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MANUALE PRATICO 
DEL RIPARATORE RADIO-TV 

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

AUDIO HANDBOOK 
Complete manuale di progettazione esamina i molleplici aspetti dell'e- 
letlronica audio, privilegiando sempre il pratico sul teorico. 
Analizza con la stessa cura, sia i concetti general! che i dispositivi 
particolari risultando comunque sempre una "raccolta di ideedi pro- 
getto" di comodo riutilizzo. 
Pagg. 200 Prezzo L. 9.500 Formato 16,5 x 23 Codice702H 

IL TIMER 555 FUNZIONAMENTO, 
APPLICAZIONI ED ESPERIMENTI 
II libro chiariscecosaS iltemporizzatore555, come utilizzarlo(dasoloo 
con altri dispositivi allo stato solido), ne illustra le moltecaratteristiche 
ed applicazioni, fornisce schemi, idee da riutilizzare, oltre 100 circuiti 
pratici gi& collaudati e 17 semplici esperimenti approntabili in pochi 
minuti. 
Pagg. 167 Prezzo L. 8.600 Formato 14,5 x 21 Codice601B 

LA PROGETTAZIONE DEI FILTRI ATTIVI 
CON ESPERIMENTI 
lllibrosenzarusodicomplesseequazioni matematiche.mautilizzando 
numerose tavole e grafici e, dove indispensabile. solo le relazioni 
essenziali, affianca alia teoria una vasta gamma di esperimenti da 
laboratorio. Insegna a costruire una variety di filtri attivi taledasoddi- 
stare la maggior parte delle necessity e per ogni tipo offre la scelta 
migliore. 
Pagg. 280 Prezzo L. 15.000 Formato 14,5 x 21 Codice603B 

LA PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI PLL 
CON ESPERIMENTI 

Oltre ai principi dei circuiti PLL offre, a dimostrazione dei concetti 
teorici incontrati nel corso dell'esposizione, ben 15 esperimenti di 
laboratorio. Usando i circuiti integrati TTLeCMOS,esponeil funziona- 
mento del rivelatore di fase dell'oscillatore controllato in tensions, del 
filtro ad anello dei sintetizzatori di frequenza e dei sistemi monolitici, 
con le relative applicazioni. 
Pagg. 250 Prezzo L. 14.000 Formato 14.5 x 21 Codice604H 

GUIDA AI CMOS 

£ stato scritlo per tutli coloro che, cresciuti con i dispositivi TTL, sono 
pronli a perseguire i vantaggi dei CMOS, convertendo, dove possibile, 
molti circuiti TTL esistenti in circuiti equivalent! CMOS a minors 
potenza. Per questo occorre sapere cosa i CMOS sono esaltamente, 
conoscerne le caratteristiche e le norms di progetto, con I'aiuto di 22 
utili esperimenti, utilizzanti component! di facile reperibilita. 
Pagg.219 Prezzo L. 15.000 Formato 15x21 Codice605B 

LA PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI 
AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
CON ESPERIMENTI 

lllibroriguardalaprogettazioneedilfunzionamentodegliamplificatori 
operazionali. 
Descrive inoltre, una serie di esperimenti che illustrano il modo di 
operare di amplificatori lineari.'differenziatori ed inlegratori.converti- 
tori, oscillatori, filtri attivi e circuiti a singola alimentazione, 
Pagg. 263 Prezzo L. 15.000 Formato 14,5 x 21 Codice602B 

®GRUPPO EDITORIALE JACKSON 

Divisiene libri 

Per ordinare i volumi utilizzare I'apposito tagiiando inserito in fondo alia rivista. 



PK 001 

MOTOREG ■ REGOLATORE 01 VELOCITA' PER 
MOTORIA SPAZZOLE IN CORRENTE ALTERNATA 
Mod. PK 001 

CARATTERISIICHE TECNICHE 
Regolaeione conlinua della velocita 
Polenza htvariata anche a Dassissime velocita 
Commulalofe di servizio con posizioni 
(spenlo ■ massima velocita - velocita regolabilel 
Massimo carico applicabile: 1000 W a 220 V 
Oimensioni d'ingombio: 12,5 * 7 x 6 cm. 

PK 005 

Esn 

PRODOTTI ELSE 

apparecchiature 

eiettroniche 

di qualita 

PK 003 

BOOSTER HI-FI ZOW 
Mod PK 003 

• CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Canali dl uscila if 3 (bassi - medi altll 
• Regolazioni eslerne Iramile polenziomelii; 

n° 1 sensibilita generale 
n° 1 sensibilita bassi 
n° 1 sensibilita medi 
n° 1 sensibilita alii 

• Massimo carico applicabile: 1000 W/Canale 
• Protczione. tramite lusibile inlemo. di ogni singolo 

oanale 
• Separazione d'ingresso Iramile Iraslormatoie inlerno 
• Alimenlazione: 220 V ca 
• Oimensioni d'ingombio: 18 x 22 * 6 cm. 

PK 002 

Psicheodic iiutif 

E on amplilicatore di potenza che collegalo 
alTalloparlanle o presa 
auricolare di qualsiasi apparecchiatura di 
riproduzione sonoia 
(registi.. giradischi, ladio, ecc.l ne aumenla 
la polenza tlno a 20 W 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Massima polenza OTngresso: 6W 
Massima polenza d'uscita: 20 W 
Impedenza d'uscita 2-8 ohm 
Alimenlazione 220 V ca 
Oimensione d'ingombio: 13 x 19 x 8.5 cm, 
Dolazione. presa ausiliaria 220 V ca per 
i alimenlazione 
delTapparecchio al quale viene abbinalo comandaia 
direltamenle 
dall'inleirullore del BOOSTER. 
N.8. II BOOSTER e adatto per liproduzioni MONO 
Per nproduzioni STEREO occonono n' 2 BOOSTER 

GENERATORE 01 LUCI PSICHEDELICHE 
Mod. PK 002 

ipx 

c-P 
.&v >0' 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'ingresso 220 V ca 
Tensione d'uscila 5 25 V cc 
Conente massima 2A 
Prolezione eleltronica a limltatore di corrente 
e lusibile inlerno 
Ripple 1 mV MAX 
Regolazione esterna uscila: liamile potenziomeiro 
Visualizzazione esterna uscila medianle stiumenio 
Oimensioni d'ingombio 13 x 21,5 x 11.5 cm 

PK OO'i 

STABIlaco fOW€R SUPPtr^ 
— 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 12 V 2.5 A 
Mod. PK 004 

Parlicolarmenle adallo per I'alimenlazione di: 
Baracchini CB 
Auloradio 
Apparecchiature in genere a 12 V 
ed assorbimento max. 2.5 A 
CARATTERISIICHE TECNICHE 
Tensione d'ingresso 220 V ca 
Tensione d'uscila 12 V cc 
Corrente massima 2,5 A 
Prolezione con lusibile eslerno 
Oimensioni d'ingombro: 13 x 18 x 9,5 cm. 

ELETTRON1CA SESTRESE s.r.l. Tel. (010) 675201 
Uff. Tecnico e prod.: Via Chiaravagna 18 H R -16153 SESTRI P. - Genova 

PRODUZIONE ARTICOLI 
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ALIMENTATORE STABILIZZATO 5-25 V ZA 
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GENERAL QUARTZ 
TEL. (045) 917220 

VIA NAPOLEONE, 8 
37138 VERONA 
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S€T AL.TlMl SET 
*1 TIMS sir 51A ,\ SOB 

OFFERTA SPEC I ALE 

N. 9 - 1982 

"MIRACOLI" 

Quantita Articolo Codice 1 pezzo 11 pezzi 23 pezzi 
Penna orologio 14 10.000 100.000 200.000 
Orologio pendaglio 4 10.000 100.000 200.000 
Calcolatore minicard lux 66 10.000 100.000 200,000 
Sveglia micron SOB 12,000 120.000 240.000 
Sveglia micron portachiavl 51A 20,000 200.000 400.000 
Orologio CL donna 1 6.000 60,000 120.000 
Orologio CL uomo 12 6.000 60.000 120.000 
Crono superslim 28E 10.000 100 000 200.000 
Orologio CL alarm 41 10.000 100.000 200.000 
Cronoalarm 47 12,000 120,000 240.000 
Cronomelody 45 14,000 140.000 280,000 

ORDINE MINIMO LIRE 100.000. FARE L'ORDINE PER ESPRESSO E SPEDIRE ALLA GENERAL QUARTZ, VIA NAPOLEONE. 8 - 37138 VE- 
RONA (TEL. 045/917220) NON SI EVADONO ORDINI SPROVVISTI Dl NOME, COGNOME, INDIRIZZO, NUMERO Dl TELEFONO, CODICE 
FISCALE O PARTITA IVA, I PRE2ZI SI INTENDONO PIU IVA 18% E TRASPORTO, PAGAMENTO CONTRASSEGNO. ASSIEME ALLA 
FORNITURA VI SARA INVIATO IL CATALOG© GENERATE E MENSILMENTE SARETE AGGIORNATI SU TUTTE LE NOVITA DEL 
SETTORE. Al SIGG. CLIENTI SARA INVIATO SU RICHIESTA, IL CATALOGO DEI COMPONENTI ELETTRONICI. I PRODOTTI POSSONO 
VARIARE NELL'ESTETICA MA NON NELLE CARATTERISTICHE. 



La guida sicura 

nel labirinto 

tecnologico. 

u 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 coltivare U 
proprio hobby; pratici per risolvere i 
problemi dell'attivita quotidiana: di elevata 
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 
complete. 
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ha instaurato rapporti di 
collaborazione con i piu prestigiosi editori e 
software-house stranieri, per offrire 
tempestivamente, giei 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. 

Techno' 

i migliori libri tecnicl 
e il software a casa vostra. 



Cod. IFD01 Cod. IFD02 Cod. IFD03 Cod, IGD01 Cod. IGD02 Cod. IHD01 Cod, IHD02 
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Cod. IHC02 
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Cod. IHC03 

Associati subito. 

Hai almeno 8 buone ragioni per farlo. 

Nessun Impegno dl 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 
imposizione, acquistando quello che si 
vuole, quando si vuole. 

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

Convenienza certa. 
II prezzo delle opere offerle 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 protessionale 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 
orientamenlo sicuro e garantita la mas- 
sima affidabilita nella scelta 

5. Inlormazione costante. 
A tutli i soci del TechnoClub viene In- 
viala gratuitamente, ogni tre mesi. la ri- 
visla "TechnoClub Review", che pre- 
senta rassortimento, suddiviso per ar- 
gomento e setlore specifico di interes- 
se, dei libri selezionali. Ogni libro viene 
illustrate con note esplicalive che ne 
chiariscono il contenuto 
II Socio viene in tal modo facilitato nella 
scelta, secondo le sue specifiche esi- 
genze. 

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

Ire I'aggiornamento costante sulle novi- 
ta editorial! 
Considerando I'evoluzione conlinua dei 
settori tratlati, i Soci dispongono cosi di 
uno strumento efficace per tenersi tem- 
peslivamente aggiornati. 

