo il principio ricordato 
nel paragrafo precedente, la somrna dei 
segnali ad onda quadra e uguale alia meta 
della tensione totale ai capidi R»cdi R>. Se 
invece le resistenze non sono idenliche, un 
segnale ad onda quadra raggiungera I'in- 
gresso non invertente di AI, per cui in 
questo punto la tensione sara maggiore o 
minore della meta della tensione totale. II 
guadagno di A1 e predisposto su un valore 
di circa 20x. Nel caso della tolleranza 
dell' 1%, verra generato un segnale ad onda 
quadra dall'ampiezza di 25 mVpp. Di con- 
seguenza all'uscita apparira un segnale ad 
onda quadra dall'ampiezza di 500 mVpp. 
La componente continua di questo segnale 
viene eliminata da C5/R3, dopo di che il 
segnale viene accoppiato al buffer A2 pri- 
ma di raggiungere I'OTA tipo CA 3080. 
Quest'ultimo componente funziona come 
un circuito di campionamento e tenuta 
(sample and hold) in modo da eliminare 
qualsiasi interferenza provenienle dal se- 
gnale ad onda quadra d'ingresso. Lo scopo 
viene oltenuto campionando il segnale 
d'ingresso che verra conservato in 08. II 
segnale di controllo per I'OTA viene 
estratlo dai segnali dell'oscillatore, quello 
"normale" e quello invertito. La correnle 
di controllo per il circuito OTA viene otte- 
nuta medianle gli integralori R28/CI3 ed 
R29/C14, il differenziatore CI6/R6 ed il 
transistor Tl. Le porle logiche N5....N7 
funzionano da buffer. N8 mette in rappor- 
to tra loro i due segnali d'ingresso in modo 
che essi possano formare un impulse di 
controllo della durala di circa 22 p. II risul- 
tato sara un'onda quadra "pulita" ai capi 
del condensatore di "memoria", che dovra 
essere mandata ai comparatori BL...B3. 
Gli ingressi non inverlenti potranno essere 
collegali alia "tensione di riferimento" per 
i seguenti livelli di tolleranza: 1%, 0,5% e 
0,25%. La tensione di riferimento non e 
una tensione c.c. molto precisa, ma viene 
direttamente ricavata dal valore di picco 
della tensione deH'oscillatore. A3 cd A4 
formano insieme un raddrizzalore per va- 
lore di picco. Per questo e necessario un 
condensatore di filtro di capacita relativa- 
menle bassa, perche dopo il "vero" rad- 
drizzalore DI c'eil buffer A4. Inognicaso, 
il condensatore si scarica molto lentamen- 
te a causa dell'elevata resisienza d'ingresso 
(4M7). La retroazione tra i due amplifica- 
tori evita che la tensione di soglia in condu- 
zione del diodo raddrizzalore possa eserci- 
tare un qualsiasi effetto. Di conseguenza, il 
valore di picco del segnale ad onda quadra 
raggiungera sempre I'uscita del raddrizza- 
lore, non importa quale sia il suo valore 
assoluto. 
Ogni variazione di ampiezza nella resisien- 
za in prova. ossia ogni variazione all'in- 
gresso di A3, avra un'influenza diretlasul 
livello della tensione di riferimento. Que- 
sto vuol dire che le tension! del comparato- 
re saranno sempre nella stessa proporzio- 
ne rispetto alia tensione d'ingresso (o di 
prova). 11 circuito e, per cosi dire, autore- 
golante. II risultato e che qualsiasi fluttua- 
zione della tensione di alimentazione non 
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avra effetto alcuno sulla stabilila deH'indi- 
catore di lolleranza tamo che il circuito 
pu6 essere alimentato da una tensione non 
stabilizzata di ±15 V. 
Parliamo ora del circuito visualizzatore. 
La tensione di riferimenlo viene suddivisa 
da R8/R9 e poi mandata direttaniente al 
comparatore B1 e, tramite RIO R13, a 
B2 e B3.1 comparatori commuteranno ap- 
pena la tensione all'ingresso invertente 
raggiunge o supera i livelli delle tensioni di 
riferimenlo presenti agli ingressi non in- 
vertenti. 1 circuiti integratori R15/C8, 
RI7/C9 ed R19/C10 danno ai segnali di 
commutazione una forma adatla a pilota- 
re i circuiti logici che seguono. L'ullima 
coppia garantisce che si accenda solo il 
LED che in una certa condizione e "vali- 
do". Le tolleranze inferiori allo 0,25% 
continueranno pero ad essere indicate dal 
LED corrispondente allo 0,25%. Gli altri 
LED rappresentano rispettivamente tolle- 
ranze dello 0,5%, deiri% e >deiri% ri- 
spettivamente. II LED>l%siaccendean- 
che quando i terminali di prova sono aper- 
ti. 
La messa a punlo del circuito esemplicissi- 
ma. Si regola PI per ottenere una frequen- 
za dell'oscillatore di 5 kHz. Un oscillosco- 
pio od un frequenzimetro digitale sarebbe 
un accessorio ideale per questo scopo, ma 
la frequenza puo essere anche misurata 
con un normale tester. Si prendano per Rs 
ed Rj due resislenze dello stesso valore, 
mettiamo 10 k. Si regoli poi PI nella posi- 
zione centrale. Collegare un tester nella 
portata di 10 V al punto di congiunzione 
delle due resislenze e verificare che la ten- 
sione in questo punto sia di circa 3,4 V. In 
caso diverso, regolare PI fino ad ottenere il 
giusto valore. I lettori che non possiedono 
proprio nessuno degli struraenti consiglia- 
ti, dovranno acconlentarsi di regolare PI 
nella posizione centrale. 

x H % 

Flgura 1. II circuito Indlcatore dl lolleranza non conllene componenll speclall o crltlcl, ma pub tultavla 
mlsurare con molla preclslone tolleranze flno allo 0,25%. 
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Tester 

per RAM 

2114 

Un circuito integrate di memoria 
e una piccola "scatola nera" le 
cui attivit£ interne non possono 
in alcun modo essere viste 
dall'esterno. Ci si deve 
assolutamente fidare di quanto 
pubblicato sui fogli dei dati. E' 
estremamenle difficile sapere se 
il circuito integrate funziona in 
modo corretto, perche entrare in 
esso e altrettanto difficile che 
entrare nella Zecca dello Stato! 
Per quanto riguarda i dati digital!, 
I'operatore puo pero scoprire che il 
circuito integrate reagisce a 
determinati segnali logici 
d'ingresso, per esempio usando il 
tester per integrati 2114 che 
presentiamo ora. 

La RAM 2114 e diffusissima ed e impiega- 
ta praticamente su lutti i lipi di personal 
computer. Di conseguenza il suo prezzo e 
notevolmente diminuito in quesli ultimi 
anni. Ci vogliono un bel podi queste RAM 
per equipaggiare un computer con una 
quantita accettabile di memoria. Sarebbe 
carino poterle provare gia in negozio (na- 
turalmente con il permesso del vendilore) 
per non correre il rischio di portarsi a casa 
dei componenti difeltosi. 

Prima di prendere in esame il circuito, 
diamo un'occhiata al programma di prova 
che appare in figura I. Come detto in pre- 
cedenza, un integrate digitale deve reagire 
ad un determinalo livello d'ingresso. Se il 
circuito integrato e "guasto" si accendera 
una spia di avviso consistente in un LED 
rosso. Ogni locazione di memoria viene 
inizialmente caricata con un livello logico 
"1". Se il tester rileva in un puntoqualsiasi 
una locazione a livello "0" e'e senz'altro 
qualcosa che non va e la spia lo segnala. Se 
viceversa tutto e in ordine, si passa alia 
successiva sezione del programma di pro- 
va. Stavolta sono dei livelli logici bassi ad 
essere inserili in tutte le locazioni della 
memoria. Anche in questo caso, se e'e 
qualche locazione ancora a livello alto, il 
LED lo segnala. Altrimenti il programma 
di prova riparte un'altra volta. Piu tardi 
daremo altri particolari che riguardano il 
ciclo di prova. 
Questo circuito controlla anche la corren- 
te assorbita dalla RAM. Un altro LED si 
accendera quando I'alimentatore viene 
messo in "corto circuito" oppure quando 
il circuito integrato consuma piii di 100 
mA. 

Lo schema elettrico 
Quando si preme il pulsante SI, I'uscita di 
N2 comincia a trovarsi allo stato logico 
alto. Questo livello resetta ICI ed il flip 

Scrivi un "1" 
m tutte le locazioni 
di memoria 

"6 da qualchS^ VM 
X^arte uno O'^^" 

Scrivi uno "O" in tutte (e locazioni 
di memoria 

si da qualch^X 
X^oarte un 1 

Jno 

Fa accendere 
il LED rosso 

82090 
Figura 1. II dlagramma dl llusso del programma dl 
prova. Un LED rosso si accende ognl volla che I 
dall di usclta non corrlspondono alle Informazloni 
d'ingresso. 

flop N3/N4 (mediante N5), e le uscite Q di 
ICI sono tutte a livello "basso". Dopo 
circa 100 rnillisecondi, il condensatore C2 
viene caricato tramile la resistenza R6, fi- 
no a che il suo livello di carica raggiunge la 
soglia di commutazione del trigger di 
Schmitt N2. II fatto costringe I'uscita di N2 
a passare al livello "basso". In questo mo- 
do partira il conlatore binarioa 12bit ICI. 
Le uscite Q10 e Q11 restano a livello "bas- 
so" durante i primi 1024 (1 K) impulsi 
prodotli dal generatore di clock N1 (che ha 
una frequenza di circa 10 kHz). Cio vuol 
dire che I'ingresso WE sarik anch'esso a 
livello logico "0". Dato che gli ingressi 
delle porte logiche N6 ed N7 sono "bassi" 
e che percio le loro uscite sono "alte", gli 
ingressi 1/01 1/04 della RAM saranno 
"alti". In altre parole, sara memorizzato 
un "nibble", ossia un gruppo di 4 bit, per 
ogni impulse di clock. 
Dopo 1024 impulsi di clock, QI0 andra a 

livello alto, e questo appresta la memoria 
aU'uscita (READ) dei dati, comandata 
dall'ingresso WE. Vedendo che Q11 conti- 
nua a restare "bassa". gli "1" logici intro- 
dotti in precedenza potranno ora essere 
letli durante i successivi 1024 impulsi di 
clock, Le porte logiche N9 NI2 fun- 
zionano da comparalori collegati in OR 
esclusivo. Le loro uscite saranno sempre a 
livello alto. Vediamo ora cosa succede se 
e'e un livello logico "1" ad uno solo degli 
ingressi: in questo particolare caso, le usci- 
te saranno basse. 1 diodi Dl D4 e la 
resistenza R11 formano insieme una porta 
OR, Nessuno dei diodi conduce, per cui 
I'ingresso di N8 sara "basso". La porta N8 
agisce da invenitore e la sua uscita sara 
"alta" alle condizioni prima elencate. 
Anche I'invertitore N5 produce alia sua 

uscita un livello logico "1" e questo livello 
raggiunge il Hip flop RS N3/N4; I'uscita Q 
e la base del transistor TI rimangono "bas- 
se". 11 risultato e che T1 non conduce e che 
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Figure 2, II clrcuito del tester per RAM conslsle in un conlalore che fornisce I dell per la prova ed In un clrcullo comparalore che comanda un LED. II clrcuilo 
mlsura Inoltre I assorblmento di corrente e segnala 1 valorl troppo alii. 

Elenco del componenli 

Resistenze: 
R1 . , . R4,R7 = 22 k 
R5= 15k 
R6 = 1 M 
R8 = 270 12 
R9 = 390 U 
R10 = 5,6 12 
R11 = 10k 

Condensatori: 
C1 = 10 n 
C2.C4 = 100 n 
03 = 27 p 
C5= 330 n 
C6 = 47 m/10 V 

Semicondultori: 
Dl . . . D4= 1N4148 
D5,D6 = LED red 
T1 = 60 547 
T2 = BC 557 
IC1 =4040 
IC2 = 4093 
ICS = 4077 
IC4 = 4070 
IC5 = 78L05 

Varie; 
SI = pulsante unlpolare 
Batteria da 9 V 
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Flgura 3. Le piste dl rame e la dlsposlzlone del componentl del clrcullo stampalo per II prova-RAM. Lo 
zoccolo della RAM pud anche essere un llpo speclale per apparecchl dl prova. L'allmenlazlone del 
clrcuito potrS essere rlcavata da una batteria a 9 V. 
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All' inizio 

c'era solo 

I'autoradio, 

Poi vennero i booster, gli equalizzatori, ogni genere di accessor!, 
perche anche il suono in viaggio doveva essere un suono veramente 
hi-fi. Un impianto hi-fi in auto, pero, pud anche essere un problema. 
Ecco perche noi abbiamo progettato I'autoradio hi-fi. 
• Con le piii avanzate tecnologie. • Con i migliori component!. • Con 
amplificatori ad alta potenza e bassa distorsione. • Con I'equalizzatore 
grafico per un suono su misura. • Con il riproduttore di nastri Metal e 
I'autoreverse. • Con i sistemi acustici ultralineari ad alta affidabilita. 
• Con tutto. 
Tutto nell'autoradio. 
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alia fine c'e 

rautoradio 
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Bandridge 

1 York Road, London 5W J9 8 TP, England. 

ia oivtsioN of mil: 

il LED D5 resta spenio. Causa la presenza 
del circuito OR formato da DI D4, un 
singolo livello basso alle uscite della RAM 
settera il flip flop N3/N4 e mandera in 
conduzione il transistor, D5 sara percid 
alimentato e si accendera: segno che qual- 
cosa non va nella memoriasottoconirollo. 
II flip flop non rispondera a qualsiasi altro 
messaggio di errore successive. Per inizia- 
re un nuovo ciclo di prova bisogna preme- 
re un'allra volta SI dopo che N5 ha pro- 
dotto un impulse di reset. 

Parliamo ora del ciclo di prova vero e 
proprio. Supponiamo che il primo passo 
(la scritlura e la lettura degli "1" logici) 
abbia avuto successo e che il LED D5 non 
si sia acceso. Alia fine di un'altra serie di 
1024 impulsj di clock, Ql 1 va a livello alto 
e QIO va a livello basso. Ora la RAM e 
predisposta per la scritlura ed i livelli "bas- 
si" sono inseriti mediante N7. Quando 
Q10 passa anch'essa a livello alto, la RAM 
passera nella predisposizione alia lettura 
erogando all'uscita gli "0" logici. Se i com- 
paratori N9 N12 non sono in grado di 
rilevare la presenza di un singolo "1" logi- 
co ai loro ingressi, non succede proprio 
nulla. in caso diverso il flip flop e settalo 
ed il LED si accende. 
Per quanto riguarda il circuito di prova, si 

deve osservare che il gruppo R-C formato 
da R7 e da C3 disabilita gli impulsi provo- 
cati dalla variazione del tempo di blocco 
quando si hanno variazioni dello stato lo- 
gico agli ingressi ed alle uscite della RAM. 
La seconda prova e una misura dell'assor- 
bimenlo di corrente. Si deve premere per 
circa 2....3 second! il pulsatile SI, in modo 
da far girare ulcune volte il ciclo di prova. 
Se D5 non si accende, la RAM sara in 
perfette condizioni di funzionamento. II 
consumo di corrente e misurato all'inizio 
di ogni ciclo. II circuito di prova della cor- 
rente e formato da R9, RIO, T2e D6. Se la 
RAM assorbe piu di 100 mA, per esempio 
perche esiste un cortocircuito interno (op- 
pure perche la RAM c stata collegata all'a- 
limenlazione in modo crrato la cadula di 
tensione su RIO mandera in conduzione 
T2 e D6 si accendera. Di norma, la RAM 
lipo L assorbe 25 mA (massimo 40 mA). 
mentre i tipi normali hanno correnti nomi- 
nali di 50 mA con massimi di 70 mA. La 
corrente massima di cortocircuito e di 140 
mA, valore controllato da ICS. 
Si noli che e possibile anche Pautoverifica 

del tester per RAM. Bastera premere SI 
senza che la RAM sia inserita e, se tutto e 
in ordine, si accendera il LED D5. 
La costruzione 
Come si puo osservare esaminando il cir- 
cuito stampato di figura 3, la costruzione e 
piuttosto semplice. Nella fotografiasi puo 
vedere quale sia Paspetto del prodotto fini- 
to. La RAM potra essere naturalmente 
montata in uno zoccolo a forza di inseri- 
mento zero (ZIP), ma questo accessorio e 
sempre abbastanza costoso. II circuito de- 
ve essere alimentato con una batteria da 9 
V. Per "vestire" il circuito, lo si potra inse- 
rire in un piccolo astuccio di plastica. Ac- 
certarsi che ci sia spazio sufficiente intorno 
alia RAM che si trova sullo zoccolo di 
prova e che essa non venga in contatto con 
altri componenti. 
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In cerli frangenli anche un 2N3055 puo 
non essere in grado di sopportare gli sforzi 
a cui e solloposlo. Molti circuiti che pos- 
sono evilure danni ai transistori di poten- 
za. se sotloposti a sollecitazioni estreme, 
sono piutlosto complicati e costosi. Que- 
sto articolo intende dimostrare che non 
devc essere sempre cost. 
Consideriamo un normale esemplicissimo 
caricabatterie che usa come regolatore se- 
rie un 2N3055. Durante il normale funzio- 
namento queslo transistor deve sopporta- 
re una caduta di tensione di 5 V ai suoi 
capi, facendo contemporaneamente passa- 
re una corrente di 5 A: il tulto corrisponde 
alia ragionevole potenza di 25 W. Ma cosa 
pensate che succedera quando I'uscita va 
in cortocircuito? La tensione ai capi del 
transistor sale ad almeno 12 V; 5 A molti- 
plicati per l2Vfannolabellezzadi60W. II 
transistor potrebbe anche essere distrutto. 
Le cose vanno ancora peggio quando la 
batteria viene collegata con la polarita in- 
verlita. Come si puo concludere da questo 
esempio, occorrert veramenle prevedere 
qualche prolezione. 
Sarebbe molto inleressante se questo cir- 
cuilo di protezione fosse in grado di calco- 
lare la potenza dissipata moltiplicando la 
tensione che appare ai capi del transistor 
per la corrente che lo attraversa. Purtrop- 
po e anche vero che la molliplicazione elel- 
tronica e un processo ne facile ne rapido. 
II circuito che appare in queslo articolo 
stabilisce una sorta di conipromesso, in 
quanto impiega un semplice circuito som- 

E' essenziale percioconsiderare in anlicipo 
se la protezione sia o meno la soluzione 
migliore del problema. Potrebbe anche es- 
sere meglio usare piii di un transistor d'u- 
scila; in questo modo sara maggiore la 
potenza che e possibile dissipare. Di que- 
sto parleremo pero in seguito. 
Una cosa importante da ricordare e che 
anche le proprieta dinamiche del transistor 
protelto sono del tulto-diverse da quelle 
che si verificano nel caso normale. Per que- 
sta ragione non sara consigliabile proteg- 
gere i transistori di potenza nei circuiti 
audio. 

Lo schema elettrico 
Per proteggere il 2N3055 da qualsiasi cala- 
mity occorreranno, come si vede in figura 
I, due altri transistori. II transistor T2 in 
verita non protegge nulla, ma fa in modo 
che la corrente di base al punto "b" sia 50 
volte piu bassa del normale, Quesla e una 
cosa abbastanza tranquillizzanle perche 
una bassa corrente di base permette un 
pilotaggio piii semplice. 
La corrente che passa per n transistor di 
potenza produce una tensione ai capi della 
resistenza R5. Se quesla tensione si aggira 
sugli 1,2 V, il diodo DI ed il transistor Tl 
iniziano a condurre. Di conseguenza la 

1 
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T1.T2 = BD 139 

Figura 1. Lo schema elettrico del transistor dl po- 
tenza protetto. I livelli della tensione e della cor- 
rente sono mantenuti enlro I llmltl prescrltli. che 
sono definltl dalle reslstenze R3 ed R5. 

La protezione di un transistor 
come il 2N3055 potrebbe 
sembrare una cosa assurda. Ci 
sono pero molti casi in cui anche 
questi "cavalli da tiro" 
dell'elettronica possono persino 
bruciare! II circuito che forma 
I'argomento di questo articolo 
garantisce una salvaguardia a 
questi componenti; difficilmente 
sara possibile dare loro una 
migliore assicurazione sulla vita. 

na la somma della corrente con la tensione 
supera un delerminato valore, viene ridot- 
to il pilotaggio di base del transistor d'usci- 
ta. Questo circuito possiede per6 un grosso 
neo: la corrente e la tensione di uscila mas- 
sime disponibili, quando c'e questo appa- 
recchio inserito, sono minori di quando la 
protezione c'e. Supponiamo di voler limi- 
tare la potenza d'uscila a 40 W (2 A a 20 
V). La figura 2 ci mostra che la curva di 
risposta del circuito di protezione attraver- 
sa I'asse delle tensioni in corrispondcnza al 
valore di 40 V, che e la tensione piu alta a 
cui puo resistere il 2N3055. Lo slesso k 
vero anche per la corrente: I'asse delle cor- 
renti e attraversato in corrispondcnza al 
valore di 4 A, percio, per la presenza del 
circuito di prolezione, sara impossible il 
passaggio di correnti piu elevate. 

A) 

20 30 50 60 
U (VI 

Figura 2. La llnea piii marcata mostra I'eflettlva 
caratterlslica corrente/lenslone del transistor d'u- 
scila protelto. La llnea solllle mostra il limile del 
40 W. 
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corrente di base e drenala da TI, e percio la 
corrente che altraversa il iransislor d'usci- 
la non puo aumentare. Le resistenze R3 ed 
R4 formano un partitore di tensione che 
rileva la tensione ai capi del transistor di 
potenza. Quando la tensione al punlo A 
raggiunge il valore di 1,2 V. T1 impedirii 
nuovamente a T3 di condurre piii di una 
certa correnteprestabilita. impedendocosi 
il superamento del limite di dissipazione. 
In tal modo il 2N3055 sara protetto sia 
contro I'eccessiva corrente che contro I'ec- 
cessiva tensione. 
Tra questi due eslremi, la tensione al punto 
A del circuito e determinata dalla somma 
delta tensione ai capi di R5 (dovuta alia 
corrente che la altraversa) e della tensione 
ai capi di R4 (per effetto del partitore di 
tensione). II limitatore entra in funzione 
quajido la somma di queste due tensioni 
supera gli 1,2 V. Come gia ricordato in 
precedenza. il 2N3055 non funzioner^ in 
caso di tensioni troppo elevate: questa li- 
mitazione dipende dai valori di R3 edi R4. 
Per giunta, la tensione non deve superare i 
60 V, altrimenti il transistor verni danneg- 
giato. 

Come scegliere il giusto valore di 
R3 e di R5 
Queste due resistenze defmiscono il livello 
della tensione e della corrente entro il qua- 
le il transistor rimanefunzionante. Perfor- 
tuna, i calcoli dei valori necessari non sono 
tanto difficili come potrebbero sembrare a 
prima vista. In figura 3 sono rappresentate 
le curve della potenza di 117 W e di 40 W. 
Quest'ultima e la scelta migliore per un 
gran numero di applicazioni. La retta 40 
V/4 A e proprio quella che ci inleressa. Per 
qualsiasi altra coppia di valori, si potra 
tracciare una retta langente alia curva, che 
interseca gli assi cartesiani in corrispon- 
denza di una certa tensione e della relativa 
corrente. I valori possono essere cambiati 
variando la pendenza della retta, senza 
mai intersecare la curva della potenza di 40 
W (che e un'iperbole). II valore di R5 puo 
essere direttamenle ricavato a partire dal 
livello di corrente richieslo: R5 = 1,2/1, ed 
il valore di R3 potra essere trovato in base 
alia tensione ammessa: 

R3= R4 (V - 1.2) 
1,2 

Di conseguenza, per una corrente di 4 A 
avremo: 

R5 = -LI = 0,3 n 
4 

e per la tensione di 40 V avremo: 

R3= = ,5196.667 D 
1,2 

15 k£2 
II 2N3055 potr^ essere sottoposto a qua- 
lunque combinazione di corrente e di ten- 
sione, basta che il loro prodotto rimanga al 
di sotto della curva corrispondenle alia 
potenza ammessa. Si consiglia di ricordare 
sempre che il circuito non potra far passare 
una corrente troppo elevata alle tensioni 
minori di 1 V, perche si dovra superare per 
prima cosa la tensione di "soglia" del tran- 
sistor. 

Le caratteristiche dei transistori 

iNella discusstone nguardanle la sicurezza 
di un transistor di potenza sara utilesapere 
in cosa consista il problema. in allre parole 
quale sia la causa della bruciatura del tran- 
sistor. Ci sono due possibiliia: una tensio- 
ne oppure un riscaldamento eccessivi. Evi- 
dentemente il transistor si perforera in ca- 
so di tensione troppo alta. a causa della 
"pressione" troppo elevata a cui e soltopo- 
sta la giunzione. 
Nella seconda ipotesi, ossia nel caso di 
rottura per surriscaldamento. le cose sono 
un pochino piii complicate. Se il livello 
della corrente e troppo alto, non solo si 
surriscaldera il chip del transistor, ma si 
scalderanno anche i reofori di collegamen- 
to che potrebbero arrivarc alia fusione. In 
questo caso il chip del transistor potrebbe 
restate piii o meno intatto, ma non funzio- 
nera lo slesso perche sara "isolato" dalle 
uscite. 
Nella raaggior parte dei casi il transistor 
verra distrutto dall'eccessiva dissipazione 
(potenza che e convertila in calore) nel 
chip, la cui strutlura sarebbe irrimediabil- 
mente danneggiata. La dissipazione che si 
ha nel transistor puo essere calcolata piut- 
tosto facilmente moltiplicando la tensione 
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Figura 3. Le due curve del diagramma corrrspon- 
dono al limite di dissipazione del 2N305S, che e di 
117 W, ed alia piii realislica potenza di 40 W. La 
retta indica il campo di potenza ammesso con 
I'impiego del circuito dl protezlone. 

Raffreddamento 

Quando si progetta un circuito e essenzialc 
sapere quale sia la dissipazione alia quale 
puo resistere il transistor di potenza a regi- 
me continuo. Abbiamo giit visto che 117 W 
sono piii di quanto possa essere sopporta- 
to da un 2N3055: quale sara percio la 
potenza giusta? li calore si genera nel chip. 

internamente all'involucro del transistor. 
La resistenza termica (espressa dai "C di 
aumento della lemperatura per ogni watt 
di potenza dissipata) dell'involucro metal- 
lico determina la quanlila di calore che e 
possibile sottrarre. Dal foglio dati del 2N 
3055 si ricava che la sua resistenza termica 
e di 1,5 °C / W, calcolata Ira il chip e 
I'estemo dell'involucro metallico. Nella 
maggior parte dei casi si dovra inserire una 
piastrina di mica tra il transistor ed il dissi- 
patore; questa aggiunge un'ulteriore resi- 
stenza termica di TC/W. Esisle anche un 
limite alia capacita raffreddante del dissi- 
patore, come si puo vedere dalla figura 5. 

c 

Folo 1. Due esempl di prolilalura per dissipalorl lermici. II lipo SK 03. mollo ditluso, si vede a deslra. A 
slnlstra appare il lipo piii grande SK 53. 
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tra emettitore e collettore per la corrcnte 
passante. I fabbricanti indicano sempre il 
valore massimo di questa potenza. Si trat- 
ta di un valore massimo teorico che puo 
essere ottenuto soltanto mediante un "su- 
perraffreddamento" del transistor. Tanto 
per fare un esempio, la potenza teorica 
massima di un 2N3055 i di ben 117 W, ma 
questa cifra non potra mai essere raggiun- 
ta in pratica. 
In figura 3 si puo vedere una curva corri- 
spondente alia potenza di 117 W. Al di 
sopra di questa curva il transistor verrebbe 
comunque distrutto; al di sotto di essa, la 
vita del transistor dipendera dalla qualita 
del dispositive di raffreddamento. Di soli- 
to le curve indicate dal produttoresaranno 
diverse da quella di figura 3. Un tipico 
esempio appare in figura 4; entrambi gli 
assi hanno una scala logaritmica , e percib 
la curva di prima si trasformera in una 
retta. Entro I'area ammessac'eancora una 
zona proibita, indicata in figura 4 median- 
te tratteggio. In questa regioneil transistor 
brucer^, ma ci mettera un tempo abba- 
stanza lungo. Questo fenomeno si chiama 
"scarica secondaria": a causa delle impuri- 
ta presenti nel transistor, si formano i co- 
siddetti "punti caldi". Questi focolai di 
surriscaldamenlo avranno una conduzio- 
ne migliore rispetto al resto del transistor, 
a causa del coefficiente di temperatura ne- 
gative del chip. Ci sara percio un notevole 
aumento della corrente in questi punti cal- 
di, per cui essi tenderanno ad aumentare 
sempre di piil la loro temperatura, fino a 

2N3055 

(A) io 
117 W 

0,6 
0 4 

0.2 

 u (V) 

82084 • 4 

Figura 4. Lo stesso gradco della llgura 3. ma In questo caso gll assi della corrente e della tenslone hanno 
una scala logaritmica. La sezlone Iratlegglata indlca la zona della "scarica secondaria". La curva plii In 
alto mostra che II transistor potrA soprawivere a brevl "plcchi" dl potenze molto elevate. 

superare quella critica, che e di 200''C. E' 
qui che il transistors! prepara a "defunge- 
re". 
Gli aspetli descritti finora sono veri nel 
caso di funzionamento continue. Trattan- 
dosi pero di un tempo brevissimo, si potra 
anche superare la potenza di 117 W. per- 
che il chip ci mette un certo tempo a riscal- 

darsi. II fenomeno e illustrato dalla curva 
in alto della figura 4. Questa lineaundica 
valori di dissipazione superiori a 700 W! 
Le condizioni indicate in questa curva non 
devono assolutamente durare per piit di 50 
microsecondi. II transistor resistera a que- 
sta potenza se la faccenda non si ripete 
troppo spesso. 