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

8. Pralicil^ e comoditS d'acquislo. 
Aderire al TechnoClub significa poter 
scegliere con tranquillita a casa propria 
consultando semplicemente la rivista 
"TechnoClub Review" 
Garanzia di libri sempre disponibili. 
nessuna perdila di tempo in lunghe ri- 
cerche... e i libri arrivano puntualmente 
a domicilio. 
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Cod. IFK02 
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Cod, IFE01 Cod. IFE02 

GLI AMPLIFICATORI Dl NORTON QUADRUPL1 
LM3900 & LM359 - Con esperimenti 
G. Marano - pag. 441, 1981 
Con ollre 100 circuili fondamentali e applicatlvi 
(amplificalori, oscillatori, filtri, VGA, VCO, ecc.) e 
plii di 160 circuili pratici (dagli strumenti di misura 
ai gadgets), II libra e dedicate agli amplificalori di 
Norton, in parlicolare all'LM3900 che ne conliene 
4, con dali e circuitl sull'LM359, un doppioNorton 
programmabile. 
Cod. IFOOI L. 19.800 

IL TIMER 555 
H.M. Berlin - pag, 167, 1980 
II libra chlarisoe cos'e Illemporizzalore555, come 
utilizzarlo da solo o con allri dispositivi allo stalo 
solido. ne illustra le caralterisliche ed applicazioni 
e fornisceoltre 100 circuili pratici giacollaudati. £ 
completato da 17 semplici esperimenti. 
Cod. IFD02 L. 7.700 

I TIRISTORI - 110 PROGETTI PRATICI 
R.M. Marslon - pag. 143, 1981 
II manuale spiega il lunzionamenlo dello s.c.r. e 
del triac e prosegue con 110 progetli che uliliz- 
zano i detti dispositivi: dal semplice allarme elel- 
tronico al sofisticato sistema di controllo automa- 
lico per impianti di riscaldamento elettrico. con 
component!' di facile reperibilila e basso coslo. 
Cod. IFD03 L. 7.200 

Cod, IFE03 

Come diventare 

socio... 

Per diventare Socio e sufficienle scegliere Ira 
quesle due semplici possibilila: 
A) Versare l imporlo di L 8 000 quale quota di 
adesione 
B) Effelluare un pnmo acquislo di libri. per un 
importo minimo di L 30 000 
In queslo caso non si versa la quota di adesione 
Per acquisli inlenon a L 30.000 va aggiunla la 
quota di adesione di L 8 000 
In ambedue i casi, il Socio ha dirillo a ricevere 
graluilamenle la rivisia "TechnoClub Review "per 
ben due anm e la tessera personate con validila 
per lo slesso penodo 
II Socio che nel corso dei due anni di adesione 
eflelluera acquisli di libri per un importo di alme- 
no L. 60.000 avra dinlto al nnnovo aulomalico e 
gratuilo deH'iscrizione al TechnoClub per un 
allro anno, conservando qumdi tutu i vanlaggi 
esclusivi 

Associati 

subito. 

CEDOLA DI 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 acquislo del seguenli libri per un importo 

lotaledil  tl I 500 perconlnbutofisso 
per spese di spedizione 

Cod Cod Cod 

Cod Cod   
Contanli o francobolli allegali 
Assegno allegato n"   
Qanca   

Cod 

□ Ho spedilo I'importo a mezzo vaglia postale 
o Ho versalo I'importo sul ccp n" 19445204 inteslalo a 

TechnoClub - Milano 
□ Paghero in contrassegno al postino al ticevimento dei volumi 

(valido solo per la formula B) 

Nome ... 
Cognome 
Via 
CillA   
Cod. Fiscale (per le aziende) 
Data  Firma 

Cap 

Sono interessato principalmente a Libri di . 
DEIetlrolecnica 
□ Eletlronica e disppsilivi eleltronlci 
OEIetlronica pratica ed hobbystica 
□ Mlsure elellronlche 
□ Radlorlparazlonl - TV Service 
□ Equivalenze dei semlconduttori 
□ Personal computer e calcolatrlci 
□ Llnguaggi e metodf dl programmazlone 
□ Informalica 
□ Informatlca e organizzazione aziendale 
□ Comunicazloni: elemenli e slsleml 
O Microprocessor! 
□ Saggistica elettronica e Informatlca 
□ Energle alternative 
□ Slstemi di regolazione e controllo 
OAllrl (specificare)   

Sono Interessato anche a libri In lingua 
orlginale ... 
□ Inglese □ Francese □ Tedesco 
... Sono Interessato a Software per ... 
□ Apple 
□ Atari 
□ Commodore 
□ Sinclair 
□ Tandy Radio Shack 
□ Altrl (specificare)   
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scegliere 

tra questi 

titoli. 

300 CIRCUITI 
Elektur - pag 262, 1980 
Una raccolta di schemi e idee per il tecnico di 
laboratorio e I'hobbysladi elellronica. Circuiti per 
applicazioni domesllche, audio, di misura, giochl 
eletlronici, radio, modellismo, auto e hobby. 
Cod. IGD01 L. 11.000 

DIGIT 1 - Introduzlone alia Tecnica Digllale 
H. Rilz - pag, 61. 1980 
II libro mira a Insegnare i concetti fondamentali di 
elettronica conspiegazionisempllci. Esperimenli 
pratici utilizzanli una plastra sperimentale a cir- 
cuito slampato consentono un'introduzione gra- 
duale all'eleltronica digitale. 
Cod. IGD02 L 6.300 

DIGIT 2 
Eleklor - pag. 103, 1981 
Prosieguo naluraledi Digit 1, il libro presenlaollre 
500 circuiti: dal frequenzimetro al generatore di 
onde sinusoidali - Iringolari - reltangolari; dall'lm- 
pianlo semaforico alia pislola luminosa. 
Cod. IGD03 L. 6.300 

IL LIBRO DEGLI OROLOGI ELETTRONICI 
H. Pelka ■ pag. 171, 1977 
Orologi, sveglie, cronometri elettronici: il volume 
e dedicato a chi vuole comprendere il funziona- 
menlo di questi 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 tratta il principio di funzionamento del 
lelecomando, la coslruzionedi un alimentatoredi 
rele e di un generatore di segnale, il ricevitore 
nella locomotiva, i circuiti ausiliari eCome pilotare 
seperalamenle velocity e luci di piu locomotive 
conlemporaneamente. 
Cod. IHD02 L. 3.950 

ELETTRONICA PER L'AEROMODELLISMO 
H. Bruss - pag. 217, 1980 
Partendo da concetti fondamentali, vengono 
spiegati possibllila e limiti di volo e propulsione 
eletlrica. Viene approfondilo il discorso dell'ali- 
memazione e descrilli i vari tipi di batterie: al nic- 
kel cadmio, allo zinco, a) litio, ecc. e viene indicata 
la coslruzlone di un moderno sislema di radioco- 
mando ad alta alfidabilltfi. 
Cod. IHD03 L.4.850 

ELETTRONICA PER L AUTOMODELLISMO 
D. Chrisloller - pag. 94, 1981 
iene descrilto un impianto che si basa sul princi- 
pio dello slot racing e che pero non necessila di 

rolaie. I modellini ricevono la correnle da un tra- 
slormalore, si possono accelerare e frenare e so- 
no dolati di una funzione di guida mollo Importan- 
te: lo slerzo. 
Cod. IHD04 L. 3.950 

ELETTRONICA PER FILM E FOTO 
M. Worst - pag. 196, 1978 
Una descrizione leorica e pratica, che pone in 
prlmo piano la costruzione in proprio di apparec- 
chiature e di disposilivi elettronici per pellicole a 
passo ridotlo e folografie 
Particolarmenle adatto ai dilettanti, con 93 ill.e 5 
tabelle. 
Cod. IHD05 L. 4.500 

L'ORGANO ELETTRONICO 
fl. Boehm - pag. 150, 1978 
Consign necessari per acquistare un organo: tutte 
le indicazioni per progeltarne uno; le inlormazioni 
per realizzarlo. Contiene inollre una descrizione 
dell'organo a canne e del suoi registri. 
Cod. IHD06 L. 4.500 

IL LIBRO DEI CIRCUITI HI-FI 
Kuehne/Horsl - pag. 157, 1977 
II volume, che contiene Ira I'allro le norme DIN 
che stabillscono i requisili minimi di un impianto 
Hi-Fi. lornisce all'appassionalo di Hi-Fi e al tecni- 
co indicazioni sia per I'acquisto di un impianto 
completo che per realizzarlo da s6 (un capitolo 
tratta infatli la realizzazione di circuiti di amplifi- 
cazioni con una scatola di montaggio). 
Cod. IOH07 L 4.500 

IL LIBRO DEI MISCELATORI 
S. Wirsum - pag. 185, 1978 
Questo manuale di costruzione, fornito di schemi 
circuilali, parte dalla descrizione delle singole 
font! di segnali e indlca le tecniche di realizzazio- 
ne di divers! modelli di mixer con special! caralte- 
ristiche e I'effetto eco e vibrato 
Cod. IHD08 L. 6.100 

IL LIBRO DELLE CASSE ACUSTICHE 
H.H. Klinger - pag, 99, 1979 
Una raccolta sperlmenlata dl piani di costruzione 
per contenitori chlusi, speclalmente adatli per la 
riproduzione dei bassi. Casseacustiche per diver- 
si tipi di musica. 90 lllustrazioni, indicazioni co- 
strutlive, le misure, i consign per la realizzazione 
Cod. IHD09 L. 4.300 

ELETTRONICA NELLA MUSICA POP 
H. Goddljn - pag. 230, 1980 
II volume, rivolto sia ai musicisti interessali all'e- 
lettronica che ai lecnici interessali a realizzare 
circuiti per effetll musicali. permelte la costruzio- 
ne di efficaci complemenli di slrumentazione con 
173 lllustrazioni e diversi schemi dl circuit!. 
Cod. IHD10 L. 4.850 

PROGRAMMAZIONE DEL 6502 
f). Zaks - pag. 375, 1981 
Ideato come lesto autonomo e progetlato solto 
forma di corso per imparare la programmazione in 
linguaggio Assembler del mictoprocessore 6502: 
dal concetti di base alle tecniche di programma- 
zione piu avanzate, con risoluzione obbligatoria 
di vari esercizi. 
Cod. IFH04 L. 19.800 

APPLICAZIONI DEL 6502 
R Zaks - pag. 214, 1981 
Tecniche e programmi per applicazioni tiplche 
del 6502. I programmi sono, con poche variant!, 
applicabill diretlamente su qualunque microcom- 

puter su scheda basato sul 6502, quali il KYM, il 
SYM e I'AIM 65 e altri e consentono al leltore 
alcune realizzazioni 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- 
ratori, con concetti generali e lerminologia di ba- 
se per caplre la lecnologia usata. Vengono illu- 
strate le singole parti del sistema, con le possiblli- 
la di espansione e component! 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 struttura logica fondamentale 
su cui sono basati i sistemi a microcomputer. 
Usando i concetti comuni a ognl sistema a micto- 
processore, viene illustrata I'architeltura, la pro- 
grammazione, le possibilild e Toperativita dl un 
microcomputer, con un set finale ipotetico di 
istruzioni per la simulazione delle possibili situa- 
zioni'reali in cui si verra a trovare con i vari micro- 
processori. 
Cod. IFH12 L. 14.400 

COS't UN MICROPROCESSORE 
H. Pelka - pag. 132, 1978 
Analogie del mictoprocessore con un computer 
Iradizionale, le sue ulilizzazioni, le possibili confi- 
gurazioni, I crileri di scelta, le tecnologie: come 
programmare le ROM e ie EPROM. quali sono i 
linguaggi di programmazione. cos e la micropro- 
grammazione, quali sono i set d'islruzioni. 
Cod. IHH02 L. 4.300 

CIRCUITI DIGITAL! INTEGRAII 
E MICROPROCESSOR! 
V. Fa/zone - pag. 295, 1982 
II lesto ediviso in quatlro parti, dedicate alia teoria 
di base: algebra di Boole, sistemi dl numerazione, 
codici binari; ai circuiti combinatori ad una o piu 
uscite, e alle relaliva realizzazioni con integrati 
SSI e MSI; ai circuiti sequenziali asincroni, sincro- 
ni ed impulsivi ed alle loro realizzazioni integrate: 
ai circuiti LSI e ai sistemi a microprocessori. 
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 mulliutente MP/M); il sislema opera- 
tive progetlato persemplificare I'utilizzo di un mi- 
crocomputer, disponibile su quasi tutti gli elabo- 
ratori basati su microprocessore 8080 e ZB0 e su 
certi sistemi utilizzanti il 6502. 
Cod. IFK01 L. 19.800 

PROGRAMMARE IN ASSEMBLER 
A. Pinaud - pag. 153, 1982 
II libro, destinato in parlicolare a chi giS ha una 
buona conoscenza di un linguaggio evoluto molto 
semplice come il BASIC, lornisce i rudiment! che 
consentono di programmare in Assembler, con 
numerosi esempi pratlci. Come Assembler esi- 
slenle e stato scelto 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 
aspetti del BASIC su dilferenli sistemi. Con nume- 
rosi esempi, il letlore pud verificare con immedia- 
tezza il reale apprendimento raggiunlo. 
Cod. IFK05 L. 16.500 



IMPARIAMO IL PASCAL 
F. Waldner - pag, 162, 1981 
Un libro di divulgazione, incentrato sull'auloap- 
prendimento del linguaggio Pascal, con consign, 
prdblemi, 
Un lesto da "usare" e non da "leggere", secondo 
I'inlento dichiaralo daH'aulore. 
Cod. IFK03 L. 9.000 

PASCAL 
P.M. Chirllan - pag, 200, 1981 
Questo libro, inteso come manuale di autoistru- 
zlone o libro di teslo in un corso, per chi non ha 
esperienza di calcolalori o programmazione, pte- 
senla il linguaggio Pascal che permelle la "pro- 
grammazione strutturala". Ogni capitolo si con- 
clude con una serie di esercizi. 
Cod. IHK02 L. 7.650 

MICROSOFT BASIC 
K. Knecht - pag. ISO, 1981 
Un manuale di Introduzione al Microsoft BASIC, 
sorto dall'esigenza di slandardizzazione del BA- 
SIC per I'implemenlazione su una varielS di per- 
sonal computer. Viene dalo rilievo alle diverse 
caralterisliche e viene dato particolare risalto alia 
versions implementata 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 
(ornisce detlagli per la soluzione di problemi col 
suo ausilio. Scopo del libro e di aumenlare il livel- 
lo di comprensione dei computer: sapere cosa 
possono e non possono fare, qual'S il loro ruolo 
nella society e quali problemi creano. 
Cod. IHJ02 L. 7.650 

MUSICA CON IL CALCOLATORE 
B.C. Zaripov - pag, 169. 1979 
Una monografia dedioata al problema della com- 
posizione di musica con I'aiuto di calcoli 
matematioo-probabilistici. con rassegna degli 
studi svolti nel mondo sull'aiuto dei computer per 
la composizlone e I'analisi della musica, oltre alle 
regole trovate dall'autore per realizzare un model- 
lo che Simula ratlivilS di un composilore. 
Cod. IHK04 L. 6.750 

ENERGIA SOLARE - MANUALE 
DI PR0GETTA2I0NE 
S. Anderson - pag. 398. 1980 
Un libro utile ai progeltisli che inlendono intra- 
prendere I'esperienza di una radicals trasforma- 
zione del processo progetluale per una diversa 
architettura, capaoe di regolare il clima Interno 
con il minimo consume di energia tradizionale. 
Cod. IHG03 L. 16.200 

CIRCUITI PER GLI AMATORI CB 
R. Zlerl - pag. 79, 1981 
IL libro presenta dei circuiti e ne descrive la co- 
struzione. introducendo il lettore nel retroterra 
tecnico della CB, in modo da permellergli 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 chesorgono nel pro- 
getto dei circuiti. Considers le lecnlche circuitali 
tipiche dei circuiti integrati, I'indipendenza delle 
funzioni circuitali dalla variazione delle caratteri- 
stiche, I'uso di componenti altlvi in soslituzione di 
induttanza, capacity e resistenze. 
Cod. IGI03 L. 7.500 

ELETTRONICA LINEARE E DIGITALE - VOL. 1 
Gasparini/Mirri - pag. 514 
Oltre alia trattazionesinteticadeireleltronica line- 
are e digitals, I'opera inlende far conoscer i dispo- 
silivi a semicondullore e gli integrati allualmente 
disponibili, facendo riferimento ai dali forniti 
dai coslrultori. Vengono inollre illustrate le carat- 
teristiche sia del diodi a semlcondultore che dei 
transistori (bipolari e ad effelto di campo). 
Cod. IBI08 L. 12.600 

ELETTRONICA LINEARE E DIGITALE - VOL. 2 
Mirri - pag, 546 
Cod. IBI09 L. 14.400 

DISPOSITIVI E CIRCUITI ELETTRONICI-VOL. 1 
M. Gasparini, Mirri - pag. 815, 1982 
Con numerosi esercizi completamente risolti che 
fanno riferimento a dispositivi eleltronici reali, i 
volumi si rivolgono non solo ai lecnici eleltronici 
ed agli allievi degli ITI. maancheaitecnici profes- 
sionisti quale opera di consullazione, oflrendoun 
programma di elellronica cheva dai tubi a vuoto ai 
transistori bipolari ed al recent! transistori ad ef- 
letto di campo. 
Cod. IBI05 L. 14.400 

DISPOSITIVI ECIRCUITIELETTRONICI-VOL.2 
Gasparini. Mirri - pag. 1056, 1982 
Cod. IBI06 L. 16.200 

DISPOSITIVI E CIRCUITI ELETTRONICI 
ELEMENTl FONDAMENTALI 
Gasparini, Mirri - pag, 440 
Si Iratla di una "edizione ridolta" del corso sud- 
detto in due volumi, che pur traltando gli argo- 
menti piu significativi ed essenziall alle applica- 
zioni, evila sia I problemi piu complessi, sia le 
traltazioni matematiche piu elaborate. 
Cod. IBI07 L 10.800 

ELETTRONICA INTEGRATA DIGITALE 
E. Taub/D. Schilling - pag, 713. 1981 
400 problemi, dai piii semplici ai piii sofistlcati. 
Vengono trattali i dispositivi dl commutazione e 
gli amplificatori pperazionali: la logica RTL e 
quella CMOS vengono analizzate in lutti i loro 
aspelti. 
Cod. 1FI01 L. 31.000 

GUIDA Al CMOS - FONDAMENTI, CIRCUITI 
ED ESPERIMENTI 
H.M. Berlin - pag. 219, 1980 
I fondamenti dei CMOS - il loro inlerfacciamento 
con altre famiglie logiche, LED e display a 7 seg- 
menti. le ports di trasmissione e multiplexer, de- 
multiplexer analogici, i mullivibratori monostabili 
e aslabili, i conlalori, un tabella per converlire i 
circuiti da TTL a CMOS. Con 22 esperimenli. 
Cod. IFI04 L. 13.500 

CORSO DI ELETTRONICA FONDAMENTALE 
CON ESPERIMENTI 
Larsen, Tilus, Tilus & Rony - pag 439, 1980 
Configurate come corso pet I'autodidatta. Iratta 
I'elettronica dalla leoria atomica 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 aulodidaltico, in 12lezioni. 
con quesili e glossari, spiega la teoria e I'uso di 
diodi, transistori, lyristori, dispositivi eleltronici e 
circuiti integrati bipolari, MOS e lineari, utilizzan- 
do semplici nozioni di aritmelica. 
Cod. IFI08 L. 12.600 

ALGEBRA DI BOOLE E CIRCUITI 
DI COMMUTAZIONE 
E. Mendelson - pag. 213, 1974 
IL libro tratta due argomenli distinti ma connessi: 
la slntesi e la semplificazione del circuiti logicl e di 
commutazione e la teoria delle algebre di Boole. 
Ogni capitolo 6 seguito da problemi risolti. in ordi- 
ne di difficoltS, e dai problemi supplementari. che 
permettono un riepilogo della maleria presenlata 
nel capitolo. 
Cod. 11103 L. 10.800 

TEORIA ED APPLICAZIONI DEI CIRCUITI 
ELETTRONICI 
E. C. Lowenberg - pag. 274, 1974 
Da una rassegna dei circuiti elettronici di base e 
dei sistemi di conlrollo medianle bipoli si passa a 
circuiti piii complessi conlenenti 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 sludiali gli amplificatori lineari com- 
presi i problemi della risposta in frequenza. 
Cod. 11104 L. 9.000 

32 PROGRAMMI CON IL PET 
T. Rugg e P. Feldman ■ pag. 240, 1981 
Trentadue programmi ducumenlati, da seguire su 
ogni tipo di PET. Ogni programma si compone di: 
scopo • come usarlo - esecuzione di prova (con 
folografie schermo durante I'esecuzione) lisla del 
programma, semplici variazioni - routine princi- 
pali - variabili principal! - progetti suggeriti. 
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 

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

L. 8.500 

L 8.500 

101 ESPERIMENTI CON L'OSCILLOSCOPIO 
A.C.J. BeerenseA.W.N. Kerkhofs -pag. 119,1981 
II volume, particolarmente consigliato per studen- 
ti, autodidatli e tecnici, illuslra 101 esperienze 
eseguibili con I'oscilloscopio per la misura di 
grandezze elettriche e non elettriche. 
Cod. ICM02 L. 9.200 

CORSO HAP1DO SUGLI OSCILLSCOPI 
H. Carter e G. W. Schanz - pag. 174, 1981 
II volume fornisce una spiegazione semplice del 
funzionamenlo del tubo a raggi catodici. dei fon- 
damenti, della costruzione e dell'impiego degli 
oscllloscopi, prescindendo da traltazioni mate- 
matiche per riusclre comprensibile anche a colo- 
ro che hanno una preparazione approssimata sui 
circuiti elettronici. 
Cod. ICM01 L. 17.500 

GUIDA MONDIALE DEI TRANSISTORI 
AD EFFETTO DI CAMPO JFET E MOS 
pag, 79, 1981 
Cod. IFE01 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'esalto equivalente. 
le caralleristiche elettriche e meccaniche. i lermi- 
nali, i campi di applicazione, i produttori e dislri- 
butori di oltre 20,000 transistori. 5000 circuiti inte- 
grati lineari e 2.700 FET europei, americani, giap- 
ponesi. 
Cod. IFE03 L. 12.900 
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FOREL Elettronlca - Via Italia, 50 - 60015 FALCONARA (AN) 
MICROPROCESSOR! 
8080 A L 
Z80 CPU L 
Z80 A CPU L 
6502 A L 

CHIP Dl SUPPORTO 
6532 L 
8216 L 
8224 L 
8228 L 
8251 L 
8255 L 
Z80A CTC L 
Z80 PIO L 
MM5303 = Y-5-1013 L 
74LS240 
74S241 
74LS241 
74LS244 
74LS373 
74LS374 
ULN 2003 

MEMORIE 

2102 
2102-2NL 
2111 
2114 
2114 N-3 
2114-20NL 
4116-20NL 

2708 L, 7.000 XR 2206 L. 8.500 

9.500 
2708 Cancellate L. 3.500 UAA 170 L. 3.100 
2716 L. 9.000 UAA 180 L. 3.100 

11.000 2716-1 L. 12.000 MM 74C926 L. 7.400 
15.000 2532 L. 17.000 
13.000 C-MOS 

QUARZI 4000 
4001 

L. 
L. 

360 
360 

21.400 1 MHz L. 8.000 4002 L. 360 
3.000 2 MHz L. 5,500 4006 L. 1.000 
5.500 20 MHz L. 3.000 4007 L. 360 
6.500 4009 L. 500 
9.500 REGOLATORI Dl TENSIONE 4010 L. 500 
9.500 4011 L. 360 
9,000 LM 317 T L. 1.800 4012 L. 360 
9.000 LM 723 CH L. 1.500 4013 L. 500 
8.500 4014 L. 1,000 
1.900 LINEARI 4015 L, 1.000 
2.300 4016 L. 500 
1.900 CA 3161 L. 1.900 4017 L. 800 
1.900 CA 3162 L. 6,700 4018 L. 950 
2.500 CA 3140 L. 1.100 4019 L. 500 
2.500 LM 10 L. 5.200 4020 L. 900 
1,650 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 