°c/ w 

SK03 

—I ■so 

SK 53 

37.5 
mm 

Figure 5. Queste due curve mostrano la reslslenza lermlca dl un dlsslpatore normale (SK03) e dl uno a superflcle magglorala (SKS3). SI noli che la relazlone Ira la 
reslstenza lermlca (asse verllcale) e la lunghezza (asse orlzzontale) non i llneare. 

Nonostante la presenza di un dissipatore 
eccellente ed il montaggio correlto, la resi- 
stenza tcrmica totale saril almeno pari a 
1,5 + 1 + 0,5 = 3°C/W. 
Se la temperatura massima ammessa per il 
transistor e di I50°C e la temperatura am- 
biente e di 25°C, la differenza di tempera- 
tura tollerata sara di 125°C. Come detto in 
precedenza, la resistenza termica e di 
30C/W, per cui la dissipazione potra essere 
al massimo di 125/3 = 41,7 W. II morale 
della favola e che nemmeno un "superraf- 
freddatore" potrebbe fare dei miracoli. 
Sarebbe molto meglio risolvere il proble- 

ma usando piu transislori invece di uno 
solo. L'uso di due transislori sullo stesso 
raffreddatore garantisce un grosso miglio- 
ramento. Ora ciascun transistor occuperii 
meta del dissipatore (che e lungo 75 mm). 
La resistenza termica di ciascun transistor 
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sara percio di 1,5 + I +0,65 = 3,15°C/W. 
La massima dissipazione ammessa sara 
quindi pari a 39,7 x 2 (transislori) = alme- 
no 80 W! II solo difetto di questo sistemae 
il leggero aumento del costo. 
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Amplificatore 

di potenza da 100 W 

una buona spinta allo stereo 

Questo amplificatore, dalla potenza di 100 W, segue una pista ben 
tracciata ed affidabile, senza che per questo sia compromessa la 
potenza d'uscita od aumentata la distorsione. Pud essere usato come 
amplificatore di potenza o secondario. I 100 W di potenza saranno 
sviluppati in un carico di 4 Q. 

v 

g 

Tabella 1. 

Caratterlstlche tecnlche: 
Potenza d'uscita: 
(segnale sinusoidale conlinuo) 

Banda di potenza; 
Risposta in frequenza: 
Distorsione: 
Distorsione di inlermodulazione: 

Rapporto S/R: 
Sensibilita d'ingresso: 
Impedenza d'ingresso: 
Impedenza d'uscita; 
Carico minimo: 
Tensione di alimentazione: 
Corrente assorbita 
Corrente di tiposo dei transislori: 

100 W (RL=4 Q. k=0,1%) 
70 W |RL=8 £!, k=0,1%) 
< 10 Hz ...> 20 kHz a 100 W 
<10 Hz. -> 100 kHz (-3 dB) 
< 0,1% a 20 Hz....20 kHz e 100 W 
0,28 % misurala a 40 Hz ed a 10 kHz 
rapporto di ampiezza 4:1, Pa=100 W 
70 dB 
0,775 V a piena modulazione 
100 kD 
0,052 n (ad 1 kHz) 
4 n 
80 V simmetrica (1-40 V. 0,-40 V) 
2,25 A mass, con RL = 4 D 
50 mA 

Gii amplificatori finali di potenza (oasser- 
viti, come sono chiamati nel mondo della 
musica) non sono solo divertemi da co- 
slruire, ma possono essere adaltaii in mo- 
do da soddisfare i desideri personali di 
ognuno. Con I'aiuto dei molti ed interes- 
santi suggerimenti checi sono pervenuli da 
pane dei lettori, abbiamo compilato una 
lista di parametri ai quali deve soddisfare 
un amplificatore di potenza "ideale": 
• Deve erogare 100 W (in un carico di 40). 
• La distorsione non deve superare lo 
0,1% a 100 W (anche alia frequenza di 20 
kHz!) 
• La banda di potenza deve essere ampia 
• L'amplificalore deve essere a prova di 
"cortocircuito" per la protezione dei tran- 
sistor! di uscita, 
• L'alimentazione deve essere simmetrica, 
in modo che non si rendano necessari con- 
densatori elettrolilici nello stadio d'uscita. 
• Si devono usare solo componenti stan- 
dard. facili da trovare. 
• La costruzione e la taratura devono esse- 
re semplici. 
• La manutenzione deve essere economica 
e I'amplificatore deve essere affidabile. 
Molti tra i lettori potrebbero farsi Tide 
che un amplificatore che si adatti alia mag- 
gior pane di quesli requisili, se non a tutti, 
sia praticamente impossibile da coslruire. 
Quesli pessimist! devono pero sospendere 
il giudizio fino a quando avranno dato 
un'occhiata piii attenta a questo circuito 
compatto progetlato adottando dei mo- 
derni transistori Darlington. 
Come appare questo particolare circuito 
se paragonato ai precedenti amplificatori 
di Elektor pubblicati in passato? Bene, i 
popolarissimi amplificatori EQUA ed 
EQU1N non erano destinati a fornire una 
potenza cosi elevata. L'Eleklornado puo 
erogare 100 W solo se costruito in forma di 
circuito a ponte. AH'altro estremo trovia- 
mo ('"amplificatore di potenza per disco- 
teca", descritto sul numero di Seltembre 
1981 di Elektor, sotto il titolo "Potenza 
bruta". Quest'ultimo puo erogare 200 W 
(su 4 £J), ma soffre di una risposta ridotta 
alle basse frequenze ed ha lo svantaggio di 
richiedere I'inserzione di condensatori 
elettrolilici nello stadio d'uscita. Tutto 
considerate nasceva il bisogno del proget- 
to di un amplificatore poco dispendioso, di 
buona qualila e di potenza nominale me- 
dia. 

II circuito 
In figura 1 appare lo schema complete 
dell'ampiificatore. All'ingresso e'e un am- 
plificatore differenziale a componenti dis- 
creti, basato sui transistori Tl eT2. Segue 
poi lo stadio pilota T4, con il collettore 
collegato al transistor T3. Quest'ultimo 
funziona da "diodo zener regolabile" e 
predispone il livello della corrente di ripo- 
so. Uno stadio d'uscita totalmente com- 
plementare (con i transistori Darlington 
T7 e T8) e collegato al pilota. Uno dei 
vantaggi derivanti dall'uso di unalimenta- 
tore simmetrico e che il punto mediano tra 
T7 e T8 ha un potenziale nullo, per cui non 
e necessario inserire neU'uscita un conden- 
satore elettrolitico. L'amplificalore ha 
un'impedenza d'ingresso piuttosto alia, 
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Figura 2, II semplice alimenlalore soddisla a lulle le necessity grazie alia quallli del traslormatore di 
rele. Con +/-40 V, polri erogare 2,5 A. 

pari a 100 kn, poiche C4 e autoalimentato 
("bootstrapped-') da R2: anche rimpeden- 
za d'ingresso di T1 e, naturalmente, abba- 
stanza alta. 
La controreazione (sia in c.c. die in c.a.) 
arriva daH'uscita alia base di T2 (I'aliro 
ingresso dell'amplificatore differenziale) 

tramitc R6. La componente conlinua della 
controreazione mantiene I'usciia al poten- 
zialc zero. La coniroreazione in c.a. deier- 
mina il guadagno, predisposto da R6(C4) 
ed R3. Con i valori dati nello schema (figu- 
ra I) il guadagno pud essere considerato 
come il risultato della seguenie formula: 

U, R3 120 

11 piloia T4 e accoppiato al colleltore di 
Tl. T4 amplifica il segnale: esso deve esse- 
re capace di fornire una corrente sufficien- 
te ai transisiori d'uscila (T7 e T8). Per 
fortuna i transisiori Darlington (T7 e T8) 
abbisognano di una corrente di base moito 
ridotta, dato I'elevato guadagno di corren- 
te. Come risultato, T4 dissipa una quantila 
di calore trascurabile e non ha bisogno di 
essere "raffreddato". 
II transistor T3 determina la corrente di 
riposo die passa attraverso i componenti 
dello stadio d'uscita e le resistenze RI8 ed 
RI9 la stabilizzano. La caduta di tensione 
sulle resistenze di cmettitore RI8 ed RI9 
viene slabilila regolando PI. in quanlo 
questo predispone la tensione collettore- 
emettitore di T3. La resistenza Rile "bo- 
otstrapped" da C5. che aumenta I'impe- 
denza alia c.a. di Rll, accrescendo in tal 
modo il guadagno del pilota. 
Nel cuore dello stadio d'uscita ci sono i 
transisiori Darlington BDX 66 c BDX 67. 
La serie "B" (usata in questo circuito) ha le 
seguenti caratteristiche ad una temperatu- 
ra dcU'involucro di circa 25°C: 
• Tensione massima colleltore-emettitore 
= 100 V 
• Corrente di picco di collettore = 16 A 
• Dissipazione conlinua del componente 
= 150 W 
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Nicnte male davvero! Ad una corrente di 
collettore di 10 A, la tensione di saturazio- 
ne tra collettore ed emettitore e di 2 V ed il 
guadagno in c.c. e di 1000 x. Ad una cor- 
rente di collettore di 5 A, il guadagno e pari 
a 4000 x, con una tensione di saturazione 
tra 0,4 e 0.5 V. Queste caratteristichc ren- 
dono il BDX 66 ed il BDX 67 ideali per 
questo lipo di circuito! 
Non importa quanto siano "gagliardi" i 
transistor! d'uscita: devono comunque es- 
sere protetti contro il sovraccarico. La ca- 
duta di tensione ai capi delle resistenze di 
emettitore RI8 ed RI9euna misura della 
corrente d'uscita. Ci6 significa die la si 
potra usare per limitare la corrente stessa. 
Se la caduta di tensione ai capi di RI8 ed 
R19 e alta asufficienza, mandera in condu- 
zione T5 e T6 tramite i panitori di tensione 
di base RI6/RI4 ed R17/R15. T5 e T6 
deriveranno una corrente tramite D2e D3, 
limitando cost il pilotaggio di base a T7 e 
T8. 
Tutti i piccoli condensalori die si vedono 
qua e la svolgono ciascuno un importante 
compito. CI limita la larghezza di banda 
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Flgura 5. Queste curve dlmoslrano I'elevata preslazlone dell'ampllllcalore. 

all'ingresso e quesla, come potra raccon- 
tarvi qualunquc audiofilo, e una buona 
idea C3 provoca un'alienuazione del- 
la risposta in funzione della frequenza. con 
una diminuzione di 3 dB a 100 kHz. C6, C7 
e C8 (condensatori di Miller) ed R20 e C9 
che si irovano alTuscita aiuiano tutli insie- 
me a stabilizzare 11 circuito. CI0/R2I. 
C12. C11/R22 eC13servonoasopprimere 
i picchi e la radiofrequenza dalla tensione 
di alimentazione. 

Caratteristiche tecniche 
11 circuito ha un progetto semplice ed affi- 
dabile e durante la cosiruzionc si dovreb- 
bero trovare pochlssime difficolta. 
Con un pizzico di fortuna. ramplificatore 
sviluppera una polenza di 120 W su un 
carico di 4 £2, ma sfortuitatamenle la dis- 
torsione e di circa 1"1%. A 100 W (sempre 
su 4 £2). la distorsione e infenore allo 0.1%. 
Quesli uliimi valori della potenza c del 
laitore di distorsione sono molto piu adat- 
ti per le applicazioni Hi-Fi  
La labella I mostra le caratteristiche tecni- 
che dell'amplificatore. Come appare dalla 

figura 5, il fallore di distorsione resla pra- 
ticamente costante sull'intera banda di fre- 
quenza. da 40 Hz a 20 kHz: si tratta co- 
munque di una cifra inferiore allo 0.1%! 
Per avere la piena modulazione occorre 
una tensione d'ingresso minima di 0,775 V. 
La maggior parte dei preamplificatori mo- 
derni presenta pressapoco questo livello 
d'uscita. Adoperando apparecchi con 
uscite maggiori, sara consigliabile aggiun- 
gere un trimmer da 10 k all'ingresso del- 
I'amplificatore di potenza. 
L'alimenlatore 
Quundo si dice che un ampliilcatore e tan- 
to buono quanto lo e il suo alimenlatore, si 
esagera solo di poco. Per questo alimenla- 
tore occorre una tensione di norainale di 
±40 V. Alia piena polenza d'uscita sara 
necessaria una corrente di 2,25 A 1100 W 
su 4 £2), oppure di 1,1 A per 70 W su 8 £2. 
Per motivi di costo e di semplicitS, si usa di 
solito un'alimenlatore non slabilizzato. 
Data la natura di questo tipo di alimenta- 
zione. la tensione di ± 40 V corrispondera 
al pieno carico: quando I'assorbimento di 
corrente si ridurra, la tensione salira. I 

semiconduttori d'uscita sono pero "sicu- 
ri" solo fino a 100 V, che corrispondono a 
± 50 V. Per garantire un margine di sicu- 
rezza, si preferira un alimentatore con ten- 
sione a vuoto di ± 46 V. Questo permette 
una differenza di soli 6 V tra vuoto e pieno 
carico (piii di 2 A), per cui e assolutamente 
necessaria un'impedenza di uscita dell'ali- 
menlatore molto bassa. Un otlimosistema 
pet ottenere questo risultato e di usare un 
trasformatorc di buona qualita  
Disponendo di un buon trasformatore di 
rete, un raddrizzatore a pome ed alcuni 
condensatori elettrolilici sono tutto quel 
che occorre per completare il circuito del- 
ralimentatore. Una buona idea sara di in- 
serire dei fusibili sui condultori di enlram- 
bi i poii. poiche il circuito di limitazione 
della corrente che si trova alTuscita non 
puo garantire la protezione al "cortocir- 
cuito permanenle". Serve solo ad aumen- 
lare le possibilita di sopravvivenza in atte- 
sa della bruciatura dei fusibili! 
Per impianli stereo saranno necessari due 
di quesu alimentatori, perche uno baslera 
per un solo amplificalore. 
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Flgura 6. Le piste dl rame e la dlaposlzlone del componentl sul clrcuito stampato deirampllflcatore. 

La costruzione 
In figura 6 si vede il circuilo stampato. Le 
resistenze di emetlitore R18 ed RI9 do- 
vrebbero essere montale ad almeno 5 mm 
di distanza dalla superficie del circuito 
stampato. Si permettera cost una buona 
vcntilazione ed il calore potra essere libe- 
ramente dissipate. 
I transistori d'uscita (T7 e T8) ed i conden- 
satori C7 e C8 sono montati fuori dalla 
basctta. Come si vede nelle figure 3 e 4, 
ciascun transistor (T7 e T8) ed il relative 
condensatore (C7 e C8).deve essere monta- 
to su un dissipatore termico separate, da 
l,2°C/ W, come il tipo SK 84 anodizzato 
nero (vedi foto). In alternaliva, se si spal- 

ma la pasta al silicone su entrambe le facce 
della piastrina di mica, dovrebbe essere 
sufficiente un tipo da 1,8°C/W, per esem- 
pio I'SK 03 nero (100 mm). Non occorre 
dire che, se si montano piii transistori su 
uno stesso dissipatore. la resistenza termi- 
ca dovrii essere divisa per il numero totale 
di questi transistori. Percio se si montano 
T7 e T8 (con o senza la pasta termocondut- 
trice) sullo stesso dissipatore, questo dovra 
essere un tipo da 0,6°C/W (SK 84) oppure 
da 0.9JC/W (SK 03). 
In nessun caso I'involucro dei transistori 
od i piedini dovranno andarea fareontat- 
to con il dissipatore termico, perche in tale 
mode avverrebbe un cortocircuito. Si ri- 

Elenco dei componentl, amplilicalore dl potenza: 

Resistenze; 
R1 = 120 k 
R2.R5,R6 = 3k3 
R3 = 1 20 fi 
R4,R8 = 680 n 
R7 = 1 k5 
R9 = 5k 6 
R10 = 1 k2 
R11 = 2k7 
R12,R13 = 270 SI 
R14,R1 5 = 15 ft 
R16,R1 7 = 220 SI 
R18,R19= 1 n/9 W 
R20 = ion 
R21 ,R22 = 1 U 
PI = 1 k trimmer 

Condensatori: 
C1 = 470p 
C2 = 1 Op/63 V 
C3 =150 p 
C4 = 1000 p/4 V 
C5 = 220 p/40 V 
C6 = 47 p 
C7,C8 = 560 p 
C9 = 47 n 
C10,C11 = 680 n 
C1 2,C13 = lOOn 

Semicondutlori: 
T1 ,T2 = BC556A 
T3.T5 = BC 5478 
T4 = BC 639 
T6 = BC557B 
T7 - BDX67B, BOX 67C 
T8 = BOX 668, BDX66C 
Dl = 9V1/1.3 W diodo zener 
D2,D3 = 1N4148, 1N914, BAW62 

Varie: 

2 dlssipalori termici, 1,20C/W oppure 
1,8°C/W (vedi testo) 
2 kit di montaggio per transistori 
di potenze (rondelle di mica, ecc ) 

cordi che I'involucro del transistor corri- 
sponde al collettore. Si sappia comunque 
che sono disponibili dei cappcllotti isolanti 
per coprire i transistori. 
Collegando i condensatori C7 e C8 come si 
vede in figura 4. ci si accerti di aver ben 
isolate i terminali. I collegamenti al circui- 
to stampato vanno eseguiti con sottile filo 
di rame, e devono essere lenuti piii corli 
possibile. E" di dominio comune che non ci 
si puo fidare dei connettori DIN. per cui si 
consiglia per I'uscita I'impiego dei blocchi 
di terminali a molla giapponesi di buona 
qualila. 
Per collegare la presa d'ingresso al circuilo 
stampato, si dovra impiegare del filo 
schermato per audiofrequenza (vedi figura 
4). II punto piii convenienle al quale colle- 
gare la massa deH'amplificatore e la terra 
del mobiletto e il collegamento di massa 
della presa d'ingresso. II cavo e la presa 
d'ingresso dovranno essere montati piii 
lontano possibile dagli altri componenti e 
dai cablaggi. Ci6 e necessario per ridurre la 
possibilila di reazioni e ronzii. 
I due avvolgimenti secondari del trasfor- 
matore sono completamente separati. 
Questo ci lascia alle prese con quattro fili 
non contrassegnati. Per trovare quali sia- 
no le destinazioni di questi fili, unitene 
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Figure 7. Le piste dl rame e la dlsposlzlone del componentl sul clrculto stampato dell'allmenlatore 

Folo 1. Lo schermo dell'analizzalore dl speltro 
mostra quail sono le armonlche contenule nella 
dislorsione 

Componentl deirallmenlalore 

Resislenze: 
R1 fR2 - 3k3/1 W 

Condensalori: 
C1 = lOOn 
C2,C3 = 4700 p/63 V 

Semiconduttorl: 
Dl ,D2= LED 
B1 = 680C3200/5000 (raddrizzatore a ponte) 

Fusibili: 
FI = 1 4 A (circa) 
F2,F3 = 2.5 A (circa) 

Varle: 

2 x: Iraslormalore toroidale di rete 
1225 VA, 3,75, 30V al secondario) 
2 x: porlatusibili da montare 
sul circuilo stampato 
1 x; porlatusibili per II pannello posleriore 
SI: inlerrultore dl rete blpolare 

assieme due a caso e provate la tensione ai 
capi degli altri due. Se quesla tensione t di 
60 V c.a., i fili uniti dovranno andare alia 
massa dell'alimentatore e gli altri due alle 
restami connessioni, Nel caso che la ten- 
sione misurata sia 0 V. i collegamenti an- 
dranno scambiali. Non bisognera unire in- 
sieme i fili dello stesso avvolgimento, per 
non mandarlo in cortocircuilo. 
I condensalori elettrolitici C2eC3 dovreb- 
bero essere saldamente ftssali al circuito 
stampato mediante fascette slringicavi in 
plastica. I n questo modo si eviteri lo strap- 
po dei terminali.(vedi foto). 
I fili di collegamento tra il circuilo stampa- 
to e la presa per I'altoparlante od i termi- 
nali dei transistori sono fatti passare lungo 
i lali del mobile e tenuti lontano da qual- 
siasi altra cosa, in modo da evitare la possi- 
bilita di reazioni. 

La messa a punto 
deH'amplificatore 
Accerlarsi che non ci sia nulla collegato 
all'uscita, cprlocircuitarc I'ingresso e lo 
gliere il fusibile F2 dal circuito di alimenta- 
zione. Predisporrc poi tin tester nella por- 
lala di misura in corrente di IA c.c. e colle- 
garlo ai terminali del portafusibile (termi- 
nale + dello strumento alia giunzione tra 

C2 e fusibile). 
Girare PI in senso antiorario arrivando al 
finecorsa. Conlrollare tutli i collegamenti 
ed accendere ralimentalore di rete. L'indi- 
ce dello strumento dovrebbe fluttuare in- 
torno a 0 A, Se viene indicata unacorrente 
maggiore, spegnere immediatamente, per- 
che deve esserci qualcosa che non va! Una 
volta constatalo che nel circuilo passano 
solo pochi milliampere, cambiare la porta- 
ta del tester in quella di 100 mA e regolare 
PI in modo da leggere una corrente di 80 
mA. Di conseguenza dovrebbero passare 
per i transistori finali circa 50 mA. 
In questo modo e terminata la procedura 
di messa a punto. Rimettere al suo posto il 

fusibile F2 (staccare prima la corrente!!). 
Se si risconlra ancora qualche problema, i 
lettori saranno in grado di localizzare rapi- 
damente I' errore confrontando le proprie 
letture di tensione con i valori delle tensio- 
ni c.c. indicati nello schema elettrico. Nel 
protolipo, tulle le tension! sono state mi- 
surate con I'ingresso in cortocircuito e Fu- 
scita collegata ad un altoparlante. 

H 
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traslormalore loroidale 

Trasformatore 

toroidale 

II miglior trasformatore sul mercato 

I nuclei ad anello od i trasformatori toroidali stanno diventando di 
moda. Sono di basso profilo e di forma rotonda, percio permettono 
progetti molto compatti. Di questo tempo infatti gli appeliti del 
pubbllco sembrano rivolti ad apparecchiature talmente smilze da 
sembrare sempre a dieta stretta. Parlando seriamente, questi 
trasformatori presentano quality elettriche eccellenti, migliori di 
quelle dei tipi convenzionali. Sforlunatamente gli oggetti di buon 
gusto sono sempre piuttosto cari. 

II trasformatore toroidale ha un nucleo 
anulare formato da una soltile striscia av- 
volta di materiale magnetico. Le spire del- 
ravvolgimento sonosemplicementeavvol- 
te sul nucleo, senza bisogno di rocchetti. 

II filo e avvollo sulfintera superficie del 
nucleo, e questo favorisce slraordinaria- 
mente la dissipazione del calore. Grazie al 
profilo rotondo, la concentrazione delle 
linee del flusso magnetico e molto buona.e 
di conseguenza viene ridolto il fenomeno 
dei flussi dispersi. 
Per questi trasformatori occorrc meno filo 

di rame rispetto ai tipi normali, a parita di 
numero di spire, e percio diminuiscono la 
resistenza ohmica deiravvolgimento e la 
possibilita di surriscaldarnenti, E fin qui 
tutto bene: ma perche il trasformatore a 
nucleo anulare e piii caro, almeno nella 
maggioranza dei casi, rispetto ai tipi con- 
venzionali? Dopo tutto c'e meno rame, 
non ci sono rocchetti, eccetcra! Domanda 
azzeccata. La risposta e che ci vuole un 
sacco di tempo in piu per coslruire questi 
trasformatori ed oggi piii che mai, il tempo 
e denaro. 
II nucleo ha la forma di un anello chiuso. 

senza traferro. E" formato da una lunga 
striscia di acciaio magnetico di alta quali- 
ta, avvolta stretta in modo da ridurre al 
massimo lo spazio d'aria tra le spire. Alia 
fine si salda il terminale della striscia in 
modo da impedire che si svolga. Questo 
lipo di costruzione aiuta a concentrare le 
linee di flusso magnetico nel nucleo e man- 
tiene le perdite ad un livello minimo. Un 
altro vamaggio e la mancanza di ronzio, 
grazie alia "laminazione" molto stretta, 
che e completamente immersa nell'avvol- 
gimento. Ne consegue un'impossibilita in- 
trinseca a generare disturbi. 

I trasformatori di alimentazione toroidali 
sono disponibili di serie per potenze da 15 
a 680 VA. Alcuni fabbricanti hanno in 
catalogo tipi che arrivano a 5000 VA. La 
maggior pane dei tipi dispone di due av- 
volgimenti secondari, con tensioni tra 6 e 
60 V. 

LT avvolgimento dei trasformatori 
toroidali. 
La fabbricazione dei trasformatori toroi- 
dali potrebbe presentare parccchi punti in- 
terrogativi al letlore in vena di indagini. 
Come avviene per molte cose che sembra- 
no complicate, anche questa in fondo e 
abbastanza semplice; basta saperlo! La fi- 
gura i mostra in maniera semplificata cio 
che accade in pratica. 
II nucleo completo e fissato sul raandrino 

di una macchina che e in grado di tratte- 
nerlo c di farlo girare. Un anello con il 
diametro part a circa tre volte quello del 
nucleo. e concatenato con quest'ultimo, 
proprio come avviene per le due maglie di 
una catena. L'anello e chiamato "spola" 
ed e anch'esso in grado di ruotare. Mentre 
l'anello grande gira, preleva da una bobina 
il filo necessario ad un giro completo di 
avvolgimento. Ed ora arriviamo al "truc- 
co" che rende le cose tanto semplici, II 
terminate del filo viene avvolto per un an- 
golo di 180" in una guida che corre alia 
periferia della spola e portato al margine 
esterno del nucleo anulare. Poi la spola 
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inverte la sua rolazione e deposita il filo sul 
nucleo in forma di awolgimento. Mentre 
avviene tutto queslo il nucleo viene fatto 
girare lenlamente in modo da distribuire 
uniformemente le spire sulla sua circonfe- 
renza. La tensione del filo si conirolla con 
facilita. Dal punlo di vista meccanico, que- 
slo metodo e semplice e veloce: in effetti 
ravvolgimento e completato in circa tre 
minuti. 