2,300 LM 393 L. 900 4025 L. 360 
3.300 LM 3914 L. 3.900 4027 L. 550 
3.500 TL 081 L. 950 4028 L. 750 
4.000 TL 082 L. 1.500 4029 L. 950 
4.500 TL 084 L. 2.900 4030 L. 500 
5.000 UA 741 CH L. 1.000 4035 L 1,000 
4,300 UA 741 CN L, 600 4040 L. 950 

Junior Computer" L. 8.000 
Luci da soffitto" L. 8.000 

Tel. 071/9171039 
4042 L. 1.100 
4044 L. 850 
4046 L. 1.000 
4047 L. 1.000 
4049 L. 500 
4050 L. 500 
4051 L. 950 
4052 L. 950 
4066 L. 500 
4069 L. 360 
4070 L. 360 
4071 L. 360 
4073 L. 360 
4075 L. 360 
4076 L. 950 
4081 L. 360 
4093 L. 600 
4099 L, 1.200 
40014 L. 1.050 
40160=74C160 L. 1.200 
40161=74C161 L. 1.200 
40174=74C174 L. 950 
40192=74C192 L. 1,200 
40193=74C193 L. 1.250 
4510 L. 950 
4511 L. 1.100 
4514 L. 1 900 
4518 L. 950 
4520 L. 950 
4522 L. 1.150 
4528 L. 1.050 
74C32 L. 400 
74C48 L, 1,550 
74C85 L. 1.900 

2708 Prog ram mata per 
Per quantltatlvi chledere offerta 
Spedlzloni In conlrassegno. I prezzi riportali sono nelll, non comprenslvl di I.V.A. Spese dl spedlzlone a carlco deM'acqulrenle. 
Ordlne minlmo L. 10.000. 
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Cos'fi un TUP? 
Cosa signilica 3k9? 
Cos'e il servizio EPS? 
Cosa vuol dire DT? 
Cosa si inlende per 
II lorlo di Elektor? 

Tip) di semlconduiiorl 
Le abbreviazioni TUP, TUN, DUG 
DUS si trovano impiegate 
spesso nei circuiti di 
Eleklor Esse si riferiscono a tipi 
di transislori e diodi di impiego 
universale, che hanno dali tecnicl 
corrispondenli Ira loro e 
dilieriscono solo per il tipo di 
contenitore e per i collegamenli al 
piedini. Le preslazioni limile 
inferiori dei componenli TUP- 
TUN DUG-DUS sono raccolte 
nelle tabelle I e M. 

Tabella I, 
Preslazioni minime 
per i TUP e TUN. 
Uceo max 20 V 
io max 100 mA 
hte min 100 
Ptoi max 100 mW 
frmin 100 MHz 

Esempi di elementi TUN; 
BC lOTI-S.-gi.BCWI-B.-g), 
8C 207 (-8, -9),BC237(-8, -9), 
BC 317 (-8, -9). BC347 (-8, -9), 
BC 547 (-8, -9), BC171 (-2,-3), 
BC 182 (-3, -4). BC382 (-3, -4), 
BC 437 (-8, -9), BC414 
Esempi di elementi TUP: 
BC177 (-8, -9). BC157 (-8. -9), 
BC204 (-5, -6). BC307 (-8, -9), 
BC320 (-1. -2). BC350 (-1, -2), 
BC557 (-8,-9), BC251 (-2.-3), 
BC212 (-3. -4), BC512 (-3, -4), 
BC261 (-2, -3), 8C416 

Tabella II. 
Preslazioni minime 
per I DUG ed I DUS 

DUG 
Ur max 
If max 
Ib max 
Ptor max 
Co max 

20 V 
35 mA 
100 pA 
250 mW 
10 pF 

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

Moiti semicondulton equivalenti 
Ira loro hanno sigle diverse. 
Trovandosi m difficolla a reperire 
in commercio un tipo speciale, 
viene fornilo su Eleklor. dove 
posslbile. un tipo universale. 
Come esempio ci si pub riferire al 
tipo di circuito integrato 741, il 

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

Valorl delle reslstenze e dei 
condensalorl 
L'espressione dei valorl capacilivt 
e resistivi avviene senza uso della 
virgola. Al posto di questa, 
vengono Impiegate le 
abbreviazioni di uso inlernazionale: 
p (pico) — 10"" 
n (nano) ~ lO"5 

P (micro) — 1011 

m (milli) — 10" 
k (chilo) — 103 

M (mega) 106 

G (giga) = lO5 

DUS 
25 V 

100 mA 
1 pA 

250 mW 
5 pF 

Alcuni esempi di designazione 
dei valorl capacitivi e resistivi: 
3k9 = 3,9 kO = 3900 O 
0033 = 0,33 O 
4p7 z. 4,7 pF 
5n6 = 5,6 nF 
4p7 = 4,7 pF 
Disstpazione delle reslstenze: 1/4 
Wall (in mancanza di diversa 
prescrizlone). 
La tensione di lavoro dei 
condensalorl a film plastico, deve 
essere di circa il 20% superiore 
alia tensione di alimenlazlone del 
circuito. 

Dall in tensione contlnua 
I valori di tensione contlnua forniti 
in un circuito, devono ritenersi 
indicativi, quindi il valore misurato 
se ne pub scostare entro i limiti 
del ± 10% (to strumento di misura 
dovrebbe avere una resislenza 
inlerna Sr di 20 kO/V) 

Servizio EPS 
Numerosi circuiti pubblicali sono 
corredati della basetta stampala. 
Elektor ve la (ornisce gia pronta. 
pubblicando ogni mese I'elenco di 
quelle disponibili sotto la sigla 
EPS (dall'inglese Eleklor Print 
Service, servizio circuiti slampati 
Elektor). II monlaggio dei circuiti 
viene alquanto facililato dalla 
serigrafia della disposizione dei 
componenli, dalla limilazione 
delle aree di saldatura e dalla 
riproduzione delle piste conduttrici 
riportata sul lato componenli 

Servizio tecnlco lellorl 
— Domande tecniche (DT) 

possono essere evase sia per 
iscritlo cbe oralmente durante 
le ore dedicate alia consulenza 
telefonica. La redazione 
rimane a disposizione ogni 
lunedi dalle ore 14,00 alle 
16.30 

— II lorlo di Elektor fornlsce 
tutle le nolizie important! che 
arrivano dopo I'uscila di un 
arlicolo, e che vengono riierite 
al lettore quanlo prima e 
posslbile, 
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Alia A.P.L. srl di Verona, puoi richiedere direttamente: 

1 JUNIOR COMPUTER (compreso manuale-basetta principale-basetta display-alimentatore) 
2 ELEKTERMINAL (comprese 2 pagine di memoria e tastiera) 
3 TV GAMES COMPUTER (con cassetta programmata e manuals) 
4 LA SCHEDA PARLANTE 
5 CHOROSYNT 
6 VOCODER (comprendente 1 solo filtro) 
7 ANALIZZATORE LOG ICO (c.s.: base-entrata - memoria - cursor! - pilotaggio-display-alimentazione) 
8 MEMORIA PER OSCILLOSCOPIO 
9 TV-SCOPIO (versione base) 

10 GENERATORS DI FORME D'ONDA 
11 GENERATORE DI FUNZIONI SEMPLICI (con pannello) 
12 LUCI DA SOFFITTO 
13 GENERATORE DI COLORE 
14 POSTER CHE DANZA (compreso 1 poster) 
15 DISCO LIGHTS (luci psichedeliche) 
16 AMPL1FICATORE SOW TOP/AMP 
17 AMPLIFICATORE 60W TOP/AMP 
18 MINI MIXER 
19 PIANOFORTE ELETTRONICO A 4 OTTAVE (con tastiera) 
20 PIANOFORTE ELETTRONICO A 7 OTTAVE (con tastiera) 
21 MINI ORGANO ELETTRONICO A 5 OTTAVE (con tastiera) 
I primi 10 acquirenti del pianoforte elettronico avranno in omaggio il mobile in palissandro. 

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

DESIDERO RICEVERE IL GIOIELLO DI ELEKTOR:      

COGNOME  NOME  

INDIRIZZO           N" .. 

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 

C.A.P DESTINAZIONE 

DATA FIRMA 
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Selektor 

Squelch automatico 
Garantisce che ramphficaloredi un rlcevilore non possa essere mondalo da disturb! indeside- 
rati in assenza del segnale del Irasmettilore. 

Quando un OTA non 6 un OTA? 
Di recente si e avuto I'annunclo di una nuova versione mlgliorala degli OTA, il lipo 13600. In 
queslo arlicolo sottoporremo guesto componenle ad un'allenta osservazione 

II trita-software 
Disassembla il software del Junior Computer e programma le EPROM 2716 

10-20 

10-23 

10-25 

10-30 

son. . 

somiiiiir 
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I fondamenti del ricevilori SSB 
Un rapido corso sulla lecnologia del ricetrasmettiton 

10-33 

Ricevitore compatto SSB ad onde corte 
Un Gircuito a conversione diretta che ha le qualila dl una supereterodina 

10-36 

II circuito stampato del DNR 
Un sistema pratico di riduzlone del rumore 

10-42 

LED blu 
Queslo arlicolo descrive come si possono produrre dei LED al carburo di silicio che emelfono 
luce di colore blu 

10-46 

Scheda RAM dinamica 
Le RAM dinamlche sono oggi talmente economicheda poter essere usatecon prolillo invece 
delle RAM slatiche. 

10-52 

Computer BASIC a basso costo 
Una panoramica sulla famiglia degli Zilog Z8. 

10-59 

Generatore di fischio del vento 
Un sempllce generatore di elfetli sonori. 

10-62 

Modulo comblnato VCF/VCA 
II modulo VCO descrilto nel numero di Settembre 1982 di Elektor non puo (ormare In ogni caso 
un sintetizzatore completo, Lo si dovra collegare almeno ad un'amplificalore controllalo in 
lensione (VGA) e ad un fillro, anch'essocontrollalo In tensione (VCF) per ottenere un sempllce 
slrumenlo suonabile. 

10-64 

Accordatore elettronico 
Ouesto circuito permetle di accordare uno strumento in maniera velocee facile implegando un 
numero ridottissimo di componenti. 

Generatore di note di prove 
Come regolare il "BIAS" del voslro registratore a naslro. 

Mercato 

La rubrica 

e a pagina 16 

10-68 

10-69 

10-72 

Mensile assodato all'USPI 
Unione Stamps 
Periodica Italians 



OFFERTA 

SPECIALE 

T.E.S./A.P.L 

— Stampante ad aghi Honeywell-T.E.S. seriale RS 232C oppure parallela Centronic 
compatibile 

— 110 caratteri/secondo ottimizzata 
— Set di caratteri: 96 ASCII con selezione di 7 caratteri nazionali da microswitch oppure via 

software (optional) 
— Grafica 
— Stampa: 1 originale, 2 copie 
PREZZO IVATO: L. 779.000=. 
Offerta limitata 
— Garanzia diretta 6 mesi. 

Per riceverla, scrivere a: A.P.L. srl - Via Tombetta, 95/A - 37135 VERONA 

OFFERTA DI INTERFACCE PER PET 

— Interfaccia IEEE 488 parallela, maiuscoli-minuscoli 
— Serigrafica compatibile PET serie 3000-4000-8000 
— Per stampanti EPSON MX80T/FT 
PREZZO SPECIALE IVATO L. 180.000=. 

Richiedere a: A.P.L. srl - Via Tombetta, 35/A - 37135 VERONA 

Vogliate inviarmi n0 1 stampante Honeywell- 
T.E.S. al prezzo ivato di L. 779.000= 
Accludo I'anticipo del 30% pari a L. 240.000. 
Versero il rimanente in contrassegno al postino. 
L'anticipo pud essere effettuato con un vaglia 
postale (specificandone la causale) intestate a; 
A.P.L. srl - Via Tombetta, 95/A - 37135 VERONA 
Scelgo il seguente modello: (barrare la casella) 
□ seriale tipo RS 232 C 
□ parallela Centronic compatibile 

COGNOME 

NOME 

VIA N0 

CAP   CITTA'   

DATA   FIRMA 

Desidero ricevere I'interfaccia per PET. Allego 
I'importo del 30% pari a L. 54.000=. Versero il 
rimanente in contrassegno al postino. 
L'anticipo pud esser effettuato con un vaglia 
postale (specificandone la causale) intestato a; 
APL srl - Via Tombetta, 95/A 
37135 VERONA 

COGNOME   

NOME   

VIA   N0 

CAP   CITTA'  

DATA   FIRMA   
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ELEKTOR-KIT come dalla testata che vedete, e una realizzazione A.P.L.-TEKNO con i 
circuiti stampati originali (EPS) di Elektor. 
Gli ELEKTOR-KIT sono blisterati in modo originale e da non confondersi con eventual! 
imitazioni che gia si trovano sul mercato! 
Gli ELEKTOR-KIT sono corredati oltre che dagli EPS originali di Elektor, da compo- 
nenti preventivamente selezionati e rispondenti alle norme 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 Regioni e Provincie nella 
rubrica "CHI E DOVE". 

Pronto! ... il gufo risponde a tutti i pulcini. 
Ai 200 pulcini che volevano aprire I'uovo di ELEKTOR-KIT solo per telefono domandandoci chi e dove 
diciamo: 
"Rivolgetevi al vostro distrlbutore indicate nella rubrica CHI E DOVE". 
Allo stesso distributore potete rivolgervi per la taratura del pianoforte e il "sustein" ... per reperire il diqitast 
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. 

L'ANGOLO DEL GUFO 

sei un rivenditore di materiale elettronico 

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

i kit, le riviste e i libri 

Per maggiori informazioni spedire questo tagliando a: 

Elektor - Via dei Lavorafori, 124 - 20092 Cinisello Balsamo 

Dilta 

Via Tel. 
Citta C.A P 

Timbro e firma 

Siamo inleressati a ricevere ulleriori informazioni sulla possibilite di di van tare rivenditorl di Elektor. 

\ 
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PUNTI DI VENDITA DEI CIRCUITI STAMPATt E DEI KIT RELATIVI Al PROGETTI PUBBLICATI DA ELEKTOR 

DISTRIBUTOR! 

ABRUZZI E MOUSE 

D ALESSANORO GIULIO 
Via Piave, 23 
65012 CEPAGATTI (PE) 
F.B.C. ITALY di PlERMARTIRl & C. snc 
Via De Gasperi. 17/19 
62024 MATELICA (MC) 
Te» 0737/83187 

CALABRIA 

FRANCO ANGOTTI 
Via Nicola Serra, 50/60 
87100 COSENZA 
Tel 0984/34192 
MOM ELETTRONICA 
Via Sbarfe Inl Tr.XI 
di V ie Moro 
B9100 REGGIO CALABRIA 
Tel 0965'56043 
SCARAMUZZINO ANTONIO 
Via Adda. 4i 
23089 LAMEZIA TERME (CZ) 
Tel 0968/23089 

CAMPANIA 

C.E.F. dl Febbraio Giuseppe 
Via Epomeo, 121 A/B 
80100 NAPOLI 
Tel 7284166 
C.F. ELETTR. PROFESSION ALE 
C so Villorlo Emanuele. 54 
80122 NAPOLI 
Tel 081/683728 
ELETTROTECNICA SUD s.r.l. 
Via Seltimo Mobiiio 27 
84100 SALERNO 
089/239576-9 
ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 
Geom. Salvatore Sclalla 
Via Naz Appia, 123-125 
Casaglove (CE) 
Tel 0823 460762 
ELETTRONICA TIRRENA 
C so Mazzim 224 
84013 Cava del TJrrenl (SA) 
ELEKTRON LAND! & C. s.a.s. 
Via Alfonso Balnco, 25 
64100 SALERNO 
FILIPPONI CLAUOIO 
V ie dei Pirn. 37 
80131 NAPOLI 
Tel, 081/7418453 
HOBBY ELETTRONICA 
Via L Cacciatore, 56 
84100 SALERNO 
Tel 089/394901 
PM ELETTRONICA sdl 
Via Nicola Saia 3 
82100 BENEVENTO 
SCIALLA ELETTRONICA 
Vijv u-< - A.'O'a i 
Casaglove (CE) 
Tel 082J 460 '62 

EMILIA-ROMAGNA 

COMPUTEX 
Via Crespellam. 73 
41100 MODENA 
Tel 059/366436 
8.M.P. s.n.c. dl Benevelll & Prandl 
Via Porta Brennone. 9/8 
42100 REGGIO EMILIA 
Tel 0522/46353 
C.T.E.N. 
Via Corban. 3 
47037 RIMINI (FO) 
ELETTROMECCANICA M & M snc 
Via Gramsci. 27 
29100 PIACENZA 
0523/74664 

E. Mezzelti snc 
Via A Agneilo. IS'^O 
48100 RAVENNA 
Tel 0544 '32267 
FLAMIGNI ROBERTO 
Via Peuosa, 437 
48010 S. Pletro In Campiano (RA) 
Tel 0544-576391 
G.E.A. dl A. Menegatti 
P zza T Tasso. 6 
44100 FERRARA 
Tel 0532/39141 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
B. & S. 
V ie XX Setiembre. 37 
34170 GORIZIA 
Tel 0481'32193 
ELEKTRONIA dl Bonazza 
Via Fabio Severe. 138 
34100 TRIESTE 
Tel 040-574594 
ELETTRONICA PECORARO 
Via S Caboto 9 
32170 PORDENONE 
Tel 0434/21975 
P.V.A, ELETTRONICA 
Via A Marangom. 21 
33100 UOINE 
Tel 0432/297827 
S.G.E. dl Splnalo Glanrenzo 
Via Marostica. 3 
33170 PORDENONE 
Tel 0434/369886 

LAZIO 
OERICA IMPORTEX sas 
Via Tuscolana. 285/B 
00181 ROMA 
Tel 06/7827376 
E.C.M. 
Via Masiruccia, 50/52 
03100 FROSINONE 
ELETTRONICA ALBERTI 
Via Spontini. 23 
00043 Clamplno (ROMA) 
Tel 06/6110310 
ELETTRONICA DIGITALE s.n.c. 
Via Piave, 93/93B 
05100 TERNI 
Tel 0744/56635 
ELETTRONICA Dl ROLLO 
Via Virgilio. 81B/81C 
03043 Cassino (FR) 
Tel 0776/49073 
PANTALEONI ALBO 
Via Renzo da Cen 126 
00195 ROMA 
Tel 06/272902 
REEM 
Via di Villa BoneMi. 47 
00149 ROMA 
Tel 06/5264992 
ROMANA SURPLUS 
Pzza Capri. 19/A 
00141 ROMA 
Tel 06/8103668 

LIGURIA 
2002 ELETTROMARKET dl R. Sacco 
Via Monli, 15 r 
SAVONA 
Tel 25967 
NUOVA ELETTRONICA LIGURE srl 
Via A Odoro. 22/24/26 
16129 GENOVA 
Tel 010/565572 

LOMBARDIA 
ASSEL ELETTRONICA INDUSTRIALE 
Via Clno da Pisloia. 16 
20126 Milano 
Tel 02/6433809 

Allo scopo Oi dare la necessaria assislenza tecnica ai lettori con ■ 
le migliori garanzie di funzionamento degli ELEKTOR-KIT, e I 
stala creala la 

TEKNO 

un'organizzazione professionale. formala da ingegneri e lecni- 
ci specializzati, che montano, collaudano i circuiti e (orniscono 
una chiara relazione tecnica "Scheda di Informazione", con i 
suggerimenti di montaggio, di controllodel circuito. con I'ausi- 
lio anche del test-point. 
La TEKNO e poi disponibile a dare chiarimenfi e suggerimenti 
che possano essere richiesli dai lettori telefonando allo 
0442/80112 11 sabato e 11 lunedi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, 
oppure scrivendo al seguente indirizzo: 
TEKNO - Villa Franco/Corte Franco - 37053 Cerea (VR) - SER- 
VIZIO ELEKTOR 
La "Scheda di informazione" viene allegata ai kit di montaggio 
o inviata su richiesta dei lettori a completamento dei kit che ne 
fossero sprowisli, ed e comunque sempre disponibile presso 
tutti i distribulori elencali nella rubrica "CHI E DOVE". 

Bazzoni Glamplero 
Via V Emanuele 106 
22100 COMO 
Tel 031/269224 

C.A.M. srl 
Via B Croce. 2 
27029 VIGEVANO (PV) 
Tel 0381/71452 
C.S.E. F.lll Lo Fumo 
Via Maiocchi, 8 
20129 MILANO 
Tel 02/2715767 
CSE 
Via L Tolsioi 14 
20051 Llmblale (Ml) 
Tel 02/9965889 
GRAY ELECTRONIC 
Via Nino Bixio 32 
22100 COMO 
Tel 031/557424 
RG ELETTRONICA 
Via Carnevale 94 
20158 MILANO 
Tel 02/3763869 
SAVA snc 
Via P Camb>asi. 14/3 
20131 MILANO 
Tel 02/2894712 

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

PIEMONTE 
C.E.A. di Ponll Mario 
Via Bonardi. 26 
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 Pnn Eugenic. 15 Bis 
10122 TORINO 
Tel 011/541564 
RACCA 
Corso Adda, 7 
13100 VERCELLI 
Tel 0161/2386 
RAN TELECOMUNICAZIONI snc 
V le Roma 42 
28100 NOVARA 
Tel 0321/457019 

PUGLIA 
EUROTECNICA srl 
Via Japigia, 29 
74100 TARANTO 
Tel 099'339875 

R.A.C. dl Franco Russo 
Cso Giannone. 9iA 
71100 FOGGIA 
Tel 0881 79054 

Zero dB" s.n.c. 
Via Torino, 35 
71036 Lucera (FG) 
Tel. 0881 942172 

SICILIA 
CENTRO ELETTRONICO 
Via A Speccrn 54 
96100 SIRACUSA 
Tel 0931/41130 
DIPREL 
Via Solemi. 32 
91026 Mazara del Vallo 
Tel 0923-941874 
ELCAR dl Cardillo Vlncenzo 
Via P Vasta, 114/116 
95024 Aclreale (CT) 
ELETTRONICA GAMMA 
di Scandurra & Dibclla 
Via Risorgimento, 5 
95010 Macchla di Giarre (CT) 
Tel. 095/939136 
ELETTROSUD 
Via Duca D'Aosta. ill 
97019 Vlllorla (RG) 
Tel 0932/992511 
I.M.E.T. TELECOMUNICAZIONI 
Via Milano' 14 
95128 CATANIA 
LATISOLE MARIO 
Via Mario Gon 158 
93015 Nlscemi (CL) 
Tel 0933/961829 
MANGANO SALVATORE 
Via Flmia. 16 
95128 CATANIA 
Tel 095-441244 

SARDEGNA 
RIVA GIOVANNA 
Via Momebello, 13 
07024 La Maddalena (SS 
Tel 0789'73736 