II Signore degli Anelli 
(del trasformatori) 
II iraslormalore convenzionale e, nella 
maggior pane dci casi, da 2 a 3 volte piii 
pesante. Lo slesso rapporto vale anche per 
I'ingombro. 
Le "perdile nel ferro" del Irasformatore 

toroidale sono ridotte a circa il 10% di 
quelle dei lipi "convenzionali". II vantag- 
gio dei trasformatori a nucleo anulare e 
facilmente apprezzabile facendo un con- 
fronto tra 1 due "campi dispersi". 
Nella situazione di assenza di carico. il 

campo convenzionale ha un valore massi- 
mo e quello del nucleo anulare e minimo. 
Aumentando il carico, il "campo disper- 
se" del tipo convenzionale diminuisce, 
mentre quello del nucleo anulare aumenta 

di intensila. 
In una situazione qualsiasi, il campo dis- 

perse del irasformatore tproidalc esempre 
molto piii ridotto rispetto agli altri tipi. 
Impiegando un irasformatore ad anello si 
ridurra percio il rischio di disturb! indesi- 
derati die sono prodotti in qualunque ali- 
menlatore. 

La qualita cosla cara? 
I trasformatori toroidali con potenze fine 
a 200 VA sono costruttivamente piii costo- 
si dei lipi convenzionali. Al di sopra dei 
200 VA e fino a 500 VA, la situazione si 
inverte. Un irasformatore compalto e di 
prezzo ragionevole, con potenza superiore 
ai 200 VA e certamente molto ulile, specie 
nella costruzione degli amplificalori di po- 
tenza elevata. 

Osservazioni final! 
Sc confrontato eon i normali trasformato- 
ri, il materrale magnetico di alia qualita dei 
nuclei anulari provochera una correnle 
transitoria iniziale di maggior valore; sara 
quindi necessario inserire nel primario un 
fusibile di protezione del tipo ritardato. II 
trucco e di impiegare un fusibile adalto ad 
una conente pressoche doppia rispetto a 

quelli impiegati con i trasformatori con- 
venzionali. 
Anche con tutte queste precauzioni, non 

impressionatevi se qualche volta lascierete 
al buio tutto il vicinalo all'accensione del 
vostro nuovo amplificatore 2 x 
50.000 W (con trasformatori toroidali 
multipli): si tratta di un evento del tutto 
normale!!! 

a torto 

di elektor 

Contagiri (E 33) 
Sfortunalamente il contatore conta due 
impulsi per ogni giro, invece di uno. Per 
rimediare a queslo, occorre collegare il 
piedino 3 del trigger di Schmilt N8 all'in- 
gresso di blocco del conteggio (piedino 26) 
di IC1. II piedino 26 ea massasul circuito 
stampato, e percio bisognera inlerrompere 
qualche pista. 



9-42 — eleklor sellembre 1982 amplllicalore artist 

II progetio di un preamplificatore per chi- 
tarra realmenle buono e stala per noi una 
vera sfida. Dopo aver ricevuto un noievole 
numero di richieste da pane dei leltori di 
Elektor, il nostro staff diprogettazionesie 
messo al lavoro per creare I'Artisl. L'o- 
biettivo principale era di produrre un pre- 
amplificatore tale da soddisfareun musici- 
sta esigente, pur muntenendolo in limili 
tali da permettere di costruirlo in casa. 
Tutti gli effetti speciali delPArtisl sono 
raggruppali su un solo circuito stampato, 
in modo da semplificare molto la costru- 

Amplificatore 

Artist 

un versatile 

amplificatore 

per chitarra 

elettrica 

Questo preamplificatore dovr^ 
essere accoppiato 
all'amplificatore da 100 W 
pubblicato in questo stesso 
numero di Elektor. Sono previsti 
due canali indipendenti ciascuno 
con due ingressi. Tra le dotazioni 
troviamo ingressi a basso e ad 
alto livello, controlli di tono 
molto ampi, fuzz e riverbero 
incorporatf e commutazione per 
effelto "loop". Con questo 
circuito abbastanza economico, il 
musicista sarS dotato di tutti gli 
"extra" che di solito si trovano su 
apparecchiature molto piu 
costose. Per quanto previsto in 
origine per il chilarrista, questo 
preamplificatore puo 
naturalmente essere usato con 
qualsiasi altro strumento 
elettronico, come un organo 
oppure un sintetizzatore. 

zione. 1 vantaggi dei modi di commutazio- 
ne risulteranno evident! ai musicisli aman- 
ti del rischio. Una tale possibilila e sempre 
stata ambita dai musicisti, ma si trova di 
rado negli apparecchi in commercio, forse 
con la sola eccezione degli HH. 
La disposizione del pannello frontale, che 
appare in figura 4 e un buon punto dal 
quale parlire con la spiegazione del circui- 
to e delle sue possibilita. Si tratta fonda- 
mentalmente di un preamplificatore a due 
canali con ingressi a basso e ad alto livello. 
II canale 1 comprende un circuito di con- 
trollo dei toni di tipo grafico a cinque ban- 
de, un Fuzz incorporalo ed un Riverbero. 
La dislorsione e completamentecontrolla- 

bile e puo variare da un suono "pulito" ad 
uno estremamente "sporco". L'esclusione 
del circuito Fuzz non provoca una riduzio- 
ne apprezzabile del volume d'uscita. 
II canale II ha un controllo di tono e del 
riverbero di tipo parametrico, piii sempli- 
ce. II "loop" del riverbero puo essere ap- 
plicalo ad entrambi i canali in modo indi- 
pendente o simultaneo. II circuito Fuzz e 
disponibile solo sul canale 1. 
(Jn commutatore permette di alimentare 
uno degli ingressi di uno qualsiasi dei due 
canali. In questo modo sara possibile al 
suonatore di predisporre entrambi i canali 
e di passare a volonta da uno aH'altro.Il 
cambiamento del canale e la commutazio- 
ne degli "effetti" potranno essere coman- 
dati a dislanza mediante interruttori a pe- 
dale. 
I controlli di volume all'ingresso ed un 
potenziometro per il volume complessivo, 
completano infine il circuito. 

Lo schema elettrico 
La figura 1 ci mostra lo schema delfAr- 
tist". 1 commutatori analogic! CMOS 
prendono il posto dei FET di potenza. 
Anche quesla soluzione aiuta a contenere 
il costo totale senza peggiorare la qualita. 
II segnale d'ingresso proveniente dai mor- 
setti Ba5 Ba8 vienemandatoagli ingres- 
si non invertentidi A I edi A3(lCl).lrami- 
te il circuito di resistenze formato da Rl, 
R2, R39 ed R40. Queste resistenze determi- 

& 
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nano la sensibilitaairingresso(da adattare 
ad ogni lipo di chitarra) e garantiscono che 
sia disponibile agli ingressi di A1 e di A3 
un livello di lensione di 7,5 mV; non im- 
porta se il segnale d'ingresso e alto (meno 
di 40 mV) o basso (meno di 10 mV). L'am- 
plificatore a basso rumore ICI (Al, A3) 
amplifica il segnale di un faltore 22. in 
modo da ottenerc un ecccllente rapporto 
segnale/rumore sin daH'inizio. II segnale 
amplificalo (circa l70,mV) viene mandato 
ad uno od all'altro canale iramke i com- 
mutatori CMOS ESI....ES4, Alloscopo si 
usa S4 (cambio del canale). Un interrutlo- 
re a pedale collegato alia presa Ba4 sorpas- 
sa S4 in modo da permeltere il comando a 
disianza. 
Un'attenta occhiaia allo schema elettrico 
di figura I ci mostrera che il segnale d'in- 
gresso viene distribuito alle diverse parti 
del circuito mediante i commutatori 
CMOS. L'uso di questo sislema garantisce 
una commutazionc priva di rumore ed una 
buona separazione dei canali. La tensione 
di alimentazionc di 1C6 e di 1C7 e ridolta a 
circa la meta del suo normale valore (± 8 
V), riducendo in tal modo la distorsione. I 
potenziomelri PI e P7 regolano i livelli del 
segnale d'ingresso, rispettivamente per i 
canali I e II. L'amplificatore operazionale 
A2 nel canale II e seguito dal circuito di 
controllo dei toni, configurato intorno al- 
I'operazionale A8, Come i lettori potranno 
facilmente scorgere, questo tipo di circuito 
per il controllo dei toni e praticamente 
standard ed e montalo in quasi tutte le 
apparecchiature audio. A4 nel canale I e 
seguito da un equalizzatore grafico a 5 
bande, che permette un'attenuazione op- 
pure un'esaltazione di ± 15 dB a 100 Hz, 
300 Hz. 1 kHz, 3kHz e 10 kHz. II risultato 
si otliene con un normale circuito di alte- 
nuazione e di esaltazione del tono coman- 

v/t-o 
bLQ = A - ' 

° / 

Figura 3. Se si monlano le prese su un pannello 
Ironlale metalllco. si raccomanda l'uso dl jack con 
II collarlno Isolante in plastlca. 

Caralterlstlche lecnlche 

banda di trequenza; 
rapporto segnale/rumore: 
cifra di rumore; 
tensione massima d'uscila: 
lensione d'uscila nominale. 

40 Hz ... 25 kHz 
60 dB 
0.1% 
4 vrms 
1 Vrrrls sensibilita dell'ingresso a basso livello; iq mV 

sensibllita Oell'ingresso ad alto livello: 40 mV 
impedenza d'ingresso; 50 k 
impedenza d'uscila: 500 

controllo dei toni del canale I: 
acuti (10 kHz); tlOdB 
medl (1 KHz); 1 8 dB 
bassi (100 Hz); ±10dB 
controllo dei toni per il canale II; 

10 kHz t 10 dB 
3 kHz t 15 dB 
1 kHz ±15dB 

300 Hz t 15 dB 
100 Hz ± 12 dB 
tensione di usclla rlverbeto; 1 Vrms ... 4 Vrms 
soglia di fuzz; 1 -5 Vrms 

dalo da P8 e P9, e poi da tre filtri passaban- 
da basati su A6, A7 ed A8. 
I commutatori S2 ed S3 comandano ESS 
ed ES6 permettcndo di "inserire" nel loop 
del riverbero uno od entrambi i canali. 
Anche in questo caso c'e la possibilita di 
collegare degli interruttori a pedale alle 
prese Ba2 e Ba3, per i I comando a disianza. 
L'amplificatore operazionale ICS e il pre- 
ampiificalore per le molle del riverbero. Si 
tratta di un amplificatore collegato in mo- 
do normalissimo, che e gia stato usato in 
molli altri circuiti di Elektor. II guadagno 
di ICS e predisposto mediante R29 e C24. 
Cambiando i valori di quesli componenti 
ICS potra essere messo in grado di adattar- 
si alle caratteristiche dellaparticolare linea 
a molle usata. Con i valori che appaiono in 
figura I, il livello del segnale che esce da 
ICS e di circa 4 V, un valore ideale per la 
ben nota linea a molle "Hammond", che 
ha un'impedenza di circa 8 Q. II livello di 
uscita del sistema a molla, che va applicato 
ad A11, e regolabile con P15. La regolazio- 
ne dovra essere fatta in modo che il guada- 
gno del circuito di riverbero sia unitario. 
La laratura e semplicissima: si deve regola- 
re PIS in modo che ci sia la medesima 
tensione al piedino 8 di A11 ed al piedino 3 
di ESS. Ci si ricordi che questa procedura 
non e possibile se non si collega una linea 
di riverbero a molla. II controllo dell'in- 
tensita di riverbero (PS) mescola Ira loro il 
segnale "piano" e quello "contornato". 
II circuito Fuzz, che si basa sul FET T2, 
risulta un poco piiicomplicato. T2e messo 
in condizione di funzionare con una ten- 
sione tra drain e source di circa 500 mV, in 
altre parole in prossimita del livello di 
chiusura del condotto. Dato che il FET e 
pilotato senza retroazione, il livello della 
distorsione alia sua uscita dipende dal- 
I'ampiezza del segnale d'ingresso. Aumen- 

Elenco del componenll 

Resistenze; 
R1,R39 = 56 k 
R2,R40 = 15 k 
R3,R8,R21,R22.R41,R49,R70.R76 = 220 k 
R4,R24,R26,R28,R34,R37.R42,R68 R74 

R75.R79,R81 = 47 k 
R5,R14,R31,R43,R66.R72 = 2k2 
R6,R9,R27,R33,R44.R46.R69 = 33 k 
R7.R45 = 12 k 
R10,R47 = 3k3 
R11,R48 = 1 k 
R12,R13 = 4k7 
R15,R16,R18,R19 = 5k6 
R17,R20,R71 = 22 k 
R23= 27 k 
R25,R32.R35,R38.R77,R80,R82 = 100 k 
R29" =470 42 
R30 = ion 
R36,R50,R51 = 10 k 
R52 = 680 n 
R53,R56,R57,R60,R61 ,R64,R65, 

R67 = 150 k 
R54,R55,R58,R59.R62,R63 = 8k2 
R73 = 18 k 
R78=10 M 
R83 = 100U 

P1 ,P7 = 47 k I logaritmico 
P2,P3,P4 = 47 k lineare 
P5,P13 = 10 k lineare 
P6 = 100 k log. 
P8 = 22 k lineare 
P9,P10,P11.P12 = 100 k lineare 
P14 = 100 k trimmer 
PI 5 = 22 k trimmer 
Condensalori: 
CI ,C6,C33,C38,C56 = 33 n 
C2,C34,C78 = 47 p 
C3,C7,C35,C39,C43 = 100 p 
04,C8,C36,C40,C57.C59 = 2M2/16 V 
C5,C37 = 1 <J/16 V 
C9,C10,C11,020,021,022,032,055, 

058= 10 n 
012,014,026.029,032,054,060,062 = 47 n 
013,048 = 1 n5 
015,053 = 22 n 
016,079= 15 n 
017.028 = 220 n 
018 = 22 p 
019,031,044,046,061.069 . . . 077 = 100 n 
023 = 3n3 
024" = 10p/10 V tantalio 
025= 100 M/16 V 
027 = 1 n 
030 = 10p/16 V 
041,042,050,052 = 4n7 
045 = 5n6 

047,049 = 27 n 
051 = 470 p 
063,064 = 1000 M/25 V 
065,066 = 1 m/25 V tantalio 
067,068 = 4m7/1 6 V tantalio 

Semicondullori: 
B! = B40C1 000 rettilicatore a ponte 

(versione rotonda) 
T1 = B0 547B 
T2= BP 2560, BF 2450 
101 = XR4136, RC4136 
102,103 = TL074.TL084 
104= LF 355, LF 356 
ICS = LM 386 
106,107 = 4066 
ICS = 7808 
109 = 7908 

Varie; 

SI ..34 = Interruttori a levetta per montaggio in foro singolo 
S5 = interrultore dl rele bipolare 
Bal .BaS = prese jack mono da 1/4 con interrultore 
Trl = trasformalore di rete 2x12 V/200 mA 
Lai = LED spla dl rete 
F1 = Fusibile dl rete con portalusibile (100 mA) 
linea di riverbero a molle (Watford Electronics) 

" vedi teslo 
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lando il livello d'ingresso al canale I (P7) ci 
sara un progressivo aumento della distor- 
sione, con un'intonazione che ricorda 
quella degll amplificatori a valvole. Tanto 
per dire, un segnale di 1.5 V polrebbecom- 
pletaniente saturare il FET e "tagliare" i 
picchi delle onde audio, proprio come un 
normalc generatore di armoniche. Come 
accade nel circuito di riverbero, P13 (in- 
tensita del Fuzz) mescola il segnale intatlo 
con quello distono. II circuito del "loop" 
del Fuzz ha un guadagno unitario (regola- 
bile con PI4). In allre parole non ci saran- 
no variazioni di volume quando il Fuzz 
sara escluso. Alia fine, lutli i segnali dei 
canali e dei "loop" degli effetti sono misce- 
lali tra di loro nello stadio d'uscita (IC4) 
medianle le resislenze di addizione R24, 
R33, R79 ed i condensatori C29, C32 e 
C62. 11 potenzionetro P6 (regolatoreprin- 
cipale del volume) comrolla il livello totale 
d'uscita. 
II circuito alimentatore simmetrico impie- 
ga due regolalori di lensione, ICS ed IC9. 

Messa a punto del circuito 
Si tratta soltanto di regolare i due trimmer 
P14 e PIS, e lo scopo si raggiunge facil- 
mente con I'impiego di un tester collegato 
sulla portata di 5 V c.a. La taratura non e 
critica, bastera una precisione del ± 5%. 
Un segnale di valore nominale vieneappli- 
calo ad uno degli ingressi del canale I (10 
mV basso livello, 40 mV alto livello). Se il 
generatore di segnali in vostro possesso 
non e provvisto di strumento di misura. si 
dovrii misurare la lensione al piedino 10 di 
A3 (IC1) e dividerla per 20. In questo mo- 
do si ottcrra con buona approssimazione 
la lensione d'ingresso. Regolare ora alia 
posizione centrale i cursori di tutti i poten- 
ziometri deH'equalizzatore. Si gira P7 fino 
ad ottenere la lensione di I V al piedino I 
di A9 (1C3). Si regola poi P15 fino ad 
ottenere una leltura di I V al piedino 8 di 
A11 (1C2). Si ripete la medesima procedu- 
ra per il canale II (nonscordarsidicollega- 
re la molla di riverbero), questa volta biso- 
gna per6 regolare P14 in modo da far ap- 
parire una lensione di 1 V al piedino 14di 
A12 (1C3). 

II circuito stampato 
Quasi tutti i componenti elettronici e gli 
accessor! meccanici sono montati su un'u- 
nica scheda, e percio la costruzione sara 
semplice e veloce. La mancanza dei nor- 
mali cablaggi aiula aconteneread un valo- 
re minimo il rumore e la possibilila di 
eventuali errori. Neanche il cablaggio ai 
commutatori ed alle prese dovrebbe dare 
problemi in quanto i fili conducono solo 
correnti continue. 
Per motivi di economia. non si e previsto il 
montaggio del trasformalore di alimenta- 
zione e della linea a molle sul circuito 
stampato. Anche per quanto riguarda que- 
st! componenti, non ci saranno difficolta a 
collegarli. Allo scopo si dovranno usare 
pero dei cavetti schermati. 

Flgura 4. Una disposlzione corretta del componenti sul pannello Ironlale 
La costruzione 
Per le prese si usano dei jack unificati "mo- 
no" da 1/4 di pollice, fissati direttamente 
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al pannello frontale. Le connessioni cabla- 
ic devono essere piii corlc posslbile ed i 
jack devono essere del lipo isolalo a colla- 
rino in plastica. allo scopo di cviiare spire 
di massa. In figura 2 si vede un adatto 
progetto per il pannello Iromale. Usando 
per il pannello frontale un lamierino me- 
lallico. si deve fare aitcnzione die nessuno 
degli alberini dei potenziomeiri e nessuna 
dclle leveiiedeicommutatori vengaincon- 
latto con esso, altrimenti si produrranno 
rumori indesideraii. Queslo e panicolar- 
mcme imporianie nel caso delle prcse , 
poiche la massa delLingresso e ad un po- 
tenziale diverse di quello della massa delle 
prese per i pedali. Una buona idea sarebbe 
di usare (come abbiamo prima consigliaio) 
dei potenziomclri con alberino in plastica 
e delle prese isolate da massa. La sceita se 
lasciare le prese sulla scheda o meno, viene 
lasciaia alia discrezione del lellore. Non 
dimenticare inline il tipo di amplificatore 
di potenza che avete intenzionedi usare: in 
tinea di massima, I'Artist di Elektor potra 
essere usato con qualsiasi amplilicalore fi- 
nale. Si ricordi pero che esso non rimediera 
a tulle le imperfezioni di cui sono affliui 
raolti amplificatori e sistemi di altoparlan- 
»• M 
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UNUOVO 

sintetizzatore 

di Elektor 

il modulo VCO 

Questo e il terzo articolo della serie che Iratta dei circuiti integrati 
Curtis e del nuovo sintetizzatore di Eleklor. Mentre i precedenti articoli 
riguardavano principalmente la "teoria" del progetto, continueremo ora 
con la parte pratica della faccenda. 
L'oscillatore controllato in tensione (VCO) e praticamente il cuore di 
qualunque sintetizzatore e la stabilita dell'intero strumento dipende 
moltissimo dal progetto e dalle prestazioni di questo modulo. Per 
questo motivo e importante assimilare con molta attenzione le 
informazioni contenute in questo articolo, specialmente quelle che 
riguardano le procedure di taratura. 

Un prime sguardo allo schema elellrico 
della figura 1 sollevera Corse qualche dub- 
blo sulla effcttiva "semplicita" di questo 
circuito! 
II circuito inlegrato del VCO (CEM 3340), 
che e gia state descritto nel numero di 
Giugno di Elektor e il componente su cui e 
basalo questo schema. Con I'aggiunta di 
sei amplificalori operazionali, il suo effet- 
to e lo stesso del modulo VCO complete 
del sintetizzatore Formant. Lo spazio che 
rimane viene utilizzato per la logica di con- 
trollo necessaria per il Cunzionamento in 
"preset" ed in "polifonico". Costituisce 
percio cerlamenle una semplificazione nel 
Cunzionamento in una piii ampia prospet- 
tiva, perche tutti i componenti necessari 
possono essere montati su un solo circuito 
stampalo, risparmiando cosi tempo e de- 
naro. 

Lo schema elettrico 

II primo argomento da prendere in consi- 
derazione e ralimentatore. Contrariamen- 
te al sintetizzatore Formant, il VCO che 
descriveremo richiede solo un'alimenta- 
zione simmeirica di + e -15 V. La correnle 
assorbila dalla versione base dello stru- 
mento (senza poliConia) e inCeriore a 200 
mA per ogni polo della linea di alimenta- 
zione. 
La tensione di alimentazione posiliva e 
applicata ai piedini II e l2dellostabilizza- 
lore di tensione regolabile IC2 (tipo 723). 
La tensione d'uscila al piedino 10 di questo 
integrate (11,05 V) viene Calta pervenire al 
piedino 16 di IC1. Ollre aquesta alimenta- 
zione positiva, il CEM 3340 necessita di 
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IC4 KJ IC8 ICy ICS IC5 ICh ■   N1 . . N4 ■ IC4 ■ 4001 "•FH Al A4-IC3-TLO ; 105,106 " LF 356 ^TTZ 

s jn. 
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CZD USCITA SEGNALE 
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MODO H: MONOFONICO 
L POLIFONICO 
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Figura 1. Per coslruire un preclso VCO basleranno pochl clrculll Integrati di tipo comune ed un CEM 3340; oltre a questo occorreranno lo stablllzzatore 
di tensione regolabile (723) e 6 amplificalori operazionali. Gil allri Cl saranno necessari solo quando il sintetizzatore dovri essere "programmato" da 
tensioni di conlrollo memorlzzate eslernamente. 
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Figure 2. Le varie lenaionl dl conlrollo sono colle- 
gale al pledlno 15 dl IC1 tramite un commulatore 
analogico CMOS. 

due altre tensioni, che sono generate dagli 
amplificaton operazionali AI ed IC5. 
Questi producono rispeltivamente delle 
tensioni d'uscita di +5 V e di —5 V. La 
tensione di uscita di AI viene ancheimpie- 
gata per regolare la banda di frcquenza e la 
lonslila del VCO. La tensione d'uscita di 
ICS provvede alle necessity di alimentazio- 
ne negalivadi ICI.edeapplicataai piedini 
1....3 di questo circuito integrato. 

1 segnali audio (onda quadra, dente di sega 
e triangolare) escono dai piedini 4, 8 e 10 di 
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Figure 3. Solo I componenll non segnali dovranno essere montatl. per adesso, sul circuito slampalo 

IC2 e, dopo essere passati per gli stadi 
buffer A2. A3 ed A4eper uncommutatore 
di selezione (S2), raggiungono il mondo 
eslerno. 

Le tensioni di controllo 

II piedino IS di ICI ^ I'ingresso per le varie 
tensioni di controllo che determineranno 
I'effettiva frequcnza del VCO. Una tensio- 
ne di polarizzazione viene applicata, tra- 
mite un circuito partilore di tensione (vedi 

ftgura 2). I valori delle resistenzeimpiegaie 
determinano le caratteristiche volt/ottava 
del corrispondente generatore di tensione 
di controllo. 

La logica di controllo per il 
funzionamento in "preset" ed in 
"polifonia" 

Per quanto i ire commutatori CMOS tipo 
4066 ed il 400I non siano neccssari alia 
costruzione di un "ordinario" sinletizza- 
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Figura 4, II cablagglo esterno del modulo VCO. 
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Flgura 5. II clrcullo slampato di camplonamento e lenuta nella tastlera del Formant deve essere collegalo al modulo VCO medlanle un cavo a cinque 
conduttorl. 

tore, le relative piste di rame sono gia pre- 
viste sul circuito slampato. Per questo mo- 
tive un'eventuale future ampliamento non 
richiedera Paggiunta di un altro circuito 
slampato. per il memento si possono quin- 
di tralasciare le relative resistenze ed i cir- 
cuit!' integrati. 
Tutto questo significa che si devono men- 
tare i ponticelli Bl. B2e B3sugli zoccoli, al 
poslo dei circuiti integrati IC4 ed 
1C7 1C9. I ponticelli B I e B2 permetto- 
no il passaggio verso il VCO delle tensioni 
di controllo provenienti dalla lastiera, dal 
commutatore di porlata SI e dal potenzio- 
metro di accordo PIO. II ponticello B3 sta- 
bilisce un collegamento tra il cursore di S2 
e la presa d'uscita (vedi anche la figura 3). I 
ponticelli dovranno essere montati nelle 
seguenti posizioni: 
Ponticello Bl : tra i piedini 8 e 9 di IC7 
Ponticello B2 ; tra i piedini 1 e 2 di IC7 
Ponticello B3 : tra i piedini lOed 11 di 1C8. 
In un futuro anicolo si dara una descrizio- 
ne precisa della funzione dei Commutatori 
CMOS e degli invertitori e si parlera anche 
delle funzioni preset e pqlifonica. 

La costruzione 

La figura 4 ci moslra il circuito stampato 
del modulo VCO, nel quale i numeri delle 
conncssioni corrispondono a quelli che ap- 

o m Ml 

IIP 

Figura 6. Un suggerlmenlo per la costruzione meccanlca del moduli per II slnletlzzalore 
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Figure 7. Quests lllustrazlone moslra II lalo poslerlore del supporto per le schede e come sono montali i connettorl per I rispettlvl moduli 

Tabella 1. 
(IC2) 723 Piedino 4:0V 

Piedlno 5:0V 
Piedino 6:0V 
Piedino 7:0V 
Piedino 10 ; 0 V II Cl deve essere tollo dallo zoccolo 
Piedino 11 : +15 V 
Piedino 12 ; +15 V 
Piedino 13:0V 

IC3(TL084) Piedino 4 : +15 V 
Piedino 11 : -15 V 
Piedino 7: +15 V 

IC5,6 Piedino 4: —15 V 

Tabella 2. 

IC1 (3340) Piedino 1 -5 V 
Piedino 2 -5 V 
Piedino 3 -5 V 
Piedino 15 Vedi lesio 
Piedino 16 + 11,05 Volt 
Piedino 5 Vedi testo 
Piedino 12 0 V 
Piedino 13 5 V 

deve essere lolto dallo zoccolo 

paiono sullo schema. Si potra usare la ta- 
stiera del Formant per ricavare melodic 
dal modulo VCO. Questa taslieracontiene 
uno stadio di campionamento e tenuta. Ci 
sono due ingressi di alimentazione, un'u- 
sciia KOV. (Keyboard Oulpul Voltage = 
tensione di uscita dalla tastiera), ed un'u- 
scita per gli impulsi di sincronismo; per il 
momento quest'ultima non e ancora ne- 
cessaria. il cablaggio tra la tastiera ed il 
VCO si pud vedere in figura 5. 
1 potenziometri della nota e dclla modula- 
zione a durata d'impulso (PWM) ed i due 
commutatori per la frequenza e la forma 
d'onda potranno per il momento essere 
montati su nna lastrina di alluminio. Que- 
st'ultima potra essere incorporata in un 
rack da 19 pollici (figura 6). Una scheda 
minibus permette I'interconnessione senza 
problemi tra i diversi moduli unificali. 
Questo pero pud anche non essere vero nel 
caso di ogni alloggiamento per scheda (ve- 
di figura 7). 