TOSCANA 
COSTHUZIONI 
ELETTRONICHE LUCCHESI 
Via G Puccini. 297 
65100 S. Anna (LU) 
Tel 0583/55867 
C.P.E ELETTRONICA s.a.s. 
Via S Simone 31 
(Ardenza) 
57100 LIVOHNO 
Tel 0586/505062 
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ELECTRONIC MARKET srl 
Via delin Pace. 18 A 
58100 GROSSETO 
Tel 0564'411090 
MALPICI ALESSANDRO 
Via Del Bargeo. 6 
50135 FIRENZE 
Tel 055/608240 

PETROCCHI Dr. Andrea Giovanni 
Via Lorenzelli, 5 
52100 AREZZO 
Tel 0575/354214 

SUN TRONIC SERVICE s.r.l. 
Via Ennco Gindo Bocci, 45''53 
50141 FIRENZE 
Tel 411 758 

MATEX ELETTRONICA 
PROFESSIONALE 
Via Saffi, 33 
56025 Ponledera (PI) 

TRENTINO 
EL-DOM di Zadra Elda 
Via Sul'iagio, 10 
38100 TRENTO 
Tel, 0461 25370 

VENETO 
A.P.L. s.r.l. 
Via Tombetla, 35/A 
37135 VERONA 
Tei 046/582633 

BECCARI ELETTRONICA 
Via Belluno. 45 
32032 Fellre (BL) 
Tel 0439/80518 
E.B. ELECTRONIC SYSTEMS 
dl E. Brancacclo 
Via Roma. 128/B 
35010 Vigodarzere (PD) 
Tei 049 702018 
ELECTRONIC MARKET Via S Maria Maddalena. IT/A 
31046 Oderzo (TV) 
Tel 0438/24258 
ERTES 
Via Unite d Italia. 142 
3713? San Michele Extra (VR) 
Tel 045/973466 

MCE ELETTRONICA srl 
Via Dante. 9 
31029 Vlttorio Venelo (TV) 
Tel 0438/53600 

SVIZZERA 

ROBBIANI e VALLI SA 
V<a G. Rusca 
CH 6862 RANCATE 
(Svizzera llaliana) 
Tel 091/686580 
TERBA WATCH S.A. 
Via Dei Pioppi. 1 
6900 Lugano-Massagno 
Tel 004-091-560302 

• I kit vengono lornltl complell dl clrculto stampato, componentl elellronlcl, e una descrizione illustrala che faclllta 11 monlaggio del 
clrcuito e la sua messa In lunzlone, facendo rlferlmento anche al test-point per una raplda verlllca del clrculto. 

• I kit possono essere ordlnall per posla o acqulstati dlrettamente presso I distributor!, del quail »l (ornlamo gli Indlrlzzl In queste paglne 
della rlvisla (Attenzlone. non presso la J.C.E.). 

• Ollre al kit complell, In scatola dl montagglo, sono dlsponlblli anche I kit premonlatl e collaudatl con o senza I relatlvl contenllorl. 

CODICE 

EUKTOfi N' I 
EPS 9453 
EPS 9453 F 
EPS 9465 
EPS 78041 
EPS 1234 
EPS 9743 
EPS 4523/9831 EPS 1473 
EPS 1471 
EPS 9765 

PREZ20 
KIT PBEZZO 

STAMPATO PBEZZO 
KIT PBEZZO 

STAMPATO 
GIUGNO 1979 

GENERATORE 01 FUN2I0NI SEMPUCE 
PANNELL0 PER GENERATORE 01 FUNZI0N1 SEMPUCE 
ALIMENTATORE STABIUZZAI0 A CIRCUIIO 
INTEGRATO 
TACHIMETRO PER LA BICICLETTA 
RIDUTTORE OINAMICO DEL RUMORE 
COMANDO AUTOMATICO PER IL CAMBIO OELLE 
OIAPOSITIVE LE FOTOGRAFIE Dl KIRLIAN 
SIMULATORE 01 FISCHIO A VAPORE 
SINTETIZZAIORE 01 VAPORIERA 
INIETTORE 01 SEGNALI 

ELEKTOB N' 2/3 ■ 
EPS HB1I+HBI2 
EPS HB13 
EPS HD4 
EPS 9525 
EPS 77005 
EPS 77059 
EPS 77101 
EPS 9398/9399 
EPS HB14 
ELEKTOB N' 4 
EPS 9797 
EPS 9860 
EPS 9817-1-2 
EPS 9970 
EPS 9952 
EPS 9827 
EPS 9927 

LUGUO/AGOSTO 1979 AUSTEREO ALIMENTATORE - AMPLIFICAIORE HI-FI 
OA 3 WATT 
AUSTEREO PREAMPLIFICATORE 
RIFERIMENTO 01 FHE0UEN2A UNIVERSALE 
(NDICATORE 01 PICCO A LED DISTOflSIOMETRO 
ALIMENTATORE 0-10 V 
AMPUFICATORE PER AUTORAOIO 4W 
PREAMPLIFICATORE PRECO 
AUSTEREO PREAMPLIFICATORE FONO 

SETTEM8RE 1979 
IIMER LOGARITMICO PER CAMERA OSCURA 
PPM, VOLTMETRO 01 PICCO AC SU SCALA 
LOGARITMICA 
VOLTMETRO LED CON UAA 180 
OSCILLOGRAPMIC 
5ALDAT0RE A TEMPERATURA CONIROLLATA 
CAMPI MAGNETIC! IN MEDICINA 
MINI-FREQUENZIMETRO 

ELEKTOR 5 - DITOBBE 1979 
EPS 9344-1-2 MIN1-TAMBUR0 
EPS 9344-3 GENERATORE 01 RITMIIC 
EPS 9948 GENERATORE SINUSOIOALE A FREOUENZE FISSE 
EPS 9491 SEGNALATORE PER PARCHIMETRI 
EPS 79026 INTERRUTTORE A BATTIMANO 
ELEKTOR rO -NOVEMBflt 1979 EPS 79005 INOICATORE DIGITALS UNIVERSALE 
EPS 9751 SIRENE 
EPS 9755-1-2 TERMOMETRO 
EPS 9325 IL "D1GI8ELL" 
EPS 79075 MICRO COMPUTER BASIC 
ELEKTOB IT 7 - DICEM68E 1979 
EPS 9987-1-2 AMPLIFICATORE TELEFONICQ 
EPS 79006 GIOCO PROVA-FOR2A 
EPS 79073 COSTRUZIONE DEL COMPUTER PER TV GAMES 

(main board) EPS 79073-1.2 COSTRUZIONE DEL COMPUTER PER TV GAMES 
(power supply e keyboard! EPS 9906 ALIMENTATORE PER MICRO COMPUTER BASIC 

EPS 9885 SCHEDA CON 4 K Dl RAM 
EPS 9967 MOOULAIORE TV UHF/VHF EPS 80024 BUS BOARD (COMPRESO FLATCABLE 64 POLO 
ELEKTOB K' 8 ■ GEKKAIO 1980 
EPS 9984 FUZZ-BOX VARIABILE 
EPS 9965 TASTIERA ASCII 
EPS 9988 POCKET BAGATELLE (gioco Oi Oesifer/a) 
EPS 9985 CONTAMINLTI CHIOCCIANIE 
EPS 9966 ELEKIERMINAL 
EPS 79519 SINTONIA A TASTI 
ELEKTOB N' 9 ■ FEB6BAIQ 1980 EPS 9974 RIVELATORE 01 PROSSIMITA 
EPS 79038 ESTENSIONE OELLE PAGINE NELL ELEKTERMINAL EPS 79088-1-2-3 IL 'DIGIFARAO" 
EPS 79514 GATE DIPPER 
EPS 70003 LAMPEGGIATORE OI POTENZA 
EPS 79077 SEMPLICI EFFETTI SONORI 
EPS 78087 CHASSIS OI MEDIA FREQUENZA 
EPS 79082 DECODIFICATORE STEREO 
EPS 79095 ELEKDOORBELL 

63.000 

60.000 
18 000 
13 800 
16 900 
61 000 14.700 
12,700 
8 700 

38 500 
25 600 
22.700 
18 300 
19.700 
13.900 
10.500 
46 600 
9700 

39 000 
15 100 
29,200 
35.300 
34 600 
15.000 
61 000 

68.000 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 

16.200 
114,500 
20,000 
22,200 163.700 
47 000 

33.000 
108.000 
64,000 
36.200 
13.000 
21.000 
27,000 
33,000 
45,000 

10.600 
10600 
5.300 
3.900 
4400 
3 300 10000 
5.000 
4.500 
3.300 

10500 
11000 
7 300 
5.700 
7.000 
5.500 
4,500 

13.900 
5.900 

7 700 
6.500 
9.300 
7.300 
6.500 
5.000 9.200 

11,300 
6.000 
8.000 
4 700 
6.000 

7.300 
6 000 

13.000 
9 900 24.750 

10,500 
7 600 

50 000 

ELEKTOR r 10 MABZO 1080 

5500 
21.500 

6 000 
8 400 

22 600 
11 80(1 

8.600 
19 800 
14 300 
5800 
6 000 
6 000 
7300 7.700 

14 600 

EPS 79019 
EPS 9913-1-2 
EPS 79040 
EPS 9753 
EPS 8002I-1A-2A 
EPS 80016 

GENERATORE SINUSOIOALE UNITA 01 RIVERBERO OIGlTALE 
MODUIATORE AO ANELLO 
BIGLIA ELETTRONICA 
SINTONIA OIGlTALE 
DISTURBATORE ELETTRONICO 

ELEKTOB *• II - APRILS 1980 EPS 79650 CONVERTITORE PER ONDE CORTE 
EPS 79039 MONOSELEKTOR 0 PANNELLO 
EPS 79070 SIENTOR 
EPS 79071 ASSISIENTOR 
EPS 80023 TOPAMP 30 W CON ALETTA 
EPS 80023-a TOPAMP 60 W CON ALETTA 
ELEKTOB N' 12 MAGGIO 1980 
EPS 79024 RICARICATORE AFFIDABILE 
EPS 80031 TOPPREAMP 
EPS 80054 VOLETE UNA VOCE STRANA ' 

(modulaloie ad anelloi 
EPS 79093 TIMER/CONTROLLER PROGHAMMABILE EPS 60009 ESWAR (edellt sonon con nverbero analogicol 
ELEKTOB H- 13 GIUGNO 1980 
EPS 80018-1-2 ANTENNA ATTIVA' PER AUTOMOBILE 
EPS 80084 ACCENSIONE A TRANSISTOR 
EPS 80086 TEMP0RI2ZAI0RE INIELLIGENTE PER 

TERGICRISTALLO EPS 80096 MISURATORE DEL CONSUMO DP CARBURANTE 
(senson a panel 

EPS 80097 FERMIAMO I LAORI1 (antilunoi 
EPS 80101 INOICATORE DELLA TENSIONS 0EL14 BAITERIA 
EPS 80102 UN PROBE AO ASTINA (aslina a pane- 
EPS 80109 PROTEZIONE PER BATTERIA 
ELEKTOB N' 14/15 - LUGUO/AGOSTO 1980 
EPS 78065 RIOUTTORE 01 LUCE SENSOR 
EPS 79517 CARICA BAITERIE AUTOMATICO 
EPS 79505 AMMUTOLITORE PER OISC-JOCKEY EPS 79114 FREOUENZIMETRO PER SINTETIZZATORI 
EPS 79509 SERVO AMPLIFICATORE 

ELEKTOB N' 16 -SETTEMBBE 1980 
EPS 79513 VSWR MEIER CON STRUMENIO 
EPS 80027 GENERATORE 01 COLORI 
EPS 79033 QUIZMASTER 
EPS 9945 CONSONANT (con pannello Tronlalel 
sislema d allarme cennaliaaalo. 
EPS 9950-1 STAZIONE MASTER Icon allopa'lanie) 
EPS 9950-2 STAZIONE SLAVE (con altoparlame) 
EPS 9950-3 STAZIONE 0 ALLARME 