La messa in funzione 

Prima di momare i circuiti integrati si do- 
vranno collegare e conlrollare tulte le ten- 
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sioni di alimemazione che arrivano ai vari 
piedini. In quesio modo si evita la possibi- 
lity che i costosi circuit! integral! possano 
subire danni in caso di errali collegamenti 
o di guasti ai componenli. 
Le tensioni ai diversi piedini degli zoccoli 
dei circuit! integrati dovranno poi essere 
controllate per vedere se corrispondono ai 
valori dati nella tabella I. Se tutlo e in 
ordine avrete la certezza che il circuito e 
state montato nel modo giusto. 
Dopo aver scollegalo la tensione di ali- 
memazione, si potry infilare nel suo zocco- 
10 IC2 (723). Si ricolleghi poi la tensione di 
alimemazione e si regoli mediante il trim- 
mer P2 la tensione al piedino 10 in modo 
da ottenere un valore di 11,05 V esatti. Si 
regoli poi la tensione all'uscita di Al me- 
diante P3; questa tensione deve essere di 5 
V esatti. Poiche Pamplificatore operazio- 
nale 1C5 e collegato come invertitore, I'u- 
scita di questo componentc assumery 
automaticamenle il valore di -5 V. Si do- 
vra in seguito controllare se quesle tensio- 
ni, di +11,05 V, +5 Ve -5 V, sono presenti 
ai corrispondenti piedini dello zoccolo di 
ICI (vedi tabella 2). 
11 livello della tensione d'uscita di IC6 do- 
vra variare di I V per ogni scatto del cora- 
mutatore di portata SI. Questa variazione 
di tensione potra essere misurata mediante 
un voltmelro digiiale (DVM). La tensione 
al piedino 5 di ICI dovraessere regolabile 
tra 0 e 4 V mediante il potenziometro PI I 
(PWM). 
Se tutle le tensioni di alimemazione di ICI 
sono giuste, si potra infilare questo inte- 
grato nel suo zoccolo. Se si dispone di un 
alimematore a tensione variabile, e consi- 
gliabile aumentare lentamente la tensione. 
Si potra in tal modo sorvegliare I'assprbi- 
mento di corrente per verificare I'assenza 
di cortocircuiti. 
Una volta prese tutte le necessarie precau- 
zioni, si potra passare alia fase di taratura. 

Taralura 

La curva caratteristica della tensione di 
controllo rispetto alia frequenza, nel VCO 
e relativamente lineare: di conseguenza e 
limitata la necessity di regolare il giusto 
livello di tensione per ogni ottava, 
Occorrera un voltmetro digitale per con- 
trollare che le tensioni di uscita di IC6 
siano esattamente di 0, 1. 2, 3 V, eccetera. 
Per una veriftca acustica del circuito, si 
dovra collegare I'uscita del VCO (punto di 
connessione 8 del circuito stampato) aH'in- 
gresso di un amplificatore audio. Nel frat- 
tempo si dovra muovere molto lentamente 
il cursore del trimmer P9 fmo ad ottenere 
la variazione di un'ottava della nota per 
ogni successiva posizione del commutato- 
re di portata. 1 lettori che non siano in 
possesso di un frequenzimetro potranno 
usare un oscillatore audio oppure un dia- 
pason. Ora qualche parola di avvertimen- 
to: non fidarsi completamente del proprio 
orecchio musicale, perche non e molto pre- 
cise (anche i lettori di Elektor sono solo 
degli esseri umanill). II potenziometro di 
accordatura (P10) potra essere usato per 
regolare la frequenza del VCO in modo da 

dare un "battimento zero" con una sor- 
gente sonora "ausiliaria" (che potra esse- 
re, peresempio, un diapason a quarzo). Se 
la frequenza del VCO non varia esatta- 
mente di un'ottava, si udra una chiara sto- 
natura. 
Con un poco di pratica, questa procedura 
di messa a punto divenla molto semplice. 
Si consiglia di tenere ben a mente che va- 
riando la regolazione di P9 cambia la fre- 
quenza del VCO. Si dovra percid ripetere 
ogni volta la regolazione di quest'ullimo 
con il potenziometro di accordo. Si potra 
ottenere una correzione della linearita alle 
frequenze piti alte del VCO con I'aiuto del 
trimmer P7. L'effetto di questa regolazio- 
ne e molto leggero; in appareccht speri- 
memali si e ottcnuto un effelto irrilevanle 
anche con il cursore tutto girato verso 
massa. 
Una regolazione ad orecchio sara molto 
difficile se la tastiera non sara collegata, a 
causa delle frequenze molto basse del 
VCO. Per quesio motivo si dovra regolare 
PI in modo che divengano udibili le fre- 
quenze piit basse. 

Collegamento della tastiera 

La tensione di controllo che esce dalla ta- 
stiera dovra essere collegata al contatto 10 
(potenziometro P5) del circuito stampato. 
Questo potenziometro va regolato in mo- 
do che la frequenza del VCO vari di un'ot- 
tava premendo uno dopo I'altro due tasti 
che distino tra loro, appunto, di un'ottava. 
Per essere assolutamente sicuri, si deve ri- 
petere parecchie volte questa procedura 
con allre coppie di tasti e con diverse rego- 
lazioni di PI e di SI. La regolazione finale 
di PI si fa nel seguenle modo: 
scegliere, con I'aiuto del commutatore di 
portata, I'ottava piit alta. Girare il poten- 
ziometro di accordo, che possiede un cam- 
po di regolazione leggermente superiore 
ad un'ottava. in una posizione mediana. 
Aprire I'interruttore "coarse octave" sulla 
tastiera del Formant e premere il tasto piit 
alto. Usando il diapason a cui si e accenna- 
to prima, si regolera mediante PI la fre- 
quenza del VCO fino a quando il tasto che 
produce la nota "la" non emelta una nota 
uguale a quella del diapason. 
La posizione complessiva delle ottave e 
questione di gusti; si potra regolare PI in 
modo che la nota piit alta della tastiera sia 
proprio al limite di udibilita. Se cio sia o 
meno opportuno e un'altro argomento. 
L'inlerruttore "coarse octave" sulla tastie- 
ra del Formant rende possibile il passaggio 
ad altre bande della frequenza del VCO. 

Regolazione delle ampiezze dei 
segnali 

Non appena completata la costruzione del 
circuito, si potry scegliere la forma d'onda 
di uscita del VCO mediante il commutato- 
re a ire posizioni S2. II segnale triangolare 
avra un volume piit basso di quello dell'on- 
da a denti di sega della stessa ampiezza, 
perche possiede un minor numero di ar- 
moniche. Regolando i trimmer P8 e P4, 
bisognera tenere ben a mente i seguenti 

Elenco dei componenli 

Resislenze: 
RI.RIl =2k2 
R2 . . . R8 = 4k7 (a strato metallico) 
R9,R10.R14 . .. R18, R33 . . . R37 = 100 k 
R12,R22.R39 = 4k7 
R13 = 470 k 
R19,R26 = 470 
R20.R21 = 560 k 
R23 = 22 k 
R24 = 5k 6 
R25 =1k8 
R27 = IMS 
R28,R29,R31 = 10 k 
R30 = 15 k 
R38 = 100 k (a strato metallico) 
PI = 100 k trimmer multigiri 
P2 = 1 k trimmer 
P3 = 10 k trimmer multigiri 
P4,P7,P8 = 10 k trimmer 
P5,P6 = 200 k trimmer multigiri 
P9 = 20 k trimmer multigiri 
P10.P11 = 10 k potenziometro lineare 

Condensatori: 
C1 ,C2 = 330 n 
C3 = 10/25 V 
C4 = 470 p 
C5,C7,C8 = 10 n 
C6,C10 = 0 1 
C9 = 1 n polistirolo 
C11 = 1 n 

Semiconduttori 
ICI = CEM 3340 
102= 723 
ICS = LM 324 (TL 084) 
IC4 = 4001 
IC5,IC6 = LM 741 
IC7 ... IC9 = 4066 

Varie: 

Commutatore rotativo a 6 posizioni 

Commutatore rotativo a due vie. Ire posizioni 

concetti: si deve regolare P8 in modo che 
I'ampiezza del segnale triangolare rag- 
giunga un massimo senza pero prendere la 
forma di un trapezio. Successivamente si 
deve regolare P4 in modo che il volume 
udibile del segnale a denti di sega corri- 
sponda a quello del segnale triangolare. II 
ciclo impulso-pausa del segnale ad onda 
quadra potra essere variato Ira 0 e 100% 
mediante il potenziometro PI 1. Entrambi i 
lati dell'onda triangolare ed il margine di 
uscita di quella a denti di sega sono estre- 
mamente lineari. II margine d'ingresso del- 
le forme d'onda rettangolare e a denti di 
sega e molto ripido e percio lo si potra 
vedere solo con molta difficolta sullo 
schermo dell'oscilloscopio. 
Se si desidera, si potra montare il potenzio- 
metro P8 sul pannello frontale (in questo 
caso dovra essere munito di alberino di 
comando): in questo modo si potry rendc- 
re trapezoidale il segnale triangolare in 
modo da ottenere effetti "diversi". H 
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Miiiischeda EPROM 

un'estensione 

miniaturizzata della 

memoria per il 

Junior Computer 

Si tratta di una soluzione 
elegante ed a basso costo 
destinata ai possessor! di uno 
Junior Computer che abbiano 
intenzione di ampliare la RAM 
(per esempio allo scopo di 
inserire il Junior BASIC oppure 
un assembler piu esteso). Questa 
scheda occupa uno spazio 
ridottissimo. 

II terzo libro della serie che riguarda il 
Junior Computer spiega come acquisire i 
tre veltori NM1, RES ed IRQ dalla 
EPROM collegata alia scheda dei bus (e la 
pagina FF), Nell'appendice 3si poteva tro- 
vare un esempio di questo procedimento 
applicato ad una PROM tipo 82S23. Una 
EPROM tipo 2716 garantisceperd una mi- 
gliore soluzione perche e molto piu sempli- 
ce da programmare (vedi I'articolo "Sche- 
da di programmazione per EPROM", nel 
numero di Marzo 1982 di Elektor). La 
scheda in minialura qui descritta e progel- 
tala per servire due K di EPROM. 
Lo schema elettrico della scheda EPROM 
in miniatura si vede in figura 1. La 
EPROM contenuta in IC2 e indirizzata per 
mezzo di 1CL II campo di memoria occu- 
pato comprende gli indirizzi $F800 $ 
FFFF. Due collegamenti cablati danno la 
possibilita di accedere a questo campo di 
memoria sia mediante il piedino OE (Out- 
put Enable) che mediante il piedino CE 
(Chip Enable). Da un lato, I'azionamento 
dell' Output Enable sveltisce il funziona- 
mento della EPROM, ma assorbe unacor- 
rente di riposo maggiore. L'allro sistema 
(Chip Enable) risparmia fino al 300% della 
correnle, ma e leggermente piit lento. 1 
leltori possono scegliere uno qualsiasi di 
quesli due metodi, basta che ricordino di 
mettere a massa il piedino di abilitazione e 
di collegare I'altro all'uscila di ICI. I ca- 
blaggi si effettueranno con Paiuto dello 
schema di figura I. 
Si dovranno inftne programmare i seguen- 
ti dati nellesei ultime locazionidi memoria 
nel campo $ F800 $ FFFF: 
All'indirizzo SFFFA memorizzare 2F 
All'indirizzo SFFFB memorizzare IF 
All'indirizzo SFFFC memorizzare ID 
All'indirizzo SFFFD memorizzare IC 
All'indirizzo SFFFE memorizzare 32 
All'indirizzo SFFFF memorizzare IF 
Le restanti 2018 locazioni di memoria so- 
no tulte a disposizione dell'operatore. 
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Figura 1, Lo schema elettrico della -mini" EPROM. 
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Figura 2. La disposizione dei componenll e le piste dl rame sul circuilo slampalo della mini EPROM 

Elenco del componenll 

Condensalori: 
C1,C2 = 1 p/16 V lantalio 

Semicondultori: 
ICI = 74LS30 
IC2= 2716 

Varie: 
1 conneltore maschio a 64 piedini ("a" e "c") 41612 
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La conversione 

A/D e D/A 

Siamo certi che la maggior pane dei nostri 
lettori saranno gia ben al corrente delle 
varie tecniche di conversione A/D e D/A 
che sono il nucleo di ogni sistema di tra- 
smissione digitale. II molivo e che tali con- 
versioni sono parli importanti dei vollme- 
H'i digitali, dei lermometri, dei frequenzi- 
metri, eccetera, che gia tame volte sono 
apparsi sulle pagine di Eleklor. 
Nel campo audio, le tecniche digitali costi- 
tuiscono pero, almeno per adesso. una no- 
vita. Un eircuito audio digitale e apparso 
sul numero di marzo I980 di Eleklor: si 
tratlava deirunita di riverbero digitale. In 
questo eircuito, i segnali analogici veniva- 
no ridotti in forma digitale in un "modula- 
lore delta". I dati digitali erano trasmessi 
in modo seriale tramite un registro a scor- 
rimento e poi venivano "ritardati". Segui- 

la trasmissione 

digitale con 

Timpiego di circuit! 

integrati poco 

costosi 

Su una cosa almeno non 
esistono dubbi: i sistemi digital! 
sono "in" ed i sistemi analogici 
sono sulla china per diventare 
"out". Anche il settore audio, che 
era ritenuto il "santuario" dei 
seguaci dell'analogico, ha 
cominciato a subire la 
"digitalizzazione". Per quanlo 
possano sembrare rivoluzionari, 
gli ultimi sviluppi tecnologici 
hanno un unico scopo in 
comune: il trasferimento di dati. 
Come tutti sanno, e preferibile 
trasferire i dati in forma digitale 
anziche in forma analogica, e 
questo per molte ragioni. Fino ad 
un tempo ancora molto recente, 
la tecnologia necessaria non era. 
semplicemente, ancora 
accessibile dal punto di vista 
economico. 
Nel frattempo la produzione dei 
chip ha fatto progress! talmente 
strabilianti che anche gli 
elettronici dilettanti possono 
azzardarsi a sperimentare con 
circuit! digitali del tipo di quello 
descritto in questo articolo. 

T.Schaerer 

va una riconversione D/A. sempre con il 
metodo della modulazionc delta. 

Trasferimento digitale dei dati 
In linea di principio, la trasmissione digita- 
le dei dati segue una procedura ormai con- 
solidata: I'informazione arriva dalla sor- 
gente dei dati (il trasmettitore) e viene ri- 
versata nel ricevitore tramite un canale di 
trasferimento. Cio che succede di solito e 
che i dati sono trasmessi nel canale in for- 
ma digitale e sono mandati avanli "in un 
modo o nelTaltro", per risullare disponibi- 
li al terminate opposto del canale, ossia al 
ricevitore. La frase "in un modo o nell'al- 
tro" lascia all'utente una quantita di obiet- 
tivi sui quali esercitare la propria inventi- 
va. In definitiva, il modo di trasferimento 
dei dati e lasciato piu o meno alfimmagi- 
nazione del singolo: le possibilita sono in- 
finite. 

Si potra sviluppare un sistema di ritardo 
per scopi elcttroacustici (accenneremo piu 
tardi ad un esempio in questo campo). II 
canale di trasferimento potra anche essere 
un sistema completo a microprocessore. 
Qualunque sia lo scopo a cui il eircuito e 
destinalo, il canale di trasferimento dovra 
sempre essere cambiato per adattarsi alle 
specifiche esigenze del sistema, invece di 
essere coslretti a seguire il processo inver- 
so. 
II trasferimento dei dati pud awenire in 
forma seriale o parallela. II metodo di ele- 
zione dipende ancora dalla particolare ap- 
plicazione del eircuito. Come negli esempi 
nominati in precedenza, il sistema che pre- 
sentiamo ora adotta un trasferimento in 
parallelo. Una volta terminata la conver- 
sione. sara comunque sempre possibile 
trasmettere i dati in forma seriale. 
Lo scopo di questo articolo e di mostrare 
come avviene la preparazione dei dati per 
il trasferimento e come si possano piu tardi 
ricondurre i dati alia loro forma originale 
analogica. Dalo che vogliamo trasferire 
segnali il cui stato logico e continuamenle 
mutevole, Teffetliva conversione A/D e 
piuttosto lenta e di essasi parlera piii tardi. 
La conversione D/A e. al comrario, pres- 
soche imraediata. Le conversioni possono 
essere ottenute molto facilmente impie- 
gando due circuit! integrati di basso costo 
e di facile disponibilita: lo ZN 426 e lo ZN 
427 della Ferranti. Questi integrati sono 
molto versatili e possono essere usati in 
molli circuit!, come abbiamo gia detto pri- 
ma. 
La conversione analogica-digitale 
La conversione A/D si puo dividere in due 
categoric principali. La prima converte 
inizialmente il segnale d'ingresso in un al- 
tro segnale analogico ad esso proporziona- 
le e poi lo trasforma in digitale. In questo 
caso e il valore istantaneo del "tempo" o 
della "frequenza" ad assumere la forma 
digitale. In seguito questo valore digitale 
viene misuralo con unasempliceoperazio- 
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Flgura 1. La struttura Interne del convertltore A/D ZN 427. 
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Figura 2. II lunzlonamento del converlilore A/0 ad approsslmazlonl successive i lllustrato da queslo 
graflco. 

ne di conteggio. Un tale sistema consistera 
in una semplicerampa, in una doppia ram- 
pa ed in un convertitore tensione- 
frequenza. Si tratta di un meiodo semplice 
die garantisce un alto grado di precisione. 
II tempo di conversione e di circa 1 100 
ms, percio si tratta di un meiodo piutlosto 
lento. I convertitori sono dei circuili inte- 
grali molto sofisticati e sono disponibili 
con doppie uscite codificate in parallelo, 
con uscite in BCD parallelo, uscite BCD 
"multiplex", uscite a sette segment! in pa- 
rallelo o multiplex a sette segmenti. In ge- 
nerale, questi circuiti sono usati perpilota- 
re dei display digitali. 
Nella seconda categoria, si confronta di- 
reltamente I'ampiezza del segnale d'in- 
gresso con un cerlo parametro. Apparten- 
gono a questa seconda categoria i conver- 
titori che impiegano metodi di conteggio, 
di approssimazioni successive e di lipo di- 
retto. 
II tipo piii veloce di conversione A/D e il 
metodo "direlto". La scala h suddivisa in 
tratli talmente piccoli che, quando uno di 
questi corrisponde ad un segnale d'ingres- 
so, si otlerrii un livello logico "0" oppure 
"1". 11 vantaggio di queslo metodo e che il 
tempo di conversione viene ridotto ad un 

valore piccolissimo, 85 ns (!) 
Per esaminare come funziona il metodo 
delle approssimazioni successive, possia- 
mo vedere come e fatto lo ZN 427 usato in 
questo circuito. La figura I mostra lastrut- 
tura interna di questo circuito integrate in 
forma di schema a blocchi. 
Per quel che riguarda I'approssimazione 
successiva, la scala non e suddivisa in tratti 
uguali ma in stadi binari. Allo scopo sara 
necessaria una tensione di riferimenlo 
(Uret) ed un circuito a scala di resistenze 
(scala R-2R) che produce le tension! di 
riferimenlo graduate secondo valori bina- 
ri. 11 segnale analogico d'ingresso e con- 
frontato successivamenle con tutte le ten- 
sion! in codice binario, a partire dal livello 
corrispondente al bit piii significalivo. Se 
la tensione analogica e maggiore, 1" MSB 
(Most Significant Bil = bit piu significati- 
ve) restera al livello logico "1", altrimenli 
commutera al livello "0". Si controlla poi 
nello stesso modo il secondo bil e cost via 
fino ad arrivare al bit meno significalivo 
(LSB), II codice binario finale viene trasfe- 
rito attraverso i buffer a tre stati in modo 
da mettere a disposizione i dati digitali di 
uscita. 
La sezione marcata "registro delle appros- 

simazioni successive" in figura I contiene 
un contatore ad anello che comanda i com- 
mutatori analogic! di tensione ed i buffer 
di uscita a tre stati. II necessario segnale di 
clock proviene da ungeneratoreesterno. II 
comando di awiamento della conversione 
(AVVIAMENTO CONVERSIONE) de- 
ve, naturalmente, provenire dall'esterno. 
Quando la conversione e terminata, 1'usci- 
ta FINE DELLA CONVERSIONE andra 
a livello alto e restera tale fino al prossimo 
impulso di AVVIAMENTO CONVER- 
SIONE. 
La procedura di conversione e la seguente; 
il comando AVVIAMENTO CONVER- 
SIONE azzera il successivo registro di ap- 
prossimazione all'inizio di ciascuna misu- 
ra. Si manda quindi al comparalore un 
livello di tensione pari alia meta esatta 
della tensione di riferimenlo (Urd), che cor- 
risponde al bil piii significative del conver- 
titore D/A contenuto nelllo ZN 427. Se 
questo livello e inferiore alia tensione d'in- 
gresso del comparalore (Vm), I'uscita del 
comparalore andra a livello alto portando 
ad "1" il valore dell'MSB. Se pero la ten- 
sione e maggiore di quella d'ingresso del 
comparalore, I'uscita di quest'ultimo pas- 
sera a livello basso e I'MSB sara posto a 
"0". Se I'MSB rimane pari ad "1", la corri- 
spondente tensione di controllo restera 
collegat'a al comparalore, in caso contra- 
rio verra staccata. 
11 successivo segnale di controllo che arri- 
vera al comparalore avra un valore pari 
alia metS esatta di quello precedente e cor- 
rispondera al successivo bil in graduatoria 
dell'uscita D/A. Le due tensioni applicate 
al comparalore vengono confrontate an- 
cora una volta ed il risultato viene "memo- 
rizzato" ponendo a "0" oppure ad "1" il 
corrispondente bil del dalo. Tutto si ripete 
allo stesso modo fino ad arrivare al bit 
meno significalivo. Se uno qualsiasi dei 
confronti ha come risultato un bit "1", la 
successiva tensione di riferimento verra 
sommala alia precedente (od alle prece- 
denti) nelle stesse condizioni. Tutto questo 
si puo vedere meglio nel grafico della con- 
versione di figura 2. Alia fine del processo, 
dopo aver saggiato la tensione corrispon- 
dente al bit meno significalivo, il numero 
dei confronti "positivi"(bil"l")indichera 
il valore binario della tensione d'ingresso. 
II tempo di conversione To e del tutto indi- 
pendente dalla tensione d'ingresso e sara 
uguale ad N x Tv, qualora sia usato un 
convertitore ad N bit. II tempo Tv corri- 
sponde al periodo della frequenza di clock. 

Conversione digitale-analogica 
La conversione D/A avviene nel circuito 
integrato ZN 427 di cui si e gia parlato 
quando si trattava di ottenere le tensioni 
(binarie) di riferimento a partire da Ui. II 
principio che sia alia base della conversio- 
ne e illustrato nello schema a blocchi di 
figura 3. Ogni giunzione che si trovi nel 
campo Po .... Pn-i dispone di due percorsi 
che conducono alia tensione di 0 V tramite 
una resistenza totale di 2R. La correnle 
parziale ricavata da ciascuna diramazione 
passa attraverso la resistenza di carico Rac 
genera una tensione Ua che potra essere 
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calcolaia con la seguente formula: 
7 7 

UA = — • UN - i- 
3 N 

Dove Z rappresenia il valore da convenire 
ed N il numero degli sladi binari. 
Lo schema a blocchi di figura 4 inostra la 
strutlura interna del circuito integrato 
converlilore D/A tipo ZN 426. Questo 
convertilore ad 8 bit contiene un circuito 
di resistenze collegale a scala formato da 8 
stadi. II tempo di conversione 6 di 2 ps. 

II circuito di trasmissione digitale 
La figura 5 mostra il circuito di trasmissio- 
ne dei dati che comprende il convertilore 
A/D ZN 427 ed il convertilore D/A ZN 
426. Quesli circuiti inlegrati si possono 
trovare quasi ovunque, costano relativa- 
mente poco e sono particolarmente adatti 
all'impiego nel settore audio. Poiche il 
tempo di conversione tipico del converti- 
lore A/D e di 15 ps (frequenza di clock = 
600 kHz), non occorrerii in questo caso un 
circuito di campionamento e tenuta. Se 
perd si devono "congelare" i segnali d'in- 
gresso per un cerlo periodo di tempo, si 
potra aggiungere al resto il circuito di figu- 
ra 8. Per tutti i particolari che riguardano il 
funzionamento del circuito e degli inlegra- 
ti, i lettori sono pregati di far riferimenlo ai 
fogli dati elencati nella bibliografia che 
appare alia fine di questo articolo. 
Dopo aver esaminato la sincronizzazione 
della conversione A/D, come risulta de- 
scritta sui fogli dati, si pud constalare che 
Pimpulso di "avviamento della conversio- 
ne" deve essere generate ad intervalii mini- 
mi ben specificati dopo i punti di commu- 
tazione positivi o negativi del segnale di 
clock. I! problema e risolto nel circuito di 
figura 5 mediante una "logica di processo 
deH'impulso". Questa provvede anche al 
clock del sistema ed alle frequenze di clock 
dei dati, che sono asincrone una rispetto 
all'allra, II funzionamento di tutto questo 
e spiegato nel paragrafo che segue ed e 
illustrato nel diagramma degli impulsi di 
figura 6. 

La logica di elaborazione degli 
impulsi 
La frequenza di clock del sistema a micro- 
processore ospilante potra benissimo esse- 
re usata come clock per il nostro sistema. 1 
diagrammi degli impulsi di figura 6 si rife- 
riscono ad una frequenza di clock di 6,144 
MHz, adottata in taluni microprocessori. 
Una frequenza di clock di 2,048 MHz e 
pari ad un terzo esalto della precedente. La 
frequenza di clock massima per il sistema 
di conversione A/D e 900 kHz. 11 segnale 
di clock del sistema viene diviso per 4 da 
FF1 FF3 che si trovano nel circuito di 
clock a due fasi. II risultato e che alle uscite 
Q di FFI ed FF3 vengono prodotti due 
segnali ad una frequenza di 512 kHz, sfasa- 
ti Ira loro di 90°. II segnale "2" comanda 
I'ingresso di clock del convertilore A/D. II 
tempo di conversione sara percio di 17,6 
ps. 
Se I'ingresso di abilitazione del clock dei 
dati e a livello alto, gli impulsi al corri- 
spondente ingresso saranno all'inizio me- 
morizzati in FF4. Dopo la commutazione 

positiva del segnale di clock "3", I'impulso 
del clock dei dati sara invertito quando 
raggiunge I'ingresso del clock di sistema 
del convertilore A/D. Dopo di cio il mo- 
nostabile MMV2 reselta i flip Hop FF4ed 
FF5. Da questo momento potra essere tra- 
smesso il successive impulso di avviamen- 
to della conversione. In questo modo I'im- 
pulso di clock dei dati sara sempre sincro- 
no con la frequenza del clock di sistema, in 
modo da soddisfare ai parametri stabilili 
dal costruttore. 
Si dovr^i ora dire qualcosa circa la scella 
della frequenza del clock dei dati. Secondo 
una ben nota legge sulla trasmissione dei 
dati, la velocita di scansione deve essere 
almeno doppia della "massima frequenza 
operativa". Una trasmissione di parlato 
con requisili di banda massima di 
300 3400 Hz avra percio bisogno di 
una frequenza di 6800 Hz. Per motivi pra- 
tici si sceglie normalmente la frequenza di 
8 kHz. 
Le trasmissioni musicali hanno esigenze 
owiamcnte piii elevate, e richiedono una 
banda di 16 kHz. In tali circuiti le presta- 
zioni del convertilore A/D devono essere 
davvero eccellenti, come si potra vedere 
nel calcolo che segue. Una larghezza di 
banda di 16 kHz significa una frequenza 
del clock dei dati di almeno 32 kHz. Que- 
sta frequenza corrisponde ad una spazia- 
tura tra gli impulsi di 31,25 ps. II tempo di 
conversione degli inlegrati sara cosi circa 
la meta dell'intervallo Ira due impulsi del 
clock dei dati. 
Conversione A/D e D/A 
Questi processi sono gia stati descritti a 
grandi linee. I lettori che volesserosaperne 
qualcosa di piii dovrebbero leggersi il 
"manuale tecnico per la conversione dei 
dati" pubblicato dalla Ferranli. Durante il 
tempo di conversione di 17,6 ps, I'uscita 
HOC (fine della conversione) resta a livello 
basso. Alia fine della conversione, essa an- 
dra per6 a livello alto, facendo partire il 
monostabile MMV2. Questo monostabile 
genera un nuovo impulso di "dati pronti" 
che dura 300 ns e che e trasmesso insieme 
al segnale dei dati ad 8 bit prima di rag- 
giungere il latch 1C8 sotlo forma di impul- 
so di clock. Gli impulsi di "cancellazione" 
e di "nuovi dati pronti" sono trasmessi 
direttamente, senza una previa elaborazio- 

3 
UREF 

82063 3 
Figura 3. II prlnciplo che sta alia base della con- 
versione D/A. Ognl elemento 2R i collegato a 0V 
oppure ad Um tramlle commulatorl a transistor. 
Le lenslonl corrlspondentl al loro peso blnarlo 
sono erogate al lermlnall della scala ed I valor! 
sono proporzlonall al numero digitale che si pre- 
sents all'lngresso. 

ne. Infine il dato potra essere convertito da 
IC7. 