ELEKTOB Hp 18 N0VEM8PE 1980 
EPS 80068-1/2 IL VOCODER OI EIEK10R BUS BOARD 

(compleio di connellorn 
EPS 80368-3 IL VOCODER Ol ELEKTOR - FILTRl 
EPS 80068-4 li VOCODER OI ELEKTOR MODULO I'O 
EPS 8C068-5 IL VOCODER OI ELEKTOR - ALIMENT 
EPS 80022 AMPLIFICATORE D ANIENNA 
EPS 80060 CHOROSVNT CON TASTIERA 2,5 OTTAVE 
EPS 9956/9965 DOPPIO REGOLATORE OI OISSOLVENZA PER 

PROIET'ORE 

ELEKTOR N- 19 OICEMBRE 1980 
EPS 9423 ANTENNA FM INTEGRAIA per inlem 
EPS 9368 RELE CAPACITIVO 
EPS 9329 SONDA LOGICA VERSATILE 

24.600 
21 600 
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 
15500 
12 800 
12 900 

23.700 
55,000 
24 600 
21600 

23 400 
47 600 
27 700 
80 000 

42 900 
33.000 
61 800 
34 000 
12.600 

148.000 
30.300 

6 600 
19 800 
8 400 
9 600 

22 000 
5200 

6.000 
25,300 
11300 

8 000 
6 900 
6 900 

6.600 
12600 
6.000 
8 500 
9200 

8 000 
11900 
9.900 

19 800 
5300 
5,300 
5300 
6.000 

6.000 
6.500 
8.000 
7.000 
6,600 

2000 
4600 
4 000 

23 800 

34.600 5.3CQ 
30,000 4 800 
10 800 2 700 

23,000 ELEKTOB N- 17 OTTOBBE 1980 
13,200 EPS 80067 DIGISPLAV 8 300 9 400 46.200 EPS 80045 TERMOMETRO OIGlTALE 67 000 6000 EPS 79035 MILUVOLTMETRO CA E GENERATORE Dl SEGNALI 
17.000 icon sirumenloi 28 000 

17.300 
3 800 
5,800 EPS 9954 PRECONSONANT 

20.900 
7200 
7.300 
6 000 
2 00C 

33 600 
7.000 

19.700 4 700 
14.300 4 800 
13 800 4 800 



:HI E DOVE •CHI E DOVE# CHI E DOVE • CHI E DOVE •CHI E DOVE •CHI E Di 

CODIC! 

EPS 9369 
EPS 919? 
EPS 80065 EPS 80019 

ElEKTOP K- 20 
EPS 8100? 
EPS 80050 
EPS 80112/1 
EPS 9915 
EPS 9914 
EPS 9979 
EPS 9981 

ELEKTOR N121 
EPS 9968 ' 

MINI-RICEVITORE AD ONDE MEOIE 
SOSTIEUTO LOGICO" DEL POTEN2IOMEIRO fl CARBONE 
DUPLICATORE 01 FREQUENZA TREND A VAPORE 

GEKHAIO 1981 
DISSOIVENZA PR0GRAMMA8ILE PER OIAPOSITIVE 
INTEHFACCIA A CASSETTE PER MlCROCOMPUIEB 
BASIC 
ESTENSIONE INTERFACCIA CASSETTE 
GENERATORE 01 NOTE UNIVERSALE 
MOOULO PER OTTAVA 
ALIMENT AZIONE FILTR1 PREAMPIIFICATORE 

TEBBRAIO 1981 
TV-SCOPIO lamplilicalore Oi ingressol 

EPS 9968-2'3/4/5/F TV-SCOPIO. VERSIONE BASE EPS 79053 IOTO-ORACOLO 
EPS 9840 TEMPORIZZATORE PER SVILUPPO FOTO 
EPS 9499-2 PORTA LUMINOSA A RAGGIINFRAROSSI 

lalmeniaio'ei 
EPS 9862-1/2 PORTA LUMINOSA A RAGGI INFRAROSSI 

llrasmellllore/'iccvilorel 

ELEKTOR H' 22 • MARZQ 1981 
EPS 81047 
EPS 81051 
EPS 81049 EPS 81043-1/2 
EPS 81044 
EPS 81042 
EPS 81048 

TERMOMETRO OA BAGNO 
XILOFONO CAHICABATIERIE NiCd 
IL MISURATORE 
II MULTIGIOCO 
IL GENIO NEL BARATTOLO 
CORNAMUSA 

PREZZO PREZZO COOICE PREZZO PREZZO KIT STAMPATO KIT SIAMPATO 

9600 2.500 ELEKTOR R 31 QICEMBRE 1981 
EPS 81024 ALLARME PER FBIGORIFERO 15 900 4 700 43.500 11000 EPS 8I013 ECONOMIZZATORE 01 CARBURANTE 25 600 8000 15 700 2 900 EPS 81142 SCRAMBLER 39 000 7300 18.400 2900 EPS 81117-1 SISTEMA A COMPANDER RIOUITORE RUMORE 162 000 118 000 
EPS 81117-2 ALIMENTATORE PER COMPANDER 30 200 6 600 
EPS 9861) MISURATORE 01 PICCO DEL COMPANDER 15 700 6 600 
EPS 93171-2 OlSPLA* A LEO CON UAA180 DEL COMPANDER 29 200 9300 

IDS 000 18.700 EPS 9966/80512 FADER PER PROlETTORI 01 OIAPOSITIVE loaite 2:i 43000 10 600 

108.000 

49 500 

18 900 94.000 
15 400 
37 300 
23.800 
18 900 

21600 
22 200 
29 900 
43 8W 
41900 
16 700 
20 100 

15.500 
5 000 

18 700 
8 400 
5300 

14 500 

5 500 
30 000 

7 700 
99Mi 

10 600 
9 600 

3 COO 
3450 
4.000 
6000 
5 200 
3000 
3 800 

' Compfesi moduli e iwnnello Ironlale 

ELEKTOR N,32 GENNAIO 1982 
EPS 81173 BAROMETRO DIGITALE 
EPS 81135 ROGER BLEEP 
EPS 81123 ACCOPPIATORE DI TRANSISTOR! 
EPS 31069 CONVERTIIORE 01 DECIBEL 
EPS 8109411 ANALIZZATQRE LOGICO icucuilo base: 
EPS 81094/2 ANALIZZATQRE LOGICO Icifcuilo d eniralai 
EPS 81094/3 ANALIZZATORE LOGICO icircuuo d: memorial 
EPS 81094/4 ANALIZZATORE LOGICO fcfrcuilo curson di pilolaggio) 
EPS 81094/5 ANALIZZATORE LOGICO (arciiilo display) 
EPS 80089/3 ANALIZZATORE LOGICO (clrcuilo alimeniazionei 
EPS 31143 ESTENSIONE OELLA MEMORIA DEL TV-GAME 
EPS 79017 GENERATORE 01 FORME O'ONOA 
■ COMPRESO CAVO PIAITC A 16 CONOIJTTORI 

ELEKTOR N* 33 FE9BRAID 1982 
EPS 81171 CONIAGlRI (avanli-mdietro) 
EPS 81141 OSCILLOSCOPIO A MEMORIA 
EPS 81156 CONTROLLO OISCO LIGHTS lluci psicliedslicbel 
EPS 81032 LETTORE 01 MAPPE 
EPS 81156 VOLTMEIRO-FREQUENZIMETRO (circullo base) 
EPS 81105 VOITMETRO-FREOUENZIMETRO (display 4 cilrel 

82 300 
23,800 
ZOOOO 
38 700 

134 500 
23 300 
28 700 
5' 500 
34.900 
49,200 

266.300 
43 200 

106 400 
61 300 
52 400 
12 500 
67 000 
47 000 

16 500 
8 000 
3 000 

11800 
37 960 
10500 
10 SCO 
'4 900 
6 600 

14,300 
82 700 
14 300 

25 700 
19 300 
16 000 

7 000 
20 900 
10 300 

ELEKTOR H" 23 
EPS 80085 
EPS 80089-1 
EPS 80089-2/3 
EPS 80O89-? 
EPS 9911 
EPS 9873 

ELEKTOR »• 24 
EPS 9874 
EPS 80069 
EPS 80077 EPS 81124 

APRIL! 1981 
AMPLIFICATORE PWM JUNIOR COMPUTER (basella pimcipalet 
JUNIOR COMPUTER (basella display i 
JUNIOR COMPUTER i alimenlalorei 
PREAMPLIF1CAT0RE PICK-UP MODULATORE DI COLORE 

MAGGIO 1981 
ELEKTORNADO SISTEMA INTERCOM 
PROVA TRANSlSTORI 
INTELEKT 

ELEKTOR R- 28 SETTEMBRE 1981 
EPS 81012 
EPS 31072 
EPS 81082 
EPS 81006 
EPS 81073 EPS 81073-P 
EPS 31068 
II grande vu Meie/ 
EPS 81085-1 
EPS 81085-2 

LOCI OA SOFEITTO 
MISURATORE OELLA PRESSIONE SONORA 
POTENZA BRUTA con rallfeddalo'e 
CAMPANELLO A SENSORE 
POSTER CHE DANZA (basella) 
POSTER CHE DANZA (posler) 
MINI MIXER 

VERSIONE BASE 
ESTENSIONE A 240 V 

ELEKTOR B' 29 -OTTOBRE 1981 
EPS 80120 
EPS 81101 , 
EPS 81027/1-2 I 
EPS 31071 f 
EPS 81105(1-2 
EPS 81003 
EPS 81110 

BK RAM • 16K 01 EPROM 
TEMPORIZZATORE 01 PROCESSO 
RILEVAIORE 01 FONEMI SORDI E SONORI 
VOLIMETRO DIGITALE 2,5 CIFRE TAP MULTICANALE 
RIVELATORE 01 MOVIMENTO 

ELEKTOR R- 30 ROVEMBRE 1981 
EPS 81112 GENERATORE 01 EFFETTI SONORI I T 
EPS 80514 ALIMENTATORE PRECISION! 
I"'T Geneialcre dl elTeili sonon 

SIRENA-NAVE SPA2IALE SPARI E MITBAGLIATRICE 
EFPETTO BOMBE 
CINGUEniO O UCCELLI 
EFFETTO AEHEO IN VOLQ 
EFFETTO AUTO IN CORSA E AUTOSCONTRO EFFETTO VAPORIERA 

10200 
198 400 
36 COO 
49.200 
50 500 
25.700 

ELEKTOR N' 25 - GtUGRO 1981 
EPS 9897-1 EQUALIZZATORE, SEZIONE Ol FILTRO 
EPS 9897-2 EQUALIZZATORE, CONTROLLO TONI 
EPS 9932 ANALIZZATORE AUDIO 
EPS 8050? SCATOLA MUSICALE 
EPS 80128 TRACCIACURW PER TRANSlSTORI 
TV-Scopio verstone ampliala: 
EPS 9969-1 6ASETTA MEMORIE 
EPS 9969-2 ClRCUITO TRIGGER 
EPS 9969-3 BASE TEMPI INGRESSO 

ELEKTOR R1 26/27 LU8LI0/AG0ST0 1981 
EPS 80071 MONITOR DIGITALE DEL BATTITO CARDIACO 
EPS 80145 MONITOR DIGITALE DEL BATTITO CARDIACO 

(display board) 
EPS 80505 AMPLIFICATORE A V-FET 
EPS 80506 RICEVITOBE SUPER ATTIVO 
EPS 80515-1/2 ILLUMINAZIONE PER'VETRINA 
K? 805J5 ALIMENTATORE A TENSIONS VARIABILE 0-50 V/0-2A EPS 80532 PREAMPIIFICATORE STEREO OINAMICO 
EPS 80543 AMPLIFICATORE STAMP 
EPS 80556 PROGRAMMAIORE PER PROM 

18.900 
22.200 
37 600 
51600 
7500 

46.000 
15 000 
15 400 

78,000 

92 400 
20 600 
38 000 
58.000 
13,500 
10 000 
46 500 

150,200 
27 3W 
87 800 
14 000 
54 500 

5 700 

32 500 
64.000 

248 000 
51900 

109 OOO 
66 000 
461)00 
44,300 

42 000 71 500 

26 400 
37 300 
27 000 
28 OOO 
26.300 
3 700 
27 300 

2.500 
28,600 

8.600 
14,300 

9 900 
6400 

36.700 6,900 
30.900 5 300 
30 150 7 460 

3.500 
3 500 
8,400 
7 500 
2.000 

10 700 
4.300 
4 300 

14.300 
3 900 
7000 
6 500 

IIOOO 
5 200 
2600 
2.500 

12 100 

25000 
4 800 
8 400 
3 600 
6000 
6600 

34 000 

6500 
11300 

41 500 
12 700 
31700 
hooo 
'3 600 
6,600 

6 500 
6 000 

ELEKTOR R" 34 MAB70 1982 
EPS 82011 STRUMENTO DA PANNELLO A CRISTALLI LIQUIDI 
EPS 80133 TRANSVERTER PER LA BANOA DEI 70 CM- 
EPS 82015 DISPLAT UNIVERSALE A LEO CON UAA 170 
EPS 82005 MISURATORE OELLA VELOCITA' Dl OTTURAZIONE 

(compreso Haslormalore) 
EPS 82001 TIMER PER CAMERA OSCURA AO AMPIA REGOLAZIONE" 
EPS 81594 SCHEOA AD INSERZIONE PER PROGRAMMATORE 

Ol EPROM (27161- 
EPS 82029 HIGH-BOOST (AMPLI TONI ALT! PER CHITARRA) 
EPS 82009 AMPLIFICATORE TELEfONICO A INOUZIONE 

64,200 
150.700 
22 OOO 
95 600 47 MO 
19 OOO 28 700 
21800 

8800 
65 900 

8 500 
20 000 12 000 

6,000 
10 300 
8 300 

• EPS 80133 = COMPRESO SCATOLA SCHERMATA'CONNETTORI BNCZ/IUTTA LA MINUTERIA 
OCCORRENTE, ■ EPS 81594 - COMPLETO DEI CONNETTORI E DEL MODULO DTNSERZIONE DEI VARI „P A 8 BIT 
• EPS 82004 = COMPRESO TRASFORMATORE/MANOPOLE GRADUATE/PANNELLO SEBIGRAFICO 

ELEKTOR R- 35 - APRILS I982 
EPS 81029 
EPS 82020 
EPS 9968/5 
EPS 81123 
EPS 81130 
EPS 82040 
EPS 81150 
EPS 81158 
EPS 82006 
■ EPS 81029 = COMPRESO TRASFORMATORE/CONTENilOHE/CAVERIA/SECONOO LE NORME 
Dl ALLACCIAMENTO ANIE-EMPl 
" EPS 82020 = COMPRESA TASTIERA OA 5 OTTAVE 
— EPS 9968/5 = COMPRESI CONNETTORI £ TRASFORMATORE ■— EPS 31130 = COMPRESE 5 CELLE SOLARI 
 EPS 81150 = COMPRESO MOBILE E TRASFORMATORE. 
 EPS 81158 = COMPLETO 01 MOBILE E CAVERIA SECONDO NORME ANIE 

ELEKTOR R' 36 IRAGGIO 1982 

CONTROLLO AUTOMATICO PER POMPA 
Dl RISCALOAMENTO- 
MINI ORGANO A 5 OTTAVE" 
ALIMENTATORE PER MINIORGANO'" 
ALIMENTATORE UNIVERSALE 
GALLO SVEGLIA OA CAMPEGGIO—• 
MODULO Dl MISURA OEI CONDENSAFORI 
GENERATORE RADIOFREQUENZA PER 2M-70 CM • 
23 CM  
SBRINATORE ECONOMICO PER ERIGORIEERQ  
OSCILLATORE SINUSOIDALE PONTE 01 WIEN 

41400 13,500 
122 000 19,000 

19 600 7600 
47 500 11600 
37 800 6900 
39.500 9 400 
37 800 8.000 
31900 8.000 
35 700 9800 

EPS 82019 
EPS 82041 
EPS 82026 
TPS 4769 
EPS 82046 
EPS 82034 

IPROM 
01 fOEOUENZA PER FREQUENZIMETHI FREOUENZiMETRO A CRISTALLI LIOUIDI RICEVITORE COMPATTO STEREO AM/EM 

OAPai-DH ELETTRONICO 'comoraso Iraslormalorei SCHEOA PARLANTE 

36 800 
27 700 

159 300 
29 200 
44.900 

7 900 
9 800 

10 200 
6 300 9 400 

378 000 (solo in Rill 

ELEKTOR R' 37 GIUGRO 198? 
EPS 82028 
EPS 82010 
EPS 82039'1-2 

EPS 82070 
EPS 32043 

EPS 30076/1-2 
EPS 82068 

FREQUENZIME'P.O A 150 MEGA PROGRAMMATORE 01 EPROM 2716/2732- 
SISTEMA iNfERFONICO CON ASCOl 10 SENZA flu 
A INOUZIONE 
82039'! = IRASMErriTORE 
82039/2 RlCEV/TORE 
CARICATURE UNIVERSALE 01 BATTERIE NlCd" 
AMPLIUf STORE 10 W PER I 70 CM 
VERSIONE 12'14 V Ol AUMENTAZIONE"- 
VERSIONE 24/28 V Ol AUMENTAZIONE— ANTENNA ATTIVA A FINESTRA 
INTERFACCIA PER LA SCHEOA PARLANTE 

114 500 
189 600 

18 600 
38 200 

33 500 10500 30300 8 600 53 500 13000 
157 000 20.400 
168 500 20 400 51 700 16 300 36200 7 500 

WSEFSONE ZERo"^1 ET0 0' C0NNE"0BI CAVQ PtR J c CONTENITORE E ZOCCOLO TEKT001 
" EPS 82070 COMPRESO 'IIASFOHMAIORE 
" EPS 82043 COMPRESO CONTENITORE ED ALETTA 01 RAFFREOOAMENTO 

ELEKTOR N 38/39 - LUGIIO/AGOSTO 1982 
EPS 81570 EPS 81515 
EPS 81523 
EPS 81577 

PREAMPLIFlCATORE HI-FI" 
INDICAIORE Dl PICCO PER ALIOPARLANTl 
GENERATORE CASUA1E Di NUMERI PER OSCILLOSCOPIO 
AMPLIFICATORE OINGRESSO PER ANALIZZATORE LOGICO 

73 OOO 
9800 

37 500 
38 000 

19 900 
6 600 

i'SOfl 
9 000 
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CODIC! PREZZO 
KIT 

PREZZO 
STAHPATD CODICE PREZZO 

KIT 
PREZZO 

STAMPAIO 

EPS atSJS AllMENTATORE VABIABIIE DA 2'60V" 
EPS 31525 SIRENA HI-FI 
EPS B156: SENSORE Dl UMIOITA 
EPS 81538 CONVERTITORE OA 12 A 6 V 
EPS 81505 B1LANCIA PESA LETTERE 
EPS 81575 STRUMENTO DIGIIAEE UNIVERSAIE EPS 81581 DIAPASON Al OUARZO 
EPS 81506 CONTROLLO Dl VELOCITA PER MODEEU NAVALI 
• COMPRESO TRASFORMATORE 
•• COMPRESA ALETTA Dl RAFfREDDAMENTO E TRASEORMATORE 

ELEKTORN 80 SETTEM8RE 1982 
EPS 82081 A CARICABATTERIE AUTOMATICO 

PER BATTERIE PB I0/I8V-15A- EPS 82081/8 CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE P8 10r18V 5A-- 
EPS 82088 CANCELLATORE 01 EPROM — EPS 82069 TERMQSTATO PER CAMERA OSCURA iBAGNO FOTOGRAFICOr"" EPS 82093 MINISCHEOA EPROM EPS 82027 SINIETIZZATORE VCO  EPS 82018 PREAMPLIFICAIORE PER CHITARRA ARTIST EPS 82018/F PANNELLO FRONTALE PER AMPLIFICATORE 

01 CHITARRA 

87 300 
19 500 
87 000 
22 500 
11 500 
79 800 
26 000 
38 000 

55 000 
75 000 
38 00(1 
37 OOO 
89 700 

172.000 
221 000 

1120(1 
8 800 
6 650 
9 900 
5 500 

13 500 
7 500 
6 000 

9 500 
9 500 

9 000 
9 800 

23 000 
89 900 
11 000 

EPS 82090 
EPS 82089 U2 
EPS 82081/F 

'ESTER PER RAM 2118  
AMPLIFICAIORE STEREO lOUVV 
MOBILE PER CARICA0AITERIE 
COMPRENSIVO 01 MINUTERIA 

32,00(1 9 800 
215 000 28.900 

16 OOO 
COMPRESO TRASFORMATORE 
COMPRESO TRASFORMATORE 
COMPRENSIVO 01 LAMPADA E CONIENIIORE 
COMPRESO TRASFORMATORE OA 2A 18V 
COMPIETO Dl MASCHERINA E MANOPOLE 
COMPRESO Z0CC010 AD INSERZIONE ZERO 

' COMPIETO Dl TRASFORMATORE TOROIOALE-DISSIPATORI-TORRETTE MINUTERIA-SPINOTTI 

ElEKTOfl N 81 - onOBRE 1982 
EPS 82077 CONTROLLO Dl SQUELCH 
EPS 82031 IL NUOVO SINIETIZZATOflE: 

VCF/VCA COMBINATO' 
EPS 82086 GENERATORE 01 SUONI 
EPS 82080 RIOUnORE Dl RUMORE DNR 
EPS 82017 SCHEOA 16 K RAM OINAMICA 
EPS 82122 fllCEVITORE IN 5SB PER ONOE CORTE"' 

COMPLEIO Dl MASCHERINA E MANOPOLE 
COMPLETO Dl SCHERMO RE 

31500 9.900 
172,000 23,000 16.000 6 500 85.000 15.000 
172 000 23.000 
125.000 19.500 

SERVIZIO ESS 
Olschl 85 jlrl con programma per mlctoprocessore 
ESS 002 (DISCO 85 girll 
ESS OW IOISCO 45 giro 
ESS 005 iDISCO 85 glrrj 
Cassello con orogramma per mlcroprocossoro 
ESS 007 (CASSEITA) 
ESS 008 iCASSETTAi 
ESS 009 (CASSETTAI 

SOFTWARE 

SC-MP con melodia oi Natalc 
NIBL-£_ 
PERSC'MP Luna, OatUQlia navale, grornale luminoso InorilmD pcogcarmna d'analici dlsassemoier 

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

L 7 000 
L 7 OOO 
L 11 COO 

L 20000 
L 9 000 
I 26 000 

SERVIZIO PROM-EPROM PRE-PROGRAMMATE 
500 
501 
502 
503 508 
505 506 
507-N 
508 
509 
510 
511 

ELBUG IN VERSIONS ORIGINALE 3«MM 52080 ELBUG IP VERSIONE SC/MP 3>MM 52080 
PROGRAMMA Dl ROUTINE PER NIBl COMPUTER 
JUNIOR-MONITOR 1x2708 
LUCI OA SOFITTO l>2708 PROGRAMMA PER INTELEKT 2x2716 
MONITOR PER