L'interfaccia analogica 
Abbiamo gia ricordato il fatlo che si pu6 
usare, quando necessario, un circuito di 
campionamento e tenuta come inlerfaccia 
analogica. Quali sono i componenti esterni 
che occorrono per preparare i segnali ana- 
logic! d'ingresso alia conversione? Oltre al 
circuito di campionamento e tenuta, oc- 
correranno nella sezione trasmittente an- 
che un filtro passabasso per segnali audio 
con banda ben delimitata ed una scala a 
resistenze atta a predisporre i parametri 
d'ingresso. Componenti analoghi saranno 
necessari nella sezione ricevente per prepa- 
rare i parametri d'uscita e per filtrare i 
segnali audio. 
1 potenziomelri semifissi PI e P2 (in figura 
5) sono regolali in modo che possano esse- 
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Figura 4. La strutlura Interna del convertilore D/A ZN 426. 
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re elaborati dei segnali d'ingresso simme- 
trici con un'ampiezza di ± 5 V (equivalenti 
a 3,53 Yen). Questo valore corrisponde alia 
"deviazione a fondo scala" (± IS). Si ottie- 
ne lo scopo collegando direttamente le 
uscile dati di IC6 aU'ingresso dati di ICS. 
Viene fornito un impulse di avviamenlo 
della conversione di durata sufficiente ed i 
dati e le uscile di ICS sono esaminali dopo 
la loro conversione. Si colleghi ora ad Ri 
una tensione di —4.9805 V (-FS + 1/2 
LSB)esi regoli PI inmodochePusciiaQS 
arrivi appena appena a cavallo del punto 
"don't care" (ne al Iivello "0" ne al Iivello 
"I"), mentre tutle le altre uscite sono alte. 
Questa procedura deve essere ripetuta al- 
meno un'altra volta. La tabella 1 mostra 
come il segnale anaiogico d'ingresso sia 

Tabella 1. 

segnale anaiogico d'ingresso codice d'uscita 

+ (FS - 1 LSBI 11111111 
+(FS — 2 LSBI 11111110 
+54 FS 11000000 
+ t LSB 10000001 
0 10000000 
-1 LSB 01111111 
—!4 FS 01000000 
-(FS - 1 LSBI 00000001 
-FS 00000000 

FS = ± 5 V ILSB = 2-|FS 

Tabella 1. La codillca loglca bipolare 

"tradotto" in un codice digitale d'uscila. II 
segnale all'uscita analogica di IC7 rag- 
giunge ora Al. La tensione massima d'u- 
scila viene predisposta mediante P3. II 
trimmer P4 permetle di rendere simmelri- 
co il segnale d'uscita. Contemporanea- 
mente, tutli gli ingressi tranne "Bl" sono 
mandati al Iivello basso. Si regola ora P4 
fino ad ottenere una tensione di 0 V all'u- 
scita di Al (vedi tabella I). 
II filtro passabasso 
Le uscite e gli ingressi di un sistema di 
trasmissione digitale hanno in genere biso- 
gno di un filtro passabasso almeno del 
quinto ordine. Esso serve a sopprimere 
qualsiasi frequenza iramagine inlerferente 
(prodotla dalla miscelazione) che abbia un 
valore superiore alia meta della frequenza 

Tabella 2. 
frequenza fli laglio fn = ^  p 2-n•R ■ C 

Irequenza Ql soglia frj = 1.1 • tD (R3 = 6k8) 
a - 3 dB H 

guadagno 
alia Irequenza Oi tagllo = 1 dB |R3 = 6k8) 

pendenza nella zona dl fenula dB/ ollava 
120 dB/decade 

guadagno nella zona dl ^ I —- - t I * J — - ' J 
polarlzzazione direila \ "2 / \ R4 J 

A = 3.85 111 6 dB) 
Tabella 2. I dall e le formule per calcolare II llllro 
passabasso del sesto ordine dl flgura 7 

di clock dei dati. Lafigura 7 rappresenta la 
struttura di un filtro passabasso del sesto 
ordine. Queslo filtro potra essere costruito 
con molta facilita con I'aiuto di tra ampli- 
ficatori operazionali (in questo caso si trat- 
ta di tre dei quattro amplificalori contenu- 
li in TL 074). 
II filtro ha un Q uguale ad 1, e questo 
significa che alia frequenza di taglio e'e un 
leggero guadagno pari a circa 1 dB. La 
frequenza di taglio deve essere scelta in 
modo che sia inferiore di circa il 10% della 
frequenza corrispondente al "punto a 3 
dB" prescritto. In questo modo I'effetto 
del guadagno vcrra eliminato. L'attenua- 
zione e di 36 dB per ottava. In tabella 2 ci 
sono le formule per calcolare il filtro. Se 
occorre, per esempio, una "larghezza di 
banda Hi-Fi" di 16 kHz, la frequenza di 
taglio del filtro dovra essere scelta a 14,4 
kHz. il valore di R dovra quindi essere 
11,05 kn(in pratica due resislenze da22kn 
in parallelo), mentre il valore di C e di 1 
nF. II vantaggio di questo parlicolare cir- 
cuito di filtro passabasso del secondo ordi- 
ne e che tutte le resistenze ed i condensatori 
che determinano la frequenza hanno lo 
stesso valore. C'e pero anche un inconve- 
niente: il guadagno non e unitario (0 dB), 
ma e di 11.6 dB. Per inlrodurre nel filtro un 
fattore Q regolabile, si dovra sostituire R3 
con un potenziometro da 10 k. 
II circuito di campionamento e 
tenuta 
II circuito di campionamento e tenuta che 
si vede in figura 8 e stato gia descritto in 
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Flgura 7, Oueslo IIHro passabasso del seslo ordlne pub essere usalo per atlenuare le Irequenze che si Irovano (uori della banda audio 

precedenza, essendo stato impiegato nel- 
P'oscilloscopio a memoria" pubblicato su 
Elektor nel numero di febbraio 1982. An- 
che in questo caso il circuito e stato direlta- 
mente collegato davanti ad un converlito- 
re A/D, del lipo ZN 427, Durante il perio- 
do necessario perche IC6 possa eseguire la 
conversione A/D, I'uscita EOC i a livello 
basso. In questo modo viene "congelato" 
il segnale d'ingresso. La tensione d'ingres- 
so al convertitore mantiene un livello co- 
stante, Questo circuito servira solo se il 
segnale d'ingresso e soggetto a variazioni 
durante il periodo in cui ha luogo la con- 
versione di piil di 1 LSB. 
II circuito integrate e composto da un am- 
plificatore con uscita a corrente costanle e 
pud essere attivato e disaltivato mediante 
un segnale di controllo al piedino 5. II 
condensatore di "tenuta" da 330 pF me- 
morizza il segnale d'uscite deiramplifica- 
lore. In altre parole, si potra meltere a 
punto il guadagno immettendo una cor- 
renle di controllo nel piedino 5. II FET 
agisce da buffer con un'impedenza d'in- 
gresso molto alta, in modo daevitareche il 
condensatore si scarichi durante il tempo 
di memorizzazione. L'uscila del FET e col- 
legala all'ingresso invertente dell'amplifi- 
calore tramite la resistenza da 2k2. In que- 
sto modo si garantisce che la tensione di 
uscita del circuito sia Tiinmagine esatta 
dell'ingresso nel circuito durante la fase di 
campionamento dell'amplificatore. 
Come usare il circuito 
Perche i sistemi di comunicazione vocale 
siano chiaramente comprensibili nei vasli 

8 r^n 
15 V 
© 

CA 
3080 

10 Or 

"IN [)0 
■bias 

BC 
Too 

J 
30p 

UOUT 
EOC 

(Fine della conversione) 

Flgura 8. Un sempllce circuito dl campionamento e tenuta che polrb essere usato nel caso sia necessaria 
una Irequenza dl clock inlerlore a quella mostrata In ligura 5. 

locali, il relative segnale necessita sovente 
di essere rilardato durante il suo percorso 
verso gli altoparlanti. Supponendochel'o- 
ratore sia situato ad una distanza di una 
trentina di metri daH'altoparlante, che si 
trova vicino agli ascoltatori, il segnale do- 
vra subire un ritardo di 0,1 second! per 
dare a questi ultimi I'impressione che esso 
provenga da un'origine posta diretlamente 
di fronte. Per quanto questi circuit! di ri- 
tardo siano disponibili ovunque, i disposi- 
tivi in commercio sono costbsissimi, men- 
tre le version! "fatte in casa" sono molto 
piii economiche. Le memorie RAM (me- 
morie ad accesso casuale) possono essere 
acquistate a prezzi molto bassi ed allret- 
tanto awiene per i circuiti integrati conta- 
tori degli indirizzi. Basta aggiungere pochi 
component! di questo gencre ed il nostro 
circuito diventa un completo sistema di 
comunicazione a voce. II tempo di ritardo 
potra essere varialo. se occorre. mediante 

contatori programmabili. 
Ci sono, naluralmente, moltissime altre 
applicazioni per questo circuito. Esso po- 
tra essere inserito in "oscilloscopio" a me- 
moria digilale, potra servire da sistema di 
elaborazione di grandezze collegato ad un 
microprocessore, eccelera. Per chiunque 
tragga diletto dalla sperimenlazione, il li- 
mite delle possibilita di applicazione si 
estende fino ai confini dell'universo. 

Riferimenli bibtiografici: 
Fogli dati: ZN 426 e ZN 427: Ferranll Elec- 
tronics Ltd., Oldham. U.K. 
Manuale tecnico per la conversione dei dati. 
Ferranti Electronics Ltd., Oldham. U.K. 
H.J. Tafe!" Introduction to digital data pro- 
cessing" (inlroduzione all'elaborazione di- 
gilale dei dati). Carl Hanser Verlag. Mona- 
co di Baviera. 
"Oscilloscopio a memoria" Elektor Nr 33. 
Febbraio 1982 (pag.2-38) 14 
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Le EPROM (mcmorie di sola lettura pro- 
grammabili e cancellabili) si possono can- 
cellare esponendole alia luce ullravioletta. 
In questo modo I'operalore avra la possi- 
bilita di conservare i dati per lunghi perio- 
di, di correggerli in momentisuccessivi edi 
cancellarli se occorre una nuova program- 
mazione. Due tra le EPROM usatc piii di 
frequente nei progetli di Eleklor sono la 
2708 e la 2716. 
Di solito una EPROM e cancellata con 
I'aiuto di una speciale lampada a raggi 
ultravioletii. ma esistono anche allri meto- 
di. come mostreranno gli esempi che se- 

Cancellatore 

per EPROM 

Le EPROM sono delle eccellenti 
memorie non solo per II fatto che 
possono conservare I datl In 
modo pressoch^ permanente, ma 
possono anche essere cancellate 
e riprogrammate In caso dl 
necessity. Polch6 ultlmamente 
Elektor ha dedicate parecchia 
attenzione ai programmatorl di 
EPROM, sembra glunto II 
momento dl prendere In 
considerazfone un cancellatore 
dl EPROM. II metodo qul 
descritto impiega I raggl 
ultraviolettl ed § efficace ed a 
buon mercato. Basterd prendere 
le opportune precauzlonl perche 
I raggl ultraviolettl potrebbero 
causare gravl dannl agll occhl 

guono. Per esempio e possibile cancellare 
una 2716 esponendola ad una luce cheab- 
bia una lunghezza d'onda inferiorc ai 400 
nm. Tanto per dire, basteranno la luce del 
sole o quclla di una lampada al neon, 
Esponendo la memoria alia luce del sole 
essa sarebbe ripulita nel corso di unasetti- 
mana. Questo e il mOtivo per cui e consi- 
gliabile ricoprire la "finestra" della 
EPROM con una toppa, in modo da essere 
assolutamente sicuri che i dati possano re- 
stare intatti per lungo tempo. II miglior 
modo per cancellare le 2708. le 2716, le 
2732 e la maggior parte delle altre EPROM 
e di esporle ad una luce ullravioletta dalla 
lunghezza d'onda di 253,7 nm, con un'in- 
lensita di 12 mW per cm:. Questo sistema 
garantiri la cancellazione completa in un 
periodo di 15....20 minuli. Allo scopo sono 

disponibili degli special! cancellalori di 
EPROM ma. dato che il dilettante non 
dovra usarli molto spesso, potrebbero non 
valere la spesa. Le lampadc speciali sono 
altrettanto efficaci. La TUV 6W della Phi- 
lips costa poche migliaia di lire ed ha I'esat- 
ta lunghezza d'onda, Questa lampada e 
usata di solito per scopi di sterilizzazione, 
cioe per uccidere i microbi. eccetera. La 
lampada e piutloslo allungata ed ha un 
attacco Edison. 
ATTENZIONE: mai guardare la lampada 
quando e accesa, perche la luce ullraviolet- 
ta potrebbe causare danni permanenli agli 
occhi. Un'esposizione eccessiva potrebbe 
anche provocare bruciature alia pelle. Per 
evitare tali inconvenienli, sara essenziale 
alloggiare la lampada entro una scalola 
opaca. Questa scatola non deve essere 
troppo piccola perche la lampada scalda 
molto. La figura I moslra quale dovrebbe 
essere I'aspetto di questa scatola. il porta- 
lampade e fissato dentro il coperchio e 
sopra la lampadina e'e un riflettore. L'al- 
ira parte della scatola accogliera le 
EPROM da cancellare. Per garantire una 
sicurezza assoluta, montare nella scalola 
un microinterruttore. Questo permettera 
di evitare I'accensione della lampada se la 
scalola non e perfettamente chiusa. 
Prima di inserire la EPROM sotto la lam- 
pada di cancellazione, la si dovra infilare 
su una lastrina di schiuma plastica condut- 
tiva. Si possono cancellare contemporane- 
amente fino a quatlro EPROM. Se si lascia 
uno spazio di circa I cm tra la lampada e la 
finestra della EPROM. 30 minuli dovreb- 
bero essere piii che sufficienli per la mag- 
gior parte dei tipi. Duranle le prove di 
laboratorio condotte da Elektor, si e pero 
scoperto che la TMS 2516 della Texas In- 
struments e un'eccezione: ci vogliono al- 
meno 2 ore per ripulirla h 

A- 

Figura 1. Come potrebbe essere II cancellatore dl EPROM. II mlcroswllch garantlsce che la tampadlna si 
accenda solo quando la scatola e chiusa. Si tratla di una misura dl sicurezza per evitare I'elletto del 
dannosi raggl ultravlolelll. 
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Ampliamento 

del monitor high com 

....per registratori a nastro a testine 

multiple 

Un certo numero di lettori ci ha chiesto se esiste la possibility di 
ampliare il circuito High Com in modo da poterlo usare in 
combinazione con il monitor che si trova sempre sui registratori a 
nastro a testina multipla. All'inizio questo ci ha causato non poca 
sorpresa, perche I'High Com e stato progettato per riproduttori a 
cassette di tipo normale. Ciononostante e possibile ampliare il 
sistema in modo da poter utilizzare completamente il monitor. 

□ 

« 

r _ 

Molii ira i lettori potrchbero non avere 
ancora irovato Popponunita di costruire il 
circuito di riduzione del rumore pubblica- 
to su Elektor nel numero di Dicembre 
1981. In questo caso, ecco per voi un'allra 
occasione! Altri potrebbero anche deside- 
rare di ampliare il "vecchio" circuito. In 
entrambi i casi si dovra avere a disposizio- 
ne. tanto per cominciare, il sistema High 
Com di Elektor nelia sua versione origina- 
le. Perci, prima di continuare, studiamo 
alcuni particolari. in modo da sapere "co- 
sa sliamo per fare". 

Tecnologia del registratore a 
nastro 
I registratori a nastro a bobine ed i regi- 
stratori a cassette possono essere suddivisi 
in due categoric principali; quelli con i! 
monitor e quelli senza. In linea di principio 
saranno necessarie tre testine: una testina 
di cancellazione per "pulire" il nastro: una 
testina di incisione che trasferisca al nastro 
il testo che ci interessa ed una testina di 
lettura che riconverta il segnale registralo 
in un segnale elettrico. 
Per motivi di economia, le testine di regi- 
strazione e di riproduzione sono mollo 
spesso combinate in un solo coraponente. 
Si deve pero osservare che una testina di 
scrittura/leltura non puo registrare qual- 
siasi tipo di segnale e riprodurlo ncllostes- 
so istante (monitor). Le registrazioni po- 
tranno essere controllate solo se sono 
montate due testine separate per 1'incisio- 
ne e la lettura. 
Supponiamo, per esempio, di avercollega- 
to un sistema di riduzione del rumore tra la 
sorgente del segnale e la testina di registra- 
zione e di usare la testina di riproduzione 
per controllare come procede la registra- 
zione slessa. In questo caso, il medesimo 
circuito di abbassamento del rumore do- 
vrebbe essere collegato tra I'amplificatore 
di riproduzione ed il trasduttore acustico 
finale. Poiche il sistema High Cora puo 
essere azionato solo in "registrazione" op- 
pure in "riproduzione", si dovranno ag- 
giungere dei canali separati di registrazio- 
ne e di riproduzione: in altre parole avre- 
mo bisogno di due sistemi di riduzione del 
rumore potra evitare, naturalmente, la 
spesa extra riproducendo semplicemente il 
segnale "companso" (compresso ed 
espanso), ma in questo modo non si puo 
garantire 1'elevata qualita della riprodu- 
zione. 

II monitor 
Per forluna sono necessari solo pochissimi 
componenti per ampliare il sistema High 
Com. Per prima cosa si devono aggiungere 
due nuovi moduli, uno per il canale deslro 
ed uno per il canale sinislro. Poiche il cana- 
le di registrazione presenta la maggiore 
complicazione circuitale, esso e gia com- 
preso nella scheda esistente. La maggior 
pane del canale di riproduzione consiste 
invece praticamente solo nel modulo High 
Com. Per elaborate il sistema migliore di 
costruire la sezione monitor, diamo un'al- 
tra occhiata agli schemi delle figure 6 e 7 
dell'articolo originale pubblicato nel nu- 
mero di dicembre 1981 di Elektor. 
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Flgura 1. Lo schema elettrico del complelamento dell'HIgh Com per II "monitor". In llgura appare solo il canale sinlstro; I valorl per II canale destro sono quelli 
Indlcatl tra parentesi. 11 clrculto i molto simile al sistema originate High Com pubblicalo nel numero dl dlcembre 1981 dl Elektor. 

Una soluzione, destinala a quei leltori che 
abbiano dovizia di tempo e di denaro, e di 
coslruire due volte I'intero dispositivo re- 
gistrando con uno degli esemplari e desti- 
nando I'allro al monitor. Ci sono perd dei 
modi piii economici e meno dispendiosi di 
raggiungere lo scopo, dei quali parleremo 
qui avanti. 
Lo schema elettrico del prolotipo e visibile 
in figura 1. II canale di riproduzioneconsi- 
ste nel modulo High Com, nellc interfacce 
di ingresso e di uscita e negli interruttori 
elettronici. Per il canale monitor si posso- 
no tralasciare. volendo, le interfacce e gli 
interruttori elettronici facendo cosirestare 
in permanenza il registralore nel modo 
High Com. Si raccomanda questa disposi- 
zione in quanto rende possibile equalizza- 
re sin dall'inizio ogni differenza di livello. 

La costruzione 
I lettori che non abbiano ancora costruito 
il sistema High Com originale di Elektor. 
Iroveranno tutti i particolari costruttivi 
nell'edizione di Dicembre 1981. Per quan- 
to riguarda fampliamento per il monitor, 
occorreranno due allri moduli High Com, 
insieme ai componemi elencati in tabella I. 
Questi componemi sono gli stessi usati nel 

Tabella 1. 
Elenco dei componenll pet la ligura 1 

Resistenze: 
R19,R119 = 82 k 
R20,R120,R23,R123 = 47 k 
R21 ,R121 = 10k 
R22,R122 = 15 k 
R24,R124,R25,R125 = 5k6 
R54,R154 = 100k 
PI .P101 ,P2,P102 = 25 k trimmer 

Semicondutlori: 
IC3 = MC 14066, CD 4066 
IC4 = RC4558P 
tutti gli allri componenti sono compresi nei 
moduli High Com. 

sistema di riproduzione originale e do- 
vrebbero essere montati su una piastrina di 
Veroboard di adattedimensioni.seguendo 
lo schema di figura 1. Pcrognunodeipunli 
di connessionesi dovrebbero prevederedei 
terminali a saldare: quelli usati per moma- 
re i moduli High Com dovrebbero avere 
un diametro di 1,3 mm. Si potra anche 
usare, naluralmente, un'allra basetta prin- 
cipale, tralasciando i componenti super- 

flui, ma questa soluzione e piuttosto costo- 
sa. II Veroboard dovrebbe avere la stessa 
larghezza della basetta principale. In que- 
sto modo restera mollissimo spazio libero 
per i due moduli, che potranno essere 
montati ad angolo relto rispetto alia baset- 
ta principale. Saranno cost agevolati i di- 
versi collegamenti alia basetta principale, 
che saranno situati lungo uno dei lati della 
scheda di ampliamenlo, mentre tutti i col- 
legamenti esterni dovranno essere disposti 
su lato opposto. 
La scheda di ampliamenlo dovrebbe essere 
montata in modo che le due serie di punti 
di connessione marcati "S4a", "+15 V", 
"-8 V", "+8 V", "massa", "S4c", "S2" e 
"P" si trovino esattamente davanti alle 
corrispondenti uscite che sulla basetta 
principale. In questo modo si potranno 
tenere collegamenti piii corli possibile. 
Per quanto concerne la taratura del circui- 
to, si dovra usare la stessa procedura de- 
scritta nel numero 31 di Elektor. 

Riferimenli: La riduzione del rumore; Elek- 
lor Novembre 1981. pagine 11-54- 11-59. II 
sistema High Com di riduzione del rumore: 
Elektor dicembre 1981. pagine 12-32 - 12- 
43. 
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Controllo per iuci 

stroboscopiche 

un tocco di originalita alle decorazioni 

luminose 

Le decorazioni luminose si usano in molte occasion!, e 
probabilmente I'applicazione piu nota e quella che si fa nelle 
discoteche. I metodi impiegati per controllare queste Iuci variano 
molto passando da un pilotaggio audio a sistemi di controllo 
computerizzati di tipo molto sofisticato. II circuito descritto in 
questo articolo non e ne sofisticato ne complicate, ma sicuro ed in 
grado di formare una figura luminosa variabile a volontd. Esso sara 
probabilmente molto utile in casa o nelle vetrine dei negozi, dove 
aggiungerd un tocco di colore in piii. 

Parlando in termini rigorosi, una luce 
"stroboscopica" c analoga alle normali Iu- 
ci al neon, perche entrarabe consistono in 
un lubo riempito di gas inerle. Applicando 
una tensione ira I'anodo ed il catodo del 
tubo, si arrivera ad un punto nel quale esso 
iniziera improvvisamente ad emettere lu- 
ce. In altri termini, il tubo si e "acceso". 
Per dirla in modo semplice, si fornisce 
energia sotto forma di potente campo elet- 
trico al gas contenuto nel tubo. Ilgasresti- 
tuisce questa energia sotto forma di un 
brillanle lampo di luce. La cosa potrebbe 
sembrare straordinariamenle semplice, 
ma in realta il fenomeno si svolge in modo 
alquanto piii complesso. Non abbiamo pc- 
ro bisogno. per il momento, di spiegarlo. 
Tutto cio che occorre in questa particolare 
applicazione, e sapere che il lubo e riempi- 
to di gas Xeno e che questo viene acceso 
con Paiuto deU'elettricita. Naturalmente, 
per ottenere un lampo di sufficiente bril- 
lantezza, occorrera fornire una notevole 
dose di energia. Questa energia viene im- 
magazzinata in un condensatore collegato 
come generatore di tensione tra anodo e 
catodo del tubo. Per quanto il livello di 
tensione sia troppo basso per accendere il 
gas Xeno, I'applicazione di una tensione di 
parecchi kV alia griglia del tubo (che si 
comporta come una specie di grilletto) fa- 
vorira la scarica del condensatore nel cir- 
cuito formato dall'anodo, dal catodo e dal 
gas. 
In commercio ci sono tubi allo Xeno di 
innumerevoli varieta, insieme agli adatti 
trasformatori di accensione (di questi par- 
leremo in seguito). In linea di principio si 
potra usare nel circuito di figura I un tipo 
qualsiasi di tubo allo Xeno. Con certe ri- 
serve, il circuito e adatto ad essere usato 
con tubi da "60 watt al secondo" e questo e 
Punico requisito a cui il tubo deve soddi- 
sfare. Sfortunatamente, la potenza del tu- 
bo e data sotto forma di x watt per secon- 
do, e questo ci mette davanti ad un proble- 
ma! 
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Figura 1. II circuito dl pllolagglo per le lucl slroboscopiche. I condensatorl eleltrolilici devono avere un elevalo polere di arreslo dell'ondulazlone residua. 
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Flgura 2. II circulto di pllotaggio pub azlonare conlemporaneamente qualtro luci slroboscopiche. Quests sezlone i Isolala elettrlcamente dal reslo del 
circuito mediante accopplatori otlicl 

II motivo della scelta dei particolari valori 
del condensatore e del livello di tensione 
continua pud essere chiarito con una sem- 
plice formula: 
E = 1/2 C • IP 

(L'energia e pan alia mela del prodotlo 
della capacita per il quadrato della tensio- 
ne c.c.). 
La potenza totale consumata dal tubo allo 
Xeno potrebbe essere calcolaia moltipli- 
cando l'energia per la frequenza di ripeti- 
zione della scarica. Ad una frequenza di 20 
Hz e con una potenza di 60 Ws, il tubo 
"brucerebbe" quindi labellezzadi 1,2 kW! 
Queslo non puo naluralmenle essere giu- 
sto. In effetti noi abbiamo basalo il calcolo 
su una formula errata. Quest'ultima do- 
vrebbe invece essere basata sulla massima 
dissipazione ammessa per il tubo e poi si 
dovrebbe calcolare l'energia a partire dal la 
frequenza. Poiche i tipi di lubi allo Xeno ai 
quaii siamo interessati dovrebbero essere 
in grado di sopportare una dissipazione 
massima di 10 W, a 20 Hz si dovrebbe 
restare su un livello energetico massimo di 
0,5 Ws. II risultato e una capacita di 11 pF 
ed una tensione anodica di 300 V. Come si 

puo ben vedere, questo valorecorrisponde 
abbaslanza bene alle capacita di C1 e C2 
indicate in figura 1. E finora tutto bene. 
Ma come si potranno scegliere i giusli va- 
lori delle capacita se il valore della dissipa- 
zione non appare sul tubo ? Ora die siamo 
al corrente della relazione che c'e tra "Ws" 
e "W", potremo ricavare la seguente for- 
mula approssimata: 

C1=C2= -^ = pF 

Si ricordi che questa e solo un'indicazione 
di massima. Se il tubo allo Xeno dovesse 
avere una durata utile di meno di 250 ore di 
funzionamento, sarebbe utile basare il cal- 
colo su una minore dissipazione ammissi- 
bile. 
Ora ecco qualche consiglio rigurdante i 
tubi allo Xeno in generale. Accertarsi che 
la polarita di inserzione sia giusta, in altre 
parole i catodi devono essere collegati alia 
massa. In molti casi I'anodo e contrasse- 
gnato da un punto rosso. II collegamento 
di griglia appare lalvolta come un ftlo all'e- 
stremila prossima al catodo e talvolta sot- 
to forma di un terzo piedino disposto tra 
anodo e catodo. 

Scarica tubolare 
Tutto bene: il gas pu6 generate luce. Quel- 
10 che ancora non risulta chiaro e come 
avviene I'accensione del tubo. II condensa- 
tore di immagazzinamento dell'energia, di 
cui si e detto prima, corrisponde in figura 1 
ai due condensatori C1 e C2. Poiche il tubo 
allo Xeno richiede una tensione di 600 V 
tra anodo e catodo, i diodi D1 e D2 forma- 
no un duplicatore di tensione. insieme ai 
condensatori eleltrolitici C1 e C2. 
1 due condensatori sono sempre caricati al 
valore di picco della tensione alternata 
d'ingresso, e le resistenze R I ed R2 servono 
a limitare la corrente che passa duranle la 
fase di accensione, perche in caso diverso il 
tubo allo Xeno potrebbe deleriorarsi (co- 
me del resto la voslra capacita di sopporta- 
zione dope aver sostituito un fusibile dopo 
I'altro). I valori di R1 e di R2 sono scelti in 
modo che C1 e C2 siano caricati ftno ad un 
livello massimo di tensione (2 • 220 Veff) 
alia massima frequenza di ripetizione delle 
scariche nello Xeno. 
I component! R5, Thl, C3 e Trformano il 
circuito di accensione del tubo allo Xeno. 
11 condensatore C3 si scarica ai capi del- 
Pavvolgimenlo primario della bobina di 
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accensione ed al tubo viene fornita una 
tensione di grlglia di parecchi kV ricavati 
dall'avvolgimento secondario. II tubo si 
accende, inizia a condurre corrente, e que- 
sto signilica che assorbe I'energia imma- 
gazzinata in Cl e C2 resiituendola sotto 
forma di un lampo luminoso. Successiva- 
mente i condensalori CI, C2 e C3 si ricari- 
chcranno ed il tubo sani quindi pronto per 
una nuova scarica. II circuito di accensione 
riceve I'impulso di avviamento tramite un 
accoppiatore ottico formato da un LED 
integrato e da un fototransistor entrambi 
incapsulati in un contenitore DIL plastico. 
In questo modo viene garantita una buona 
separazione elettrica Ira la luce strobosco- 
pica ed il circuito di pilolaggio, del quale 
parleremo in seguito. Quando il fototran- 
sistor e illuminato dal LED , passera in 
conduzione ed atlivera il tiristor. L'ali- 
mentazione dell'accoppiatore ottico viene 
ricavala dalla tensione di accensione a 
300V ai capi di C2. Per ovvi molivi.questa 
tensione dovrii essere ridotta a 15 V me- 
diante R3 e D3. 

II circuito di pilotaggio 

Ora che abbiamo chiarito il principio che 
sta alia base del circuito di pilotaggio, e 
giunto il momento di scoprire come si puo 
costringere il tubo allo Xeno a generate 
una serie sincronizzata di lampi. In figura 
2 si puo vedere un circuito adatlo allo 
scopo. La massima frequenza di ripetizio- 
ne e limitata a 20 Hz. II circuito e in grado 
di pilotare contemporaneamente quattro 
luci slroboscopiche e consiste fondamen- 
lalraenle di un certo numero di commuta- 
tori e di un generatore di impulsi di sincro- 
nismo (clock). 
II transistor unigiunzione (UJT) tipo 2N 
2646 funziona da generatore di impulsi. II 
circuito che sta attorno a questo compo- 
nente e stato progettato in modo che la 
frequenza del segnalc d'uscita possa essere 
regolata tra 8 e 160 Hz mediante il poten- 
ziometro PL II segnale proveniente dall'o- 
scillatore viene mandato alfingresso di 
conteggio del contatore decimale ICI. In 
figura 3 si vede un diagramma dellc forme 
d'onda dei segnali alle uscite di ICI in 
rapporto al segnale di clock. Questi segnali 

hanno una frequenza compresa tra 1 e 20 
Hz e sono mandati ai commulatori 
SI S4. Lo stato di questi commutatori 
determina le sequenze slroboscopiche, os- 
sia se le luci scorrono da destra verso sini- 
stra, da sinistra verso destra, eccetera. 
Quando SI S4 sono tutti girati in scnso 
orario, vcngono attivati i pulsanti, permel- 
tendo in lal modo I'attivazione manuale 
deile quattro luci slroboscopiche. I segnali 
di controllo pilotano gli stadi di pilolaggio 
dei LED tramite i transistori T2....T5. I 
LED Dl D4 funzionano da indicatori 
del funzionamenlo delle luci slroboscopi- 
che. 
II circuito di comando potra essere con- 
trollato mettendo semplicemente a massa i 
catodi di Dl D4. Da essi si ricaveral'in- 
dicazione del fatlo che il circuito funziona 
a meno. 
La figura 4 mostra il panneno frontale che 
suggeriamo di costruire. La disposizione 
dei commutatori che appare in questa figu- 
ra e un tantino insolita: i tubi A e D si 
accenderanno contemporaneamente, 
mentre il tubo B non si accendera che due 
cicli piil tardi ed il tubo C dovra essere 

azionalo a mano. La frequenza di accen- 
sione dei tubi allo Xeno e leggermente infe- 
riore al normale ma, nonostante cio, que- 
sto circuito di controllo permette una va- 
sta gamma di effetti stroboscopici. 

Come modificare uno 
stroboscopio esistente 
Quei lettori che intendessero usare uno tra 
i molti faretti stroboscopici in commercio, 
potranno modificarlo in modo che possa 
adattarsi a questo circuito. Prima di tutlo 
accertarsi di aver sfilalo la spina dello stro- 
boscopio! Aprire poi Papparecchio con un 
cacciavile e dare un'occhiata all'interno. 
Evitare di metlere le dita sui condensalori, 
perche potrebbero essere ancora carichi ; 
la sensazione sarebbe piutlosto sgradevo- 
le! L'alta tensione dovrebbe essere prodot- 
ta in uno dei modi indicati in figura 5. 
Insomnia il circuito dovrebbe avere un 
aspetto di queslo genere. La tensione ero- 
gata dovrebbe essere tra 300 e 600 V a 
seconda del tubo allo Xeno impiegato. II 
circuito potrebbe anche contenere qualche 
resistenza in piu. II condensatoreelettroli- 
tico per lo Xeno e di solito un tipo speciale 

4 

r 
\9\\ C®) t£\ rs 

speed 

a 5 3 /  63 

OH 

Figura 4. Un'ldea per II pannello frontale del circuito dl comando. I LED aglscono da spie del funzionamento delle luci stroboscoplche. L'effetto 
stroboscoplco pu6 essere conlrollato manualmente mettendo I commutatori In poslzlone "MAN". 
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a causa della potente corrente di scarica. 
La figura 6 mostra il circuito di trigger 
usati piit di frequente. In figura 6a si vede 
una versione semplificata contenente un 
tubo al neon. II condensalore e caricato 
per mezzo di una resistenza variabile. La 
resistenza interna del tubo al neon cade ad 
un livello basso provocando I'accensione. 

Parlando in modo piii preciso, il condensa- 
lore J quindi collegato in parallel© all'av- 
volgimento primario del trasformatore di 
accensione e tutta I'energia immagazzina- 
la viene trasmessa a quest'ultimo. L'avvol- 
gimento secondario del trasformatore ero- 
ga la tensione molto alta (alcuni kV) che 
occorre per accendere il gas Xeno. 

Lo schema di figura 6b mostra I'accensio- 
ne del tubo allo Xeno falta come in figura 
1. Un impulse di controllo ricavato dall'o- 
scillatore pub pilotare il tiristor come si 
vede nelle figure 1 e 2 oppure in un modo 
diverse. Questo spiega perche in figura 6b 
appare soltanto la sezione delfoscillato- 
re". II potenziometro non e necessario in 
modo assoluto. In questo casoparlicolare, 
la frequenza di lampeggiamento non si po- 
int naluralmente variare. La resistenza 
Iralteggiata serve solo nel case che la.ten- 
sione sia di 600 V. Essa ha lo stesso valore 
della resistenza inserila nel circuito anodi- 
co del tiristor. In questo caso passera per il 
tiristor solo meta della tensione, per cui 
bastera un tipo a 400 V. I lettori che avesse- 
ro a disposizione un tiristor a 600 V o piu, 
potranno fare a meno di questa resistenza. 
Per tornare alia nostra analisi delle luci 
stroboscopiche, ogni dispositive dovra es- 
sere ricostruito in modo che alia fine il 
circuito di accensione abbia I'aspetto di 
quello mostrato in figura 1. Avendo a dis- 
posizione la maggioranza dei component!, 
si dovranno aggiungere solo Paccoppiato- 
re ottico e I'alimentatore che comprende 
D3. R3 ed R6. Lo stadio di accensione, che 
consiste di Thl, Tr. R5 e C3, non dovra 
essere modificato, anche se i valori dei 
componenti differiscono da quelli da noi 
indicati. Se il circuito di accensione e pilo- 
tato sui 600 V. si dovra aumentare il valore 
di R3 usando un tipo da, 100 £2/1 W. Si 
dovra collegare tra 1'anodo di Th 1 e la 
massa una resistenza dello stesso valore di 
R5. a meno che questa resistenza non sia 
gia monlata. Ora le luci stroboscopiche 
saranno pronle ad essere collegale al no- 
slro circuito di pilotaggio. 

La costruzione 

Sara meglio montare i circuiti delle figure 1 
e 2 su una laslrina di Veroboard. Del cir- 
cuilo dello stroboscopio bisognera fare 
quattro esemplari. Poiche la durata del 
lampo dipende sia dal valore del condensa- 
lore di scarica che dalla resistenza dei fili, i 
collegamenti al tubo allo Xeno dovranno 
essere eseguiti con cavi di sezione piuttosto 
forte. C1 e C2 devono essere condensatori 
elettrolilici di elevata qualita. I condensa- 
tori elettrolitici "normali" facilmente an- 
dranno a carte quarantotto. Tutti i con- 
densatori devono resistere bene alle lensio- 
ni a fronte ripido. II tiristor non ha bisogno 
di alette di raffreddamento. 
Spesso il trasformatore di accensione viene 
venduto insieme al tubo. II circuito di figu- 
ra 2 e molto semplice da costruire. ma 
bisogna ricordare un particolarc: la linea 
di massa deve essere collegata solo ai cato- 
di dei LED degli accoppialori otlici. 
II riflettore per il tubo allo Xeno potri 
essere ricavato da un pezzo di carlone rive- 
stito di alluminio oppure usando la para- 
bola di un vecchio faro d'automobile. Fare 
in modo che I'involucro non possa assolu- 
tamente venire in contatto con I'alimenta- 
zione: la scossa potrebbe anche essere 
mortale 

M 
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Termostato 

per camera oscura 

sicuro perch& a bassa tensione 

Queili tra i nostrl lettori che si diletlano di fotografia sapranno bene 
che uno del punti piu critici del processo fotografico di stampa e la 
giusta temperatura del bagni. Particolarmente lo sviluppatore per 
carta richiede una temperatura costante, allrimenti il risultato sar^ 
tutto, meno che brillante. Con le carte fotografiche PE, che oggi si 
usano sempre piii spesso, viene vivamente raccomandato che la 
temperatura resti costante a 20oC. II circuito di questo articolo e 
appunto destinato a tale compito. 

Non ci vorra certamente molta energia per 
riscaldare il bagno, a meno che la tempera- 
tura nella camera oscura non scenda al di 
sotto dei Ib^C. Per questo motivo si potra 
usare un riscaldalore alimentato da una 
tensione inferiore a quella di rete. Questa 
candela riscaldante a bassa tensione non e 
solo piu sicura ma anche facilissima da 
costruire con I'aiuto di uno spezzone di filo 
resistivo. 

Lo schema elettrico 
Lo schema elettrico appare in figura I e 
consiste fondamentalmente in un sensore 
termico (Al), un commutatore di passag- 
gio per lo zero (A2) ed un trigger di 
Schmitt (A3). Una resistenza NTC (coeffi- 
ciente di temperatura negativo) agisce da 
sensore di temperatura ed assolve perfetta- 
mente al suo compito poiche la sua dipen- 
denza non lineare dalla temperatura non 
ha in questo caso molta importanza. A 
20oC la tensione ai capi dell'NTC edi circa 
0.5 V. Al cursore di PI potr^ essere predi- 
sposta una tensione uguale, Se la tempera- 
tura misurata dalTNTC e inferiore al livel- 
lo prescritto, la sua tensione sank superiore 
a quella del cursore di PI e percio 1'uscita 
di AI andra a livello basso. II livello di 
soglia di A1 potra essere variato mediante 
R13. In assenza di questa resistenza. delle 
piccolissime variazioni della temperatura 
saranno sufficienti a far cambiare stato 
all'uscita di Al. Se per RI3 si sceglie una 
resistenza di circa 5M6, occorrera una va- 
riazione di almeno TC per commutare il 
livello d'uscita. Tanto minore sara il valore 
di R13. tanto maggiore sara 1'isteresi. 
L'uscita Q del flip flop passera al livello 
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Figura 1. Lo schema elettrico del termostato dl slcurezza per camera oscura. La sezlone In alto contiene il commutatore dl passaggio per lo zero e la sezione 
Inferiore contiene II sensore dl temperature con 11 suo trigger di Schmitt. 
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logico "I" alia prima commuiazioneposi- 
liva che si presenla aH'ingresso di clock 
dopo che 1'uscita di AI e andata a livello 
basso. All'ingresso di clock di questo Hip 
flop arriva una tensione ad onda quadra 
che cambia il suo livello quando la tensio- 
ne aliernata del trasformatore passa per lo 
zero. Per questo motive, il comparatore 
A2 e collegato come formatore d'impulsi 
che converte il segnale sinusoidale d'in- 
gresso a 50 Hz in una tensione ad onda 
quadra. Esaminando i vari livelli che ap- 
paiono in figura 2, si pu6 vedere che I'usci- 
ta cambia stato solo quando I'onda a fre- 
quenza di rete passa per lo zero con dire- 
zione positiva. A3 forma un buffer Ira il 
flip Hop ed il triac (TRIl) percheil Hip flop 
CMOS non e in grado di erogare una cor- 
rente sufficiente da azionare il triac. II 
LED D3 indica quando il circuito sta fun- 
zionando. Per evitare qualsiasi problema 
di luce parassita nella camera oscura, il 
LED dovra essere di colore rosso. 

La costruzione 
Se si adopera il circuito stampato di figura 
3, la costruzione di questo termostato ver- 
ra considerevolmente semplificata. L'ele- 
mento riscaldante dovra essere costruito 
con uno spezzone di filo di resistenza, e 
questa sara I'operazione che portera via 
piu tempo. La resistenza potra essere mon- 
tata sia dentro che sotto la bacinella. L'e- 
sperienza ha pero dimostralo che il filo 
funziona meglio se immerso nel bagno, a 
causa del migliore trasferimento di calore. 
La resistenza potra essere montata come 
segue: la si dovrit prima "saldare" con pre- 
cauzione in molti punti all'interno della 

Elenco del componenll 

Resislenze: 
Rl* = 270n/1 W 
R2 = 560 k 
R3 = 56 k 
R4,R5,R8 = 2k2 
R6,R12 = 5k6 
R7 = 1 k 
R9 = 10 k 
RIO =150 k 
Rl1 = 3k9 
R13* = 5M6 
NTC = 500 12 
PI = 10 k (multiglri) 
Condensatori: 
C1 = 100p/40 V 
C2 = 1 m/'6 V lanlalio 
C3= 270 p 
04 = 330 n 
Semicondultori: 
DI = 1N4001 
D2 = 10 V/1 Wzener 
D3 = LED (rosso) 
Tril = TIC 206 
IC1 = 324 
IC2 = 4013 
Varle: 

Tr1"= trasformatore 15 25 V/2 A 
.31 = Commutatore due vie/due posizioni 
F1 = Fusibile ritardalo da 250 mA 
RL = filo di resistenza 
Portafusibile 
Dissipalore termico per II triac 

5 V 

(D 

Figura 2. Questa figura mostra I livelli di tensione ai dlversl puntl del commutatore dl passaggio perlo 
zero. 
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"Vedl lesto. Figura 3. Le piste dl rame e la dlsposlzione del componenll sul circuito stampato. 
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Figure 4. In quests flgura si vede come e posslblle montare sul londo della baclnella II (llo di reslstenza 
che funzlonerS da elemento riacaldanle. 

bacinella con la punta del saldaiore caldo. 
Si saldera poi a ciascun estremo uno spez- 
zone di filo isolate di maggior sezione. 
Questi due terminali saranno fatti uscire 
dalla bacinella attraverso due piccoli fori. 
Si collegheranno poi i fili ad una prcsa 
lelefonica da 3 mm moniata sotto I orlo 
della bacinella. 1 fili dovranno essere tenuli 
a posto c fissati medianle della resina epos- 
sidica lipo Araldite. in modo da evitare il 
contatto tra il liquido ed i fili stessi. Questa 
opcrazione dovra essere condotta con 
molta precisione, per evitare dei fenomeni 
elettrolitici dovuti alia reazione alcalina 
dello sviluppatore. 
Lc dimensioni deU'elemento riscaldante 
dipenderanno dal trasformatore, perche il 

calore dissipate dipendera appunto dalla 
lensione del trasformatore e dalla resisten- 
za del filo, Anclie le dimensioni della baci- 
nella sono importanli: tanto piii grande e il 
bagno, tanto maggiore sara la quantita di 
liquido da tenere caldo con un consegucn- 
te maggior assorbimento di energia. I valo- 
ri cheseguono dovrebbero essere sufficien- 
ti a mantenere una temperatura costante: 
per una bacinella da 18 x 24 cm (0.5 litri) 
occorrcra circa un metro di filo di resistcn- 
za da 10 fi/in; la tensione del trasformato- 
re dovra essere di 15 V. Una vaschetta da 
30 x 40 (1,5 litri) avra bisogno di 2 metri di 
filo da 5 n/metro e di una tensione del 
trasformatore di 20 V. Si consiglia percid 
di scegliere un trasformatore munito di 

Figura 5. La reslstenza NTC poire essere appesa 
all'orlo prevla Impermeablllzzazlone con Araldite. 

parecchic prese sul secondario. 
La NTC dovra essere incollata o sospesa 
nel liquido. come illustrato nella figura 5, 
Resta solo un punto da prenderc in esame 
per quanto riguarda la coslruzione; il valo- 
re di RI dipende dalla lensione del trasfor- 
matore secondo la seguenle formula; 

R1= X/T - U.r- 10 = 

0.04 
= 25 • (1.4 • Uu - 10) (fi) 

Consigli pratici 
II circuito deve essere tarato prima di met- 
lerlo in funzione. Allo scopo bisognera 
immergere la NTC in acqua alia giusta 
temperatura e si dovra regolare PI fino a 
quando la tensione al cursore raggiunge il 
suo minimo valore. Si dovra poi girare PI 
nella direzionc opposta fino a quando il 
LED stia appena per spegnersi: in questo 
modo la taratura e completa. 
E" anche possibile, naluralmente, control- 
lare la temperatura del bagno di fissaggio. 
Anche per questo problema esiste una 
semplice soluzione: alimentare le due va- 
schette con un solo trasformatore in grado 
di erogare la corrente necessaria. II triac 
dovra inoltre disporre di un adegualo raf- 
freddatore: allo scopo sara sufficiente un 
dissipatore delle dimensioni di quello che 
appare sulla foto del circuito stampato. La 
corrente massima che passa attraverso il 
triac e di 3 A. Desiderando riscaldare en- 
trambe le bacinelle, esse dovranno essere 
di uguali dimensioni e dovrebbero conte- 
nere anche uguali quantity di liquido. Ri- 
scaldando per primo il bagno di fissaggio, 
esso conservera abbastanza bene la sua 
temperatura. I risultati saranno natural- 
mente migliori munendo di un proprio ter- 
mostato ciascuna bacinella. 14 
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LED piatti affiancabiii 
Sono disponibili dalla Philips nei tre colori 
rosso, verdc c giallo. 
Ciascun colore puo essere presentalo con 
quatiro diversi valori di intensity lumino- 
sa. Posseggono un contenitore in plastica 
pialto con lenie retiangolare con dimen- 
sion! di 2,54 x 5,08 mm. II contenitore 
piatto consente di poterli affiancare uno 
accanto alPaltro oppure montarii uno so- 
pra Paltro sti piastre di circuito stampato 
standard. Possono essere usali per la rea- 
lizzazione di grafici a barra, scale di sinto- 
nia per autoradio. ncllc apparecchiature 

W 

Hi-Fi, in lelevisione e nella strumentazio- 
ne in genere. Le loro sigle sono COY 10, 
COY II e COY 12 rispettivamente per il 
rosso, verde e giallo- 
L'intensila luminosa va da 0,7 racd a 3,5 
mcd con una corrente diretta di soli 10 
mA. 
PHILIPS - PL COM A 
P.za IV Novembre, } 
Milano 

- mm 

per Fonda sinusoidale. L'intervallo di so- 
spensione momentanea delFalimenlazio- 
ne puo essere regolata da I a 9990 ms (con 
generazione manuale o automatica, ad in- 
tervalli ripctuti, da I a 99 s). 
L'apparecchio e stato particolarmente stu- 
diato per il lavoro di testing della sezione 
alimentatrice, con regolazione tipo swit- 
ching. di sistemi a microprocessore/mini- 
computer nei settori EDP/Automazione 
per una rapida verifica di efficienti condi- 
zioni operative, e di sicuro funzionamen- 
to. 
PERIMEL 
Via Fezzan, 9 
Milano 

W mm 

Indicatore di umidita e 
temperatura 
La General Eastern annuncia Findtcatore 
digitale di umidita relativa e temperatura 
mod. 400E. 
II sistema e sia porlatile die per montaggio 
in rack. Nella versione standard, lo stru- 
mento I'ornisce segnali di uscita analogic! 
sia in tensione die in corrente oltre ad 
allarmi posizionabili perentrambelegran- 
dezze (umidita relativa e temperaiure), 
II sensore puo essere montalo a distanza 
ed e idonco per installazioni su pareti o 
condotti. La taratura risulta molto sempli- 
ce ed e anche disponibile un kit di taratura. 
II sensore di umidita relativa e protetto da 
una camicia di acciaio inossidabile. Sono 
anche disponibili sistemi con piii sensori 
(fino a 6). 

-- 

i 34D-_ di 

Digirush Currenter 
11 Digirush Currenter PSA-200 della TO- 
YO consente di generare/interrompere 
correnti alternate a qualsiasi punto di si- 
nusoide, e rilevarne i corrispettivi effelti 
sul carico. 
In "surge current mode" 1'angolo di Case, 
all'istante iniziale, puo essere regolato per 
intervalli di 1 ms, da 1 a 999 ms, su 0° o 
ISO" in onda sinusoidale. 
In "momentary power suspension mode" 
Fangolo di fase, alFinizio di momentanea 
sospensione delFalimenlazione, e 0° o 180° 

Lo strumento copre un campo di umidita 
relativa da 5 a 99% ed ha una precisione di 
±3% U.R. nei campo da 15 a 99%. II cam- 
po di temperatura va da —35° a +50°C con 
una precisine di ±0,5"C. II sensore pud 
essere ulilizzato con pressioni fino a 14 
Kg/cnF. 
BARIETTA APPARECCHJ 
SCIENTIFIC! 
Via Fiori Oscuri. 11 
Milano 

Display a microprocessore 
La Dale Electronics ha amplialo la sua 
gamma di display da pannello piatti con 
un modello compatto a 32 caratteri con- 
trollato da un microprocessore. L'APD- 
32A025 ha due file di 16 caratteri alii 
0.25", che formano un display alfanumeri- 
co a 14 segmenti con una luminosita tipica 
di 60 n. 
Altre caratteristiche fondamentali com- 
prendono un angolo di visualedi 130gradi 
e un colore che filtrato pcrmette di otlene- 
re lutte le gradazioni dal rosso al giallo. 
L'ADP-32A025 forniscc i segnali per la 
scansione e la decodifica di tastierc fino a 
64 tasli. Esso puo anche interfacciarsi di- 
reltamente con qualsiasi microprocessore 
ad 8 bit. 

II suo generatore di caratteri interne forni- 
sce 64 simboli ASCII che possono essere 
resi lampeggianti e fatti scorrere a destra o 
a sinistra. 
SISRAM 
PJe Lavaier. 5 
Milano 

Oscillatore 10 Hz - 10 MHz 
La Krohn-Hite presenta il Mod. 4200A, 
un oscillatore sinusoidale funzionante 
nella banda da 10 Hz a 10 MHz, 
La piatlezza della risposta e inferiore a 
0,025 dB e la dislorsione entro Fintera 
gamma di frequenza e minore dello 0,1%. 
Sono disponibili due uscite; a 10 Vrms (a 
circuito aperto), controllali da un attenua-^ 
tore a 10 dB di passo da +20 a —50, e a 1 
Vrms fissi. 
La stabilita nei tempo e migliore dello 
0,02% e le uscite sono protette contro ap- 
plicazioni di tensione accidentali. 
VIANELLO 
Via T. da Cazzanigo. 9/6 
Milano 

3 
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Registratore con controllo a pP 
Alia silenziosita di registrazione (grazie 
all'uso di inotore passo-passo con control- 
lo a microprocessore), incremenli di 
0.0125 mm per passo di tracciaiure. 12 
velocita di registrazione - oltre a un co- 
mando continuo-selezionabili dal frontale 
o via controllo remoto TTL, sono alcuni 
elementi di rilievo del registratore grafico 
a scriitura diretta Gould Brush, Mod. 
2200S. 

* 

a - ■ _—_ 

Lo strumento accetta alimentazioni da 500 
a 400 Hz, tensioni di linea a 
100/115/200/230 Vca e pu6 registrare da 
uno a otto canali (larghezza di traccia di 
100 o 50 mm) con risposta lineare al 
99.65% f.s. fino a 125 Hz. E in grado di 
operare, grazie alia possibilita di aziona- 
mento con impulse esterno, come registra- 
tore Y-XT o di essere asservito ad altri 
registratori sincronizzando le velocita di 
avanzamento carla tramile I'impulso d'u- 
scita TTL. 
II 2200S accetta tutti gli amplificatori a 
cassette della serie Gould 4600 per una 
versatilita di raisura e registrazione nel 
campo industriale, scientifico e biofisico. 
ELETTR ONUCLE ON/CA 
P.za De A ngeli, 7 
Milano 

Rele sotto carico da 3-5A 
La Siemens ha ampliato la gamma di rele 
elettronici con la produzione di due tipi 
contraddistinti dalle sigle B3 e Bl. II B3, 
potere di eommutazionedi 2A/240V eten- 
sione continua pilola da 3 a 6V. presenta 
una elevata resistenza agli impulsi parassi- 
li ed e in grado di piiotare carichi a rapida 
commulazione, che devono commutare 
anche in caso di interruzioni di tensione 
minori di una semionda sinusoidale. Que- 
ste interruzioni molto rapide possono veri- 
ficarsi in quelle reti "inquinate" da tensio- 
ni di disturbo brevi e ripide e di ampiezza 
elevata. Nel caso di reti troppo disturbate e 
necessario collegare all'uscita del rele un 
varistore all'ossido di metallo (per esem- 
pio S10V 07 K250) e, in serie con il carico, 

una impedenza antidisturbo di 25 pH. 
II Tipo Bl per correnti di comunicazione 
di 5 A a 240 V~ o 380V~ e tensione conti- 
nua pilota da 3 a 30 V, e stato realizzato in 
esecuzione print, ossia per circuitistampa- 
ti. La versione per 240 V~ dispone di un 
triac all'uscita ed e dimensionata per una 
tensione periodica in versa di picco di 600 
V. La versione a 380 V~ e stata studiata 
per reti trifasi. I due tiristori all'uscita e 
tutta la strutlura circuitale sono stati di- 
men.sionati per una tensione periodica in- 
versa di picco di 1200V. 
SIEMENS ELETTR A 
Via F. Filzi, 25/A 
Milano 

Risonatori COMODOR 
La Dryan-Fordahl Technologies propone 
un nuovo laglio per j cristalli, il COMO- 
DOR (COupled MOde Dominance Reso- 
nator), che offre notevoli vantaggi rispelto 
al taglio AT standard. 
Con questo sistema un risonatore da 4 
MHz puo essere montato in un diametro 
di 3 mm con un package lungo 14 mm; 
inoltre il dispositive che ne deriva e parti- 
colarmentc resistente agli urti e alle vibra- 
zioni. 

rm ^ 
a 

Miglioramenti si hanno anche per quel che 
riguarda il comporlamento in funzione 
delle variazioni di temperalura. 
Infine lo spetlro risulta eccezionalmente 
puro, senza modi spuri nellevicinanze del- 
la frequenza di risonanza principale. 

Dryan-Fordahl Technologies 
JO. Rue de Flore 
CH-2502 Bienne (Svizzera) 

t 

Display grafico programmapile 
II display 4400 mulli-immagine della I EE- 
Industrial Electronic Engineers consente 
di visualizzare da la 12 messaggi (0,75" 
quadri) in un pannello di 1,8" quadri. Le 

unita della serie 4400 sono completaraente 
autosufficienti e i messaggi vengono scelti 
illuminando una delle 12 lampade ad in- 
candescenza. 
IEE 
7740 Lemona Ave. 
Van Nuys. CA9I405 (USA) 

Reti resistive-capacitive 
La Dala Electronics ha esteso la sua pro- 
duzione di reti con una gamma di reti 
resistive-capacitive, disponibile sia nella 
configurazione dual-in-line che in quella 
single-in-line. Oltre ad una alia densita di 
packaging, i nuovi dispositivi offrono pre- 
stazioni migliorate e consentono di sem- 
plificare il layout del circuito stampato. 
Le reti R/C di tipo DIP sono disponibili 
nelle contlgurazioni a 14 e 16 pin, menlre i 
tipi SIP sono disponibili in version! da 4 a 
12 pin. Sia i modelli DIP che SIP possono" 
essere ordinati con combinazioni di con- 
densatori NPO. dielettrici BX e X7Recon 
una vasta gamma di valori resistivi. La 
gamma standard ha resistenze da 10 O a 
3,3 MO. 

1 - 

rt 

La gamma delle capacita va da 500 pF a 
0,1 pF a seconda di tipo e caratteristiche. 
SISRAM 
C.so G. Maueoiii. 5 
Torino 
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Piccoli Annunci 
le inserzioni dovranno esserci inviale utillzzando /'apposite coupon riporialo qui sotto 

Vendo Junior Computer L 220,000 
Chorosynt L, 105 000 luci sotfitto L. 
105.000 ampliiicatori top/amp 60W L. 
40.000 il grande VU meter L. 65.000 
senza contenilori, perfeltamenle fun- 
zionanti garantiti. 
Biondani Paolo - fia Slanga. 11 - 
37139 Verona 

Fantastico! Per il computer TV Game 
una valanga di giochi memorizzali su 
EPROM (space invader, actobata, la- 
birlnlo, e tanti altri) per inlormazionl 
tel. 02/270759 ore 20,30-21,00chiede- 
re di Sebasliano 
Tomasello Sebasliano • Via Nino Bi- 
xio, 15 - 20129 Milano 

ZX80 8K ROM trastormo in ZX81 con 
comando slow lunzionanle, a L. 
50,000. Inviare computer e vaglia o 
conlattare anlicipatamente. 
Vendo espansione32KRAMZX81 aL. 
190.000. 
Vlalello Dante - Via Gorizia. 5 - 21053 
Caslellanza (VAJ - Tel. 0331-500713 

Perilo-elettrotecnico esegue cablag- 
gi elellrici ed eleltronici anche solo su 
disegno compreso eventuale parte 
meccanica: posso emellere regolare 
fallura massima serieta ed aflidabili- 
18. 
De Lucia Giovanni - Via G. Leopardi. 9 
■ 47030 S. Mauro Pascoli - Forli - Tel, 
0541/930090 

Vendo generatore per foto Kitlian 
completo di islruzioni, lormalo toto 
9X12. L, 42 000+SP. vendo anche se- 
rie di iolo Kirlian in BN formato 7x10. 
ogni 20 foto L. 17,000+s,p. a richiesta 
iornisco altri generator!. 
Legali Paolo - Via XXV Aprile. 4 ■ 
22070 Rodero ICOl - Tel. 031/984114 

Club CB coslituito da appasslonali 
della 27 e stato fondalo per scambi dl 
idee e Intormazioni sulla frequenza 
Corco CB usato a poco prezzo. 
Luzardi Slelano - Via Boccaccio, 7 - 
21033 Besozzo - Tel. 0332/770723. 

Coslituito Sinclair Club per hobbisli 
dl ZX80 o 81 per scambi di idee, pro- 
grammi, routines giochi per intorma- 
zioni 
Bondi Airigo - Vicolo Bianco, 1 - 
40139 Bologna - Tel. 051/493435 

Vendo sintonia digilale quarzala per 
RXTX amatoriali 6 digit L. 65,000 pre- 
scaler per delta L. 220,000, Irequenzi- 
metro NE NIXIE con scalola L. 50.000 
lelaio RX FM 88 ; 108 L 20,000 lelaio 
MF -decoder stereo L. 22.000, 
Longoni Luciano - Via Edison, 22 - 
20035 Lissone - Tel. 039/463192 

Coslruzione CS in vetronite monobi- 
faccia in esemplarl singoli o piccole 
serie progetlazlone master, disegni 
schemi eletlr. su norme DIN-CEI. Se- 
rieta e prolesslonalita garantiti. 
Cam Gianluca - Via Forlivese. 9 - 
50065 Ponlassieve - Tel. 055/8304677 

Vendo ftequenzimelro LX275 con 
mobile e mascherina serigrafata e 
piastra di registrazione Philips N2521 
tullo in otlimo stato e lunzionanle. 

Coslruzione CS mono-bilaccia, forni- 
lure schemi progelti eletlronici, inol- 
Ire vendo cuftia prof. Sennheiser 
mod. HD 424 a solo L 55.000, 
Cam Gianluca - Via Forlivese. 9 - 
50065 Ponlassieve - Firenze - Tel. 
055/8304677 

Cercasi lecnici eletlronici anche pri- 
me esperienze per formarecooperali- 
va tecnica elettronlca perfinioccupa- 
zionali scrivere a: 
Arianiello Andrea - Via Sarlana, 26 - 
80126 Napoh IPianura) 

Otfro rivisle di elellronica meta prez- 
zo. Annale di el. pratica (79-81) e ra- 
dio el. (80-81-79). Num. sciolti di Spe- 
rimentare e Selezione. Telefonare ore 
pasti solo zona Firenze 
Mannon Nedo - Via Bassi, 24 - 50010 
S. Donnmo Con. Campi BisenziolFli 
- Tel. 8739448 

Eseguo per seria ditta montaggi su 
ctrcuiti stampali o altri lavori riguar- 
danti I'eletuonica 
Garavaglia Massimo - Via A. Volla, 32 
- 20010 Marcallo IMI) - Tel 
02/9760825 

Vendo oscilloscopio 3 pollicl L 
50.000, TV 6 pollici L. 15.000, sinloniz- 
zalore UHF in mobile L 5.000, cine- 
scopio 12 pollici L. 5.000. Preleribil- 
mente in zona, 
Galli Giuha'no - Via Caghero. 9-20125 
Milano - Tel. 6070190 

Vendo alimentatore nuovo da 1 a 30 V 
2 A. a L. 30.000 Ampli 50+50 W L. 
70.000, 100 W L 70.000, 70 W L. 
55 000. Blocco di 16 pezzi Ira ampli e 
preslereo da 5 a 30 W a L 80.000 + 
mangianastri stereo 8 
Lodi Roberto - Via Kennedy. 14 - 
46029 Suzzara IMN) 

Cambio piastra registrazione TEAC 
automatic reverse A4010S, piii AR40S 
a bobine CM 18 con fiequenzimetro. 
Contaltare ore serali, 
DeAngeli Luciano - Via Micbelangelo 
- Giudecca, 955/0 - 30123 Venezia - 
Tel. 041/31756 

Programmi per ZX80 e ZXSI novita 
assolute cambio o vendo: computa- 
calc, calcule* 2°, asteroids, galaxians, 
scacchi 6 livelli, defender e tanti altri 
da L, 6.000/9,000/15.000cad, cassetta 
elenco a richiesta 
Soncini Massimo - Via Monte Suello. 
3 - 20133 Milano - Tel. 02/727665 

Vendo il solo LX360 del mullimetro di 
N E al prezzo di L. 50.000. 
Cardarilh Sandro - Via Riccardo Bian- 
chi. 13 - 00149 Roma - Tel. 5582231. 

Fornisco schemi con C.S. e elenco 
componenli a L. 3.000 cadauno di- 
sponibili oltre 400 schemi indicare 
esaltamenle le caratterisliche dell'ap- 
parecchio rlchiesto, Findirizzo e il re- 
capilo lelefonico. 
Nobiti-BenedeW Riccardo - Via Val 
Maggia, 7 - 00141 Roma. 

Ambosessi ovunque resident) guada- 
gnerele lavorando anche mezza gior- 
nala domicillo. Lavoro anche dicarat- 
tere elellronico. Informazioni senza 
impegm unendo francobolli risposta. 
Scrivere: 
Amadori - Viale Chiappmi. 21 A - 
48016 Milano Marillima IRA I 

Vendo 2X80 4K ROM, 1K RAM + cavi 
+ alimentatore + manuale italiano, 
corso basic 5 lezioni su cassette + 
lesto + 5 programmi su cassetta + 2 
cassette vergini L. 300.000 dimostra- 
zionl presso mio domicilio. 
Manenli Sergio ■ Via A. Lunardi, 3 - 
25025 Manerbio (BSJ 

Eccezionale vendo TX FM810 Inlek 
160 canali AM FM 5W piu antenna 
GP8278 800 W piii antenna Boome- 
rang 300 W e alimentatore variabile 
3A. II tullo provato ma mai usato 
Gramalli Gianlranco - Via Millie tgno- 
10. 19- 65100 Pescara - Tel. 085/72719 

Vendo immediata consegna piastra 
amplif. Hi-Fi 50 + SOW RMS con 015 
per canale dist. tot., completa di po- 
tenziomelri basso rumore disslpalori 
e vari e senza Irasl. L. 70.000-Teleto- 
nare ore pasti. 
Giannelli Leopoldo - Via Fasan, 39 ■ 
33077 Sacile (PN) - Tel. 0434/71487 

Vendo mullitester Nyce a L. 15.000, 
Leslie elettronico L. 30.000, n. 78 rivi- 
sle di Elettronica a L. 1.000 cad , pet 
acqulsto in blocco regalo Appunti di 
Elettronican" 1 e2Iest.dig UK428da 
tar. L. 90,000 
leppariello Nicola - C.so Roma, 92 ■ 
20075 Lodi Tel. 0371 64638 

In nuovo laboratorio elettronica di 
grande passaggio esaminiamo pro- 
posle collaborazione con induslrie 
conto terzi e singoli molto esperti, le- 
lefonare ore serali, 
Livolsi Filippo - Via Genziana. 2 - 
20090 Segrale (Milano) - Tel. 
2131110. 
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Ingress! 
Via Spinola (P.ta Meccanica) 
Viale Eginardo (P.la Edilizia) 

16° SALONE INTERNAZIONALE DELLA MUS1CA E HIGH FIDELITY 
INTERNATIONAL VIDEO AND CONSUMER ELECTRONICS SHOW 

2*6 Settembre 1982 - Fiera di Milano 

/IliCalia 
•our) IN Bl/SJNgSS 

Orario: 9-18 
II presente biglietlo a valido solo nei giorni 2-3-4-5 settembre 
lunedi 6; riservalo ai soli operatori (senza animlssione del pubblico) 

SC0NT0 Dl L. 500 Al LETT0RI Dl; elektor 
* 

Questo biglietlo non e valido per I'ingtesso al setlore broadcasting (pad. 18) riservalo 
agli operatori economici Ne e vieiaia ia verxJiia 

(an 3d DPR 640 del 26/10/1972) 
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Tecnico numerosi anni di esperienza 
in progeltazione eleltronica costrui- 
sce su commissione alimentatori 
slab, switching a dissipazione alla- 
menle professionale, norme CEI Voul 
da 0-15 a 50-1000: 15-2000 W 
Giannelli Leopoldo - Via Fasan, 39 - 
33077 Sacile IPN) ■ Tel. 0434/71487 

Vendo VIC 20 color computer. Possi- 
bility di scrillura a8colori-5kdi RAM 
nuovo. Con programma pub ruolare i 
programmi e le scrillure: ollimo afla- 
re. Per informazioni scrivere o telelo- 
nare, 
Piron Antonio - Via M. Gioia, 8 - 
35100 Padova - Tel. 049/653062. 

Vendo alimenlalore da1 +30V-2Aa 
L. 30.000. Ampli 50 + 50 W L, 70.000, 
100 W L, 70 000, 70 W L. 55.000 Bloc- 
co ampli e pre-stereo di 16 pezzi fun- 
zionanli da 5 a 30 W a L. 80.000 -|- 
mangianaslri stereo 8. 
Lodi Roberto - Via Kennedy, 14 - 
46029 Suzzara (MN). 

Vendo nuiste e libri di eleltronica; a 
richiesla invio elenco Inoltre oifro L 
10,000 per schema elellrico o fotoco- 
pia per TV/BN Crown Japan Model 
7TV-14. 
Bruzzanese Allredo - Via Fondo Fuel- 
le pal. 67'34 - 98100 Messina - 
Tel. 090/2926114. 

Principiante cerca radio-lrasmettilori, 
registratori, culfie, non funzionanti o 
da riparate. 
Omaggio o a poco prezzo. 
Morelli Clanlranco - Via Ferrovia. 5 - 
87070 Sibari ICS). 

Vendo per mananza dl tempo libero 
computer ZX80, con espansioni 8 k 
ROM e4 k RAM. possibililadicollega- 
re una slampante. cavetli di collega- 
mento. manuale. alimenlalore. tulto 
come nuovo. 
Guldl Slelano - Tel. 06/6095711 
lore past!) 

Vendo espansione 16 k per ZX81 a 
L 100.000 - 32 k a L 160 000 - 64 k a 
L 230.000 Accello prenolazioni per 
ZX Spectrum a colon - consegna in 6 
settimane. Vendo schemi, program- 
mi, cassette Contallare. 
Vialetlo Dante - Via Gorizla. 5 - 21053 
Casleltanza (VA) - Tel 0331/500713. 

Monlo progetti elellronicl di qualsiasi 
genere a poco costo. Vi posso lornire 
anche solo il circuito slampalo Inol- 
tre posso fornire qualsiasi schema di 
CB, TV color e B/NI, autoradio, stru- 
menti prof, ecc 
Papale Antimo - P.zza 1° ollobre. 4 - 
81055 S. Maria C V. CCSJ - 
Tel. 0823/811468 

Vendo micro-sinlelizzatore "CASIO' 
mod VL 1. inusato ed imballalo, ac- 
quistalo 2 mesi fa, porlatile, monofo- 
nico, lOritmi, numerosieffelti.funzio- 
ne autoplay ed altro, assolutamente 
garanlito vendo a L. 60.000. 
Discacciali Plero - Via Paganini. 28 B 
20052 Monza (Ml) - Tel 039 29412. 

X.   
Inviare questo lagliando a J.C.E. Eleklor - Via del Lavoralorl, 124 • 20092 Clnlaello B. (Ml) 

PICCOLI ANNUNCI 
(scrivere in stampatello) 

Cognome. 

Via   
Nome 

. Tel 
atta 

Firma. 
CAP 

. Data 
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Vendo TX 84 4 110 MHz quarzati. con 
spostamento di frequenza a DIP- 
SWITCH con polenze 2 W - 175 W 
monlali in mobili rack con fronlali 
anodizzali, compleli di slrumenti per 
controlli, ingressi mono - stereo, 
uscita 52 O prezzi ragionevoli e ga- 
ranzia 6 mesi. 
Abagnale Camlllo - Via Croce Gra- 
gnano. 8 - 80057 S. A Abate - 80057 
INA) - Tel. 081/8705844. ITelelonare 
dalle 13.00 alle 14.00). 

Vendo il tutlo funzionante nei loro 
conlenitori. sinlonia 200canali per TV 
LW 414/B/D-415 L 120.000, esadeci- 
male e sua Inlerfaccia LX384-385 
L. 100.000. DOPPIO cronometro 
sportivo LX 248-249 L, 130,000, gira- 
dischi stereo amplificato autocostrui- 
10 L. 100.000 
Massimo - Tel. 02/816427 lore pasli). 

Vendo 16 numeri della rivisla: "IL Cl- 
NESCOPIO" riferiti a tutlo I'anno 81 
fino al 4° numero deir82: piCi quatlro 
numero di "ELETTRONICA NUOVA" 
n" 63-78-79-80 
II tutto a L 18.000 
Gatlucci Slefano - Via Pisla. 7 - 
13055 Occhieppo int. fVC) - 
Tet. 015'591100 lore cena). 

Vendo 2 libri "Come si lavora con i 
circuit! inlegrati' a L 2.500 e "Doman- 
de e risposte sugli I.C." a L. 4.000 + 
pacco contenente 10 riviste di eleltro- 
nica (R. Kit; EL 2000; R. Elett.) a 
L. 8.000 -f numerosissimi schemi di 
ogni tipo a L 1 000 cadauno; richiede- 
re elenco. 
Monlicelli Giuseppe - Via XXVAprile, 
98 - 20029 Turblgo I Ml) - 
Tel. 0331 899218 Idopo le 18.30). 

Vendo dal I'al 36° gruppo della scuo- 
la Radio Elellra del corso radio stereo 
a transistor a L. 10 000 cad . completi 
di materiali nuovi (costo altuale 
L 30.000|: e riviste dal n. 62 al 75 di 
Nuova Eleltronica 
Bucci V/llono - Via Angulllarese, km 6 
- 00061 Anguillara Sabazla I Roma) - 
Tel. 06 9010247 

QUALIFICA 
TITLE (A) 
□ I r^QDncanlc 

Manutactoiei 
2 Rapo'esemanle c □ Filiale 

DisutDutor or Brancn 
□ 3 Icnpo'taiore 

imooftef 
□ 4 Grosststa o 'Jegonanle 

Wtiolesoler or Dealet 
□ 5 Ripatalote 

Maimenance 

ATTIVITA 
OCCUPATION (B) 

^ Amalonale 
Amateur 

□ 

□ 

6 Ulilizzaiore 
User 

8 Rivista Oi sence 
Speciaiizefl press 

□ 9 Associaziofle di 
caiegwia 
Trade association 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
□ ii MusKBta 

Musician 
□ 13 Stuoenle 

Student 
14 Tecmco 

3 Designer 

6 Edilore 
Editor 

9 tnsegnanle 
Teacher 

10 impresario 
Producer 

□ Technician 
15 

□ 

j j 15 Tdolare 
Owner 

17 Oisc-jocfcey 

SETTORI 01 INTERESSE 
SECTORS OF INTEREST (C) 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

' Slrumenti musicad 
Musical instruments 

2 Alia fecelti 
High Fidelity 

3 Musica incisa 
Recorded music 

4 P A System 

5 0M CB 

6 Video Sistemi 
Video Systems 

7 Personal Computer 

8 Attrezzaiure per 
discoteche 
Eauipment lor 
discotheques 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

10 Radio-'v 

11 Eleltronica d» consumo 
Consumer electronics 

'2 Autoradio 
Car Stereo 

13 Viaeotei 
View Data 

14 Te'ecomumcaziom 
Telecommunications 

15 Broadcasting 

16 Video Giochi 
Video Games 

'7 Teievideo 
teletext 

'8 Edizioni tecmctie e 
musical! 
trade puohcations 

and printed music 
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cognome / surname 
nome / chrislian name 

ditla / company 

indirlzzo / address 
□ della ditta / of company 
□ privafo / private person 

cap / postal code 
cittel / town 

nazione / country 



La prima e la piu grande 

catena di computer in Italia: 

ogni voltache ci vai, 

c'e semprequalcosa di nuovo. 

Tandq 

^BMC 
ATARI 

DAI 

m 

M. 
/MCRXOHRJIER 

Honeywell 

ARFON MICRO 

A 

SH R 

pnmavera 

GRUPTO EDITORIALE 
JACKSON 

SAMSUNG 

SEIKOSHA 

ALESSANDRIA Via Savonarola, 13 • AREZZO Via F. Lippi, 13 • BARI Via Capruzzi, 192 • BERGAMO Via F. D'Assisi, 5 • BOLOGNA Via Btugnoli, 1/A • 
CAGLIARI Via Zagabria, 47/60 • CAMPOBASSO Via Mons. II Bologna, 10 • CESANO MADERNO Via Ferrini, 6 • COMO Via L. Sacco, 3 • 
COSENZA Via dei Mille, 86 • FAVR1A CANAVESE C.so Matteotti, 13 • GALLARATE Via A. Da Brescia, 2 • L'AQUIIA Via Strada 85. 2 • 
MESSINA Via Del Vespro, 71 • MILANO Galleria Manzoni, 40 • MILANO Via Petrella, 6 • MILANO Via C. Cantoni, 7 • MILANO P.zza Firenze, 4 • 
MILANO Via Allaguardia, 2 • MILANO V.le Corsica, 14 • NOVARA Via Q. Sella, 32 • PADOVA Via Fistomba, 8 • PALERMO Via Lamarmora, 82 • 
PARMA Via Borghesi, 16 • PAVIA Via C. Baltisti, 4, A • PESCARA Via Cuelfi, 74 • PISA Via XXIV Maggio, 101 • PISTOIA Vie Adua, 350 • 
POZZUOLI Via Pergolesi, 13 • RIMINI Via Bertola, 75 • ROMA Via Cerreto Da Spoleto, 23 • ROMA P.zza San Dona di Piave, 14 • 
SONDRIO Via Nazario Sauro, 28 • TERAMO Via Martiri Pennesi, 14 • TERNI Via P. Gori, 8 • TORINO Via ChivassO, 11 • TORINO C.so Crosseto, 209 • 
TORINO Via Tripoli, 179 • TRIESTE Via F. Seveto, 138 • VARESE Via Carrobbio, 13 • VERONA Via Pontiere, 2 • VIAREGGIO Via Volta, 79 • 
VOGHERA P.zza Carducci, 11 

In f(if fa Italia, con piu computer, 



HC 

MULTIMETRO D1GITALE 

mod.HC 601 

•v.. 

Display a 3,1/2 digit LCD 
PORTATE 
Tensioni c.c.: 200 mV 1.000 V 
Tensioni c.a.: 200 mV 750 V 
Correnti c.c.: 200 /uA 4- 2 A 
Correnti c.a.: 200 /uA 2 A 
Resistenze: OJn 20 Mn 
Alimentazione: 9 Vc.c. 
TS/2119-00 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

CERCA-METALLI 

Mod. Promet 
Questo rivelatore e concepito per la ricerca a grand! profondita e per I'lm- 
piego simultaneo ma separate della discriminazione. Si ottengono cos), 
con facility prestazioni professional!. 
II promet d dotato del sensibillsslmo clrcuito G-Max che, unitamente 
aU'esclusione degli effetti parassitari del terreno, non solo consenle la ri- 
cerca di oggetli preziosi escludendo dalla prospezione i rottami, ma elimi- 
na automaticamente tutti I disturb! dipendenti dalla natura ferrosa del ter- 
reno, 
Questo cerca-metalli e provvisto anche del circuito dl auto esclusione che 
stabilizza la sintonia sul miglior punto di lavoro, 
Caratteristlche principal! 
SUPER-PROFONDITA DI RILEVAZIONE "G-MAX". ESCLUSIONE DEGLI 
EFFETTI PARASSITARI DEL TERRENO G-MAX. IN ALTERNATIVA ESCLU- 
SIONE G-MAX PER TERRENI CAMPAGNOLI O SPIAGGIE CON LA CON- 
TEMPORANEA DISCRIMINAZIONE DEGLI OGGETTI E DELLE STAGNOLE. 
SELEZIONI PROGRAMMATE PER LA MASSIMA FACILITA D'IMPIEGO. 
Esclusione dell'effetlo parassitario del terreno graduabile, Possibilild di 
scelta di livello. Sintonia memorizzata automatica, inseriblle a pulsante. 
Commutazione del modo di lavoro istantaneo automatico. Sintonia "ON/ 
OFF". Indicatore visivo supersensibile Possibilila dl misurare la carica 
delle pile. Possibilita dl lavoro nella discriminazione o nel modo tradizio- 
nale. Robusta costruzione con 11 slslema eletlronico compreso in un con- 
tenitore metallico. Braccio di ricerca telescopico, regolabile, in tre parti. 
Testa di ricerca dortipo "Widescan" da otto pollici, VLF/TR 2-D, per la piii 
precisa localizzazione dei reperti trovati, Altoparlante inlerno. Frequenza 
di lavoro 19 kHz, Alimentazione; due gruppi di pile a stilo, 12 complessiva- 
mente, oppure due batterie ricaricabili. Peso 2,1 kg. Massima penetrazio- 
ne nel terreno o sensibilita di rivelazione: nel tunzionamento G-Max, circa 
40 cenlimetrl per una monetina singola, ancora approssimativamente 40 
centimetri peril funzionamento nelle condizioni G e D; possibilita di rileva- 
re grandi masse metalliche a metri di profondita. 
SM 9940-00 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

PGISSiDeat 

RICETRASMETTITORE 

PORTATILE 

Mod. AX 52 

3 canali 2 W - 1 quarzato ( 27.125 ) 
Controllo volume.squelch.cambio canali 
Microfono electret 
Indicatore stato batterie a LED 
Prese per antenna esterna, alimentazione 
esterna, carica batterie. auricolare 
Completo di borsa 

SEZIONE RICEVENTE 
Supereterodina a doppia conversione 
Sensibilita: a 10 dB SN+N 0,5>jV 
Potenza output: 0.8 W 

SEZIONE TRASMITTENTE 
Potenza: 2 W AM 
Alimentazione: 12 Vc.c. 
Dimensioni; 77 x 238 x 52 

ZR/4203-00 

i DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

LI.190.000 
IVA compresa 
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La guida sicura 

nel labinitto 

tecnologico. 

e I'organizzazione di vendita 
per corrispondenza del libro tecnico 
(principalmente elettronica e informatica) 
nonche del software applicativo. 

e anche il tuo consulente, la 
guida sicura per orientarsi nel labirinto 
dell'editoria tecnica, lo strumento ed il 
servizio essenziale per il numero 
crescente di persone che hanno 
compreso I'importanza della tecnologia 
nel mondo odierno. 
Libri di base e didattici per imparare a 
capire; applicativi per realizzare e coltivi 
proprio hobby; pratici per risolvere i 
problemi dell'attivite quotidiana; di elevat 
specializzazione per migliorare il proprio ^ 
background professionale o culturale. E altri 
ancora per soddisfare ogni esigenza. 

offre solo il meglio della 
produzione tecnica editoriale. Per questo ha 
scelto di collaborare con qualificati editori 
italiani e soprattutto si avvale di un'equipe di 
professionisti che esamina. seleziona e 
propone le opere piu significative e 
compiete. 
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ha instaurato rapporti di 
collaborazione con i piu prestigiosi editori e 
software-house stranieri, per offrire 
tempestivamente, gia da quest'anno, le opere 
piu innovative in lingua originate e il 
software piu interessante, appena disponibili. 
Tutti possono aderire al TechnoClub, 
assicurandosi un servizio garantito, 
professionale, veloce, unico nel suo genere. 
Esamina le modalita per diventare Socio e 
considera i numerosi vantaggi che ne 
derivano. 

TcchnoSMi 

i migliori libri tecnici 
e il software a casa vostra. 
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Cod. IFD01 
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Cod IHD08 Cod. IHD09 Cod, IHD10 Cod. IFH04 
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! Cod. IHC03 

Associati subito. 

Hai almeno 8 buone ragioni per farlo. 

Nessun impegno di acquisto. 
I Soci non sono vincolati all'acquisto di 
un numero minimo di libri durante il pe- 
riodo di adesione al TechnoClub. Di 
conseguenza, scelta libera e nessuna 
imposizlone, acquistando quello che si 
vuole, quando si vuole, 

Garanzia. 
I libri proposti dal TechnoClub costi- 
tuiscono sempre la versione originale e 
piii aggiornata delle edizioni in com- 
mercio. 
II TechnoClub garantisce quindi il 
contenuto e la veste tipografica origina- 

Convenlenza certa. 
II prezzo delle opere ofterte ai Soci del 
TechnoClub e inferiore del 10% circa 
rispetto al prezzo di copertina dell'edi- 
zione in commercio. II risparmio e per- 
cio assicurato. 

4. Consulenza professionale per una scel- 
ta sicura. 
La selezione delle opere proposte dal 
TechnoClub e effettuata da un gruppo 
di esperti dei singoli settori. 
Viene in tal modo offerto ai Soci un 
orientamento sicuro e garantita la mas- 
sima affidabilita nella scelta. 

5. Informazione costante. 
A tulti i soci del TechnoClub viene in- 
viata gratuitamente, ogni tre mesi, la ri- 
vista "TechnoClub Review", che pre- 
senla l assortimento, suddiviso per ar- 
gomento e settore specifico di interes- 
se. dei libri selezionati. Ogni libro viene 
illustrate con note esplicative che ne 
chiariscono il contenuto. 
II Socio viene in tal modo facililato nella 
scelta. secondo le sue specifiche esi- 
genze. 

6. Aggiornamento conlinuo. 
"TechnoClub Review" garantisce inol- 

tre l aggiornamento costante sulle novi- 
ta editoriali. 
Considerando I'evoluzione continua dei 
settori trattati. i Soci dispongono cosi di 
uno strumento efficace per tenersi tem- 
pestivamenle aggiornati. 

7. Un ulteriore e interessante vantaggio. 
I Soci ricevono anche la tessera Techno- 
Club un documento strettamente per- 
sonale che da diritto a sconti speciali 
sugli acquisti effeltuati presso i negozi 
convenzionati, indicati sulla rivista 
"TechnoClub Review" 

8. Pralicltd e comodite d'acquisto. 
Aderire al TechnoClub significa poter 
scegliere con tranquillita a casa propria 
consultando semplicemente la rivista 
"TechnoClub Review". 
Garanzia di libri sempre disponibili, 
nessuna perdita di tempo in lunghe ri- 
cerche.. e i libri arrivano puntualmente 
a domicilio. 
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Cod. IFE03 

e puoi gia 

scegliere 

tra questi 

titoli. 

GLI AMPLIFICATORI Dl NORTON QUADRUPLI 
LM3900 & LM359 - Con esperlmentl 
G. Marano - pag, 441, 1981 
Con oltre 100 circuit! londamentali e applicativi 
(amplificatori, oscillatori, flltrl, VGA, VCO, ecc.) e 
piu di 160 circuiti pralici (dagli strumenti di misura 
ai gadgets), il llbro e dedicate agli amplificatori di 
Norton, in partlcolare airLM3900 che ne contiene 
4, con dali e circuiti sulI'LMSSS, un doppio Norton 
programmablle. 
Cod. IFD01 L. 19.800 

IL TIMER 555 
H.M. Berlin - pag. 167, 1980 
II llbro chiarisce cos'd II temporlzzatore 555. come 
ulilizzarlo da solo o con allri disposltivi allo stato 
solido. ne illustra le caratterisliche ed appllcazioni 
e fornisce oltre 100 circuiti pratici gia collaudati. £ 
completato da 17 semplici esperimenti. 
Cod. IFD02 L. 7.700 

I TIRISTORI - 110 PROGETTI PRATICI 
R.M. Marslon - pag. 143, 1981 
II manuale splega 11 tunzionamento dello s.c.r, e 
del triac e prosegue con 110 progelli che utiliz- 
zano i detti disposltivi: dal semplice allarme elet- 
tronico al solisticato sislema di controllo automa- 
tico per impianti di rlscaldamento elettrlco, con 
componenti di facile reperibilit'a e basso costo. 
Cod. IFD03 L. 7.200 

Come diventare 

socio 

[T i a 

'••• 

Per diventare Socio 6 suftlclenle scegliere Ira 
quesle due semplici posslblllta: 
A) Versare I'importo di L 8 000 quale quota dr 
adesione. 
B) Eflettuare un pnmo acquisto di libn, per un 
Imporlo minimo dl L. 30,000. 
In questo caso non si versa la quota di adesione 
Per acquisli Inferior! a L 30.000 va aggiunla la 
quota di adesione di L 8.000 
In ambedue i casi, II Socio ha dirlllo a ricevere 
graluilamenle la nvisla "TechnoClub Review" per 
ben due anni e la tessera personale con validila 
per lo stesso periodo 
II Socio che nel corso del due anni di adesione 
effeltuera acquisti di libri per un importo di alme- 
no L. 60,000 avrd dirlllo al rinnovo aulomalico e 
graluito dell'iscrizione al TechnoClub per un 
altro anno, conservando quindi lutli i vanlaggi 
esclusivl. 

Associati 

subito. 

CEDOLA Dl ADESIONE da compilare e spedire in busta chiusa a 
TechnoClub - Via Rosellini, 12 - 20124 Milano 

Si, aderisco al TechnoClub scegliendo la seguenle formula 
□ A| Sola adesione con versamento di L 8.000 
□ B) Adesione con acquisto dei seguenti libri per un Imporlo 

totaled! L * L. 1 500perconlribulofisso 
per spese di spedizione 

Cod. Cod .» .Cod. 

Cod Cod Cod  
□ .Contanli o francobolll allegati 
□ Assegno allegato n"   

Banca   
□ Ho spedito I'importo a mezzo vaglia poslale 
O Ho versato rimporto sul ccp n0 19445204 (nteslaio a 

TechnoClub - Milano 
□ Pagherd in contrassegno al posllno al ricevimento dei volumi 

(valido solo per la formula B) 

Nome 
Cognome 

Via 
Cilia Cap 

Cod. Fiscale (per le aziende) 
Data  Firma 

Sono Interessslo prlnclpalmente a Libri dl . 
□ Elellrolecnlca 
□ Elettronlca e disposltivi eleltronlcl 
□ Eleltronlca prallca ed hobbystlca 
□ Mlsure eleltronlche 
□ Radlorlparazlonl - TV Service 
□ Equlvalenze del semlcondullorl 
□ Personal computer e calcolalricl 
□ Llnguaggl e melodl dl programmazlone 
□ Inlormallca 
□ Informallca e organlzzazlone azlendale 
□ Comunlcazlonl: elementl e slsteml 
□ Microprocessor! 
□ Sagglstlca elettronlca e Informatics 
□ Energle allernallve 
□ Slsteml dl regolazlone e controllo 
□ Altrl (speclllcare)   

Sono inleressato anche a llbrl In lingua 
originate ... 
□ Inglese □ Francese □ Tedesco 
... Sono Inleressato a Software per... 
□ Apple 
□ Atari 
□ Commodore 
□ Sinclair 
□ Tandy Radio Shack 
□ Altrl (speclllcare)   



• •• e puoi gia 

scegliere 

tra quest! 

titoli. 

300 CIRCUITI 
Eleklur- pag. 262, 1980 
Una raccolta di schemi e idee per II tecnico di 
laboralorio e I'hobbystadi eleltronica, Clrcuitl per 
applicazioni domestiche. audio, di misura, glochi 
eleltronlci. radio, modellismo, auto e hobby. 
Cod. IGD01 L. 11.000 

DIGIT 1 - Introduzlone alia Tecnica Digllale 
H. Rilz - pag, 61, 1980 
II libro mlra a insegnare I concetti londamentali di 
eleltronica conspiegazioni semplici. Esperimenti 
pralici ulilizzanti una piaslra sperimentale a cir- 
cuito stampato consentono un'inlroduzlone gra- 
duale all'eleltronica digitale. 
Cod. IGD02 L. 6.300 

DIGIT 2 
Eleklor - pag. 103, 1981 
Prosieguo naturaledi Digit 1, il libro presentaoltre 
500 circuiti: dal frequenzimelro ai generalore di 
onde slnusoidali - tringolari - reltangolarl; dall'im- 
pianto semaforico alia pistola luminosa. 
Cod. IGD03 L. 6.300 

IL LIBRO DEGLI OROLOGI ELETTRONICI 
H. Pelka - pag. 171. 1977 
Orologi, sveglie, cronomelri elettronicr: il volume 
b dedicate a chi vuole comprendere il lunziona- 
mento di quesll apparecchi come pure a chi cerca 
le nozioni pratiche necessarie per la realizzazio- 
ne. 
Cod. IHD01 L. 4.500 

ELETTRONICA PER IL FERROMODELLISMO 
H. Jungmann - pag. 103, 1979 
II volume Iratta il principio di funzionamento del 
telecomando, la costruzione di un alimentaloredi 
rete e di un generatore di segnale, II rlcevitore 
nella locomotiva, i circuiti auslliari e come pilotare 
seperatamenle velocity e luoi di piu locomotive 
contemporaneamente. 
Cod. IHD02 L. 3.950 

ELETTRONICA PER L'AEROMODELLISMO 
H. Bruss - pag, 217, 1980 
Partendo da concetti londamentali, vengono 
spiegati possibility e limili di volo e propulsione 
elettrica, Viene approfondito II discorso dell'ali- 
mentazione e descritli i vari tipi di batterie: al nic- 
kel cadmio, allo zlnco, al litio, ecc. e viene indicata 
la costruzione di un modernosistemadi radioco- 
mando ad alia aflidabilitb, 
Cod. IHD03 L.4.850 

ELETTRONICA PER L'AUTOMODELLISMO 
D. Chrislofler ■ pag, 94. 1981 
iene descritto un impianto che si basa sul princi- 
pio dello slot racing e che perb non necessita di 

rolaie, I modellini ricevono la corrente da un Ira- 
sformatore. si possono accelerare e frenare eso- 
no dotali di una funzione di guida molto importan- 
te: lo sterzo. 
Cod. IHD04 L. 3.950 

ELETTRONICA PER FILM E FOTO 
M. Horsl- pag, 196, 1978 
Una descrizione teorica e pralica, che pone in 
primo piano la costruzione in proprio di apparec- 
chiature e di dispositivi eletlronicl per pellicole a 
passo ridotlo e fotografie 
Parlicolarmente adatto ai dilettanti, con 93 ill.e 5 
labelle. 
Cod. IHD05 L. 4.500 

L'ORGANO ELETTRONICO 
R Boehm - pag, 150, 1978 
Consigli necessari per acquistare un organo; tulte 
le indicazioni per progeltarne uno: le inlormazioni 
per reallzzarlo. Contiene inoltre una descrizione 
dell'organo a canne e dei suoi registri 
Cod. IHD06 L. 4.500 

IL LIBRO DEI CIRCUITI HI-FI 
Kuahne/Horsl - pag. 157, 1977 
II volume, che contiene tra I'altro le norme DIN 
che slabiliscono i requisiti minimi di un impianto 
Hi-Fi, fornisce all'appassionato di Hi-Fi e al tecni- 
co Indicazioni sia per I'acqulsto di un impianto 
completo che per reallzzarlo da se (un capilolo 
tratta infatti la realizzazione di circuiti di amplifi- 
cazioni con una scatola di montaggio). 
Cod. IDH07 L. 4.500 

IL LIBRO DEI MISCELATORI 
S. Wirsum - pag. 185, 1978 
Queslo manuale di costruzione, fornito di schemi 
circuitali, parte dalla descrizione delle singole 
lonti di segnali e indica le tecniche di realizzazio- 
ne di diversl modelli di mixer con special! caratte- 
risliche e I'effetto eco e vibrato. 
Cod. 1HD08 L. 6.100 

IL LIBRO DELLE CASSE ACUSTICHE 
H.H. Klinger - pag 99, 1979 
Una raccolta sperimenlata di piani di costruzione 
per conlenitori chiusi, specialmenle adatti per la 
riproduzione del bassi, Casseacustiche per diver- 
si tipi di muslca, 90 illustrazioni, indicazioni co- 
struttive, le misure, i consigli per la realizzazione. 
Cod. IHD09 L. 4.300 

ELETTRONICA NELLA MUSICA POP 
H. Goddijn - pag. 230, 1980 
II volume, rivollo sia ai musicisti inleressati all'e- 
lettronica che ai tecnici interessati a realizzare 
circuiti per efletti musicali, permette la costruzio- 
ne di efficaci complement! di strumentazionecon 
173 illustrazioni e diversi schemi di circuiti. 
Cod. IHD10 L. 4.850 

PHOGRAMMAZIONE DEL 6502 
R Zaks - pag, 375, 1981 
Ideato come testo autonomo e progetlato sotto 
forma di corso per Imparare la programmazione in 
linguaggio Assemblerdel microprocessore 6502: 
dai concetti di base alle tecniche di programma- 
zione piu avanzate. con risoluzione obbligalorla 
di vari esercizi. 
Cod. 1FH04 L. 19.800 

APPLICAZIONI DEL 6502 
R. Zaks - pag. 214, 1981 
Tecniche e programmi per applicazioni tipiche 
del 6502. I programmi sono, con poche varianli, 
appllcabili direltamente su qualunque microcom- 

puter su scheda basato sul 6502, quali il KYM, il 
SYM e I'AIM 65 e allri e consentono al lettore 
alcune reallzzazioni pratiche. 
Cod. IFH08 L. 12.000 

INTRODUZIONE Al MICROCOMPUTER 
VOL. 0 - IL LIBRO DEL PRINCIPIANTE 
A. Osborne - pag. 240, 1980 
Una visione complessiva su calcolatori ed elabo- 
ralori, con concetti general! e terminologia di ba- 
se per caplre la tecnologia usata. Vengono Illu- 
strate le singole parti del sistema, con le possibili- 
ty di espansione e componenti accessori. 
Cod. IFH11 L. L. 12.500 

INTRODUZIONE Al MICROCOMPUTER 
VOL. 1 - IL LIBRO DEI CONCETTI 
FONDAMENTALI 
A. Osborne - pag. 321, 1980 
II libro presents la slruttura logics fondamentale 
so cui sono basati i sislemi a microcomputer, 
Usando i concetti comuni a ogni sistema a micro- 
processore, viene illustrata rarchiteltura. la pro- 
grammazione. le possibility e I'operativity di un 
microcomputer, con un set finale ipotetico di 
istruzioni per la simulazione delle possibill situa- 
zloni reali in cuisi verry a trovare con i vari micro- 
processori. 
Cod. IFH12 L. 14.400 

COSt UN MICROPROCESSORE 
H. Pelka - pag. 132. 1978 
Analogie del microprocessore con un computer 
tradizionale, le sue utilizzazioni. le possibili confi- 
gurazioni, i crilerl di scella, le tecnologie: come 
programmare le ROM e le EPROM, quali sono i 
linguaggi di programmazione, cos'O la micropro- 
grammazione, quali sono i set d'islruzioni. 
Cod. IHH02 L. 4.300 

CIRCUITI DIGITAL! INTEGRAJI 
E MICROPROCESSOR! 
V. Fa/zone - pag. 295, 1982 
II testo 0 diviso in qualtro parti, dedicate alia teoria 
di base: algebra di Boole, sistemi di numerazione, 
codici binari; al circuiti combinatori ad una o piu 
uscile, e alle relativa realizzazioni con integrati 
SSI e MSI; ai circuiti sequenziali asincroni, sincro- 
nl ed impulsivi ed alle loro realizzazioni integrate, 
ai circuiti LSI e ai sistemi a microprocessor!. 
Cod, IBH01 L. 11.700 

CP/M CON MP/M 
R Zaks - pag. 309, 1982 
II libro si prefigge di rendere agevole I'uso del 
CP/M (nelle version! CP/M 1.4 - CP/M 2.2 - siste- 
ma operative multiutente MP/M); il sistema opera- 
tive progetlato per semplificare I'ulilizzo di un mi- 
crocomputer, disponibile su quasi tutti gli elabo- 
ratori basati su microprocessore 8080 e Z80 e su 
certi sistemi utilizzanti il 6502. 
Cod. IFK01 L. 19.800 

PROGRAMMARE IN ASSEMBLER 
A. Pinaud ■ pag. 153, 1982 
II libro, destinato in particolare a chi gia ha una 
buonaconoscenza di un linguaggio evoluto molto 
semplice come il BASIC, fornisce i rudimenli che 
consentono di programmare in Assembler, con 
numerosi esempl pratici. Come Assembler esi- 
stenle e stato scello quello dello Z80. 
Cod. IFK02 L. 9.000 

INTRODUZIONE AL BASIC 
P. Le Beux - pag. 314, 1981 
Un corso rivolto ai principianti, che illustra tutti gli 
aspelti del BASIC su different! sistemi. Con nume- 
rosi esempi, il lettore puO verificare con immedia- 
lezza il reale apprendimenlo raggiunlo. 
Cod. IFK05 L. 16,500 



IMPARIAMO IL PASCAL 
F. Waldner - pag. 162, 1981 
Un libro di divulgazione, incentrato sull'auloap- 
prendimento del linguagglo Pascal, con conslgll, 
problem!. 
Un lesto da "usare" e non da "leggere", secondo 
I'intento dichiarato daH'autore, 
Cod. IFK03 L. 9.000 

PASCAL 
P.M. Chirlian - pag. 200, 1981 
Oueslo libro, inleso come manuale di autoistru- 
zione o libro di teslo in un corso, per chi non ha 
esperienza di calcolatori o programmazione, pre- 
senta il linguaggio Pascal che permetle la "pro- 
grammazione strutturata". Ogni capitolo si con- 
clude con una serie di esercizi, 
Cod. IHK02 L. 7.650 

MICROSOFT BASIC 
K. Knecht - pag. 150, 1981 
Un manuale di introduzione al Microsoft BASIC, 
sorto dall'esigenza di slandardizzazione del BA- 
SIC per rimpiementazione su una varieta di per- 
sonal computer. Viene dalo rilievo alle diverse 
caralterisliche e viene dato particolare risalto alia 
versione impiemenlala sul TRS-80. 
Cod. IHK03 L. 5.850 

TE NE INTEND! DI COMPUTER? 
K. Billings/D. Moursund - pag. 140, 1982 
II libro non insegna come usare il computer e non 
fornisce dettagli per la soluzione di problemi col 
suo ausilio. Scopo del libro 6 di aumentare il livel- 
lo di comprensione del computer: sapere cosa 
possono e non possono fare, qual'O il loro ruolo 
nella society e quali problemi creano. 
Cod. IHJ02 L. 7.650 

MUSICA CON IL CALCOLATORE 
ft.C. Zaripov - pag. 169, 1979 
Una monografia dedicala al problemadellacom- 
posizione di musica con I'aiuto di calcoli 
matematlco-probabilistici. con rassegna degli 
sludi svolti nel mondo sull'aluto dei computer per 
la composizione e I'anallsi della musica. oltre alle 
regole Irovale dall'autore per realizzare un model- 
lo che Simula I'attiviUi di un compositors. 
Cod. IHK04 L. 6.750 

ENERGIA SOLARE - MANUALE 
DI PROGETTAZIONE 
6. Anderson - pag. 398, 1980 
Un libro utile ai progettistl che Intendono inlra- 
prendere I'esperienza di una radicals trasforma- 
zione del processo progettuale per una diversa 
architeltura, capace di regolare il clima interno 
con il minimo consumo di energia tradizionale. 
Cod. IHG03 L. 16.200 

CIRCUITI PER GLI AMATORI CB 
R. Zierl - pag. 79, 1981 
IL libro presenta dei circuit! e ne descrive la co- 
struzione, inlroducendo il leltore nel retroterra 
tecnico della CB, in modo da permeltergli di dedi- 
carsi al proprio hobby con maggior competenza. 
Cod. IHF09 L. 3.200 

CORSO DI PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI 
A SEMICONDUTTORE 
P. Lambrechls - pag, 100, 1981 
Esamina i problemi di fondo che sorgono nel pro- 
getlo dei circuiti. Considera le tecniche circuitali 
lipiche dei circuiti integrali, I'indipendenza delle 
funzioni circuitali dalla variazione delle caralteri- 
sliche, I'uso di componenti allivi In sostituzione di 
indultanza, capacity e resistenze. 
Cod. IGI03 L. 7.500 

ELETTHONICA LINEARE E DIGITALS - VOL. 1 
Gaspanni/Mirri - pag. 514 
Oltre alia Irattazione sintetica deU'elettronica line- 
are e digitals, I'opera intends far conoscer I dispo- 
sitivi a semicondutlore e gli integrali allualmenle 
disponibili, facendo riferimento ai dali forniti 
dal costrutlori. Vengono inoltre Illustrate le caral- 
terisliche sia dei diodi a semicondutlore che dei 
transistori (bipolari e ad effetto di campo). 
Cod. I BIOS L. 12.600 

ELETTRONICA LINEARE E DIGITALS - VOL. 2 
Mirrl - pag. 546 
Cod. IBI09 L. 14.400 

DISPOSITIVI E CIRCUITI ELETTRONICI - VOL. 1 
M. Gasparini, Mirri - pag. 815, 1982 
Con numerosi esercizi completamenle risolli che 
fanno riferimento a dispositivi elellronici reali, i 
volumi si rivolgono non solo ai tecnici eleltronici 
ed agli allievi degli ITI, maancheai tecnici profes- 
slonisti quale opera di consullazione, oftrendo un 
programma di elettronica che va dai tubi a vuoto ai 
transistori bipolari ed ai recenti transistori ad ef- 
fetto di campo. 
Cod. IBI05 L. 14.400 

DISPOSITIVI E CIRCUITI ELETTRONICI - VOL. 2 
Gasparini. Mirrl - pag. 1056. 1982 
Cod. IBI06 L. 16.200 

DISPOSITIVI E CIRCUITI ELETTRONICI 
ELEMENTI FONDAMENTALI 
Gasparini, Mirri - pag, 440 
Si tratta di una "edizione ridotta" del corso sud- 
detto In due volumi, che pur trallando gli argo- 
mentl piii slgnificativi ed essenziali alle applica- 
zioni, evila sia i problemi piu complessi, sia le 
traltazioni matematiche piii elaborate. 
Cod. IBI07 L. 10.800 

ELETTRONICA INTEGRATA DIGITALS 
E. Taub/D. Schilling - pag. 713, 1981 
400 problemi, dai piu semplici ai piu sofisticati. 
Vengono trattati i dispositivi di commutazione e 
gli amplificatori operazionali; la logica RTL e 
quella CMOS vengono analizzate in tutti i loro 
aspetti. 
Cod. IFI01 L. 31.000 

GUIDA Al CMOS - FONDAMENTI, CIRCUITI 
ED ESPERIMENTI 
H.M. Berlin - pag. 219, 1980 
I fondamenti dei CMOS - II loro interfacciamento 
con altre famiglie logiche, LED e display a 7 seg- 
menti, le porte di trasmissione e multiplexer, de- 
multiplexer analoglci, i multivibralori monostabili 
e astabili, i conlalori, un tabella per convertire i 
circuiti da TTL a CMOS. Con 22 esperimenli. 
Cod. IFI04 L. 13.500 

CORSO DI ELETTRONICA FONDAMENTALE 
CON ESPERIMENTI 
Larsen, Titus, Titus <S Rony - pag. 439, 1980 
Configurate come corso per raulodidalta, tratta 
I'eletlronica dalla teoria alomica ai transistori. 
Ogni argomento viene svolto secondo i suoi prin- 
cipi base e ne vengono descritte le applicazioni 
pratiche e i circuiti reali. 
Cod. IFI05 L. 13.500 

COMPRENDERE L'ELETTRONICA A STATO 
SOLIDO 
Learning Center Texas - pag. 222. 1979 
Articolato come corso autodidattico, in 12 lezionl, 
con quesili e glossari, spiega la teoria e I'uso di 
diodi, transistori, tyrislori. dispositivi elettronici e 
circuit! integrali bipolari, MOS e linearl, utilizzan- 
do semplici nozioni di aritmetica. 
Cod. IFI08 L. 12.600 

ALGEBRA DI BOOLE E CIRCUITI 
DI COMMUTAZIONE 
E. Mendeison ■ pag. 213. 1974 
IL libro tratta due argomenti distinli ma connessi; 
la sinlesi e la sempliticazione dei circuiti loglci e di 
commutazione e la teoria delle algebre di Boole. 
Ogni capitolo 8 seguilo da problemi risolti, in ordi- 
ne di difficollS. e dai problemi supplemenlari, che 
permeltono un riepilogo della materia presentata 
nel capitolo. 
Cod. 11103 L. 10.800 

TEORIA ED APPLICAZIONI DEI CIRCUITI 
ELETTRONICI 
E. C. Lowenberg - pag. 274, 1974 
Da una rassegna dei circuiti elellronici di base e 
dei sislemi di controllo medianle bipoli si passa a 
circuiti piii complessi contenenti tubi a vuoto. 
Vengono analizzati semplici circuiti amplificatori 
e quindi i transistor con una Irattazione dei piu 
generali sistemi di controllo eletlronico a quadri- 
polo; sono studiatl gli amplificatori lineari com- 
presi i problemi della risposta in Irequenza. 
Cod. III04 L. 9.000 

32 PROGRAMMI CON IL PET 
T. Rugg e P. Feldman - pag. 240, 1981 
Trentadue programmi ducumentali. daseguiresu 
ogni lipodi PET. Ogni programmasi componedi: 
scopo - come usarlo - esecuzione di prova (con 
folografieschermo durante I'esecuzione) lisla del 
programma. semplici variazioni - routine princi- 
pal! - variabili principali - progetti suggerili. 
Cod. IHC01 L. 8.500 

32 PROGRAMMI CON I'APPLE 
T. Rugg e P. Feldman - pag, 248, 1981 
Come sopra, per ogni tipo di Apple 
Cod. IHC02 L. 8.500 

32 PROGRAMMI CON IL TRS-80 
T. Rugg e P. Feldman - pag. 248, 1981 
Come sopra, per il TRS-80 
Cod. IHC03 L. 8.500 

101 ESPERIMENTI CON L'OSCILLOSCOPIO 
A.C.J. Beerens e A W.N. Kerkhols-pag. 119,1981 
II volume, particolarmenle consiglialoperstuden- 
ti, autodidalti e tecnici, illustra 101 esperienze 
eseguibili con I'oscilloscopio per la misura di 
grandezze elettriche e non eleltriche. 
Cod. ICM02 L. 9.200 

CORSO RAPIDO SUGLI OSCILLSCOPI 
H. Carter e G. W. Schanz - pag, 174, 1981 
II volume fornisce una spiegazione semplice del 
funzionamento del lubo a raggi calodici, dei fon- 
damenti. della coslruzione e dell'impiego degli 
oscllloscopi, prescindendo da Irattazioni mate- 
matiche per riuscire comprensibile anche a colo- 
ro che hanno una preparazione approssimala sui 
circuiti elettronici. 
Cod. ICM01 L. 17.500 

GUIDA MONDIALE DEI TRANSISTORI 
AD EFFETTO DI CAMPO JFET E MOS 
pag. 79. 1981 
Cod. IFEpi L. 9.000 

GUIDA MONDIALE DEI TRANSISTORI 
pag. 287, 1981 
Cod. IFE02 L. 18.000 

GUIDA MONDIALE DEGLI AMPLIFICATORI 
OPERAZIONALI INTEGRATI 
pag. 195, 1978 
Queste tre guide presentano I'esatto equivalente, 
le caralterisliche eleltriche e meccaniche, i termi- 
nali, I campi di applicazione. i produttori e distrl- 
butori di oltre 20.000 transistori, 5000 circuiti inte- 
grali lineari e 2.700 FET europei, americani, giap- 
ponesi. 
Cod. IFE03 L. 12.900 
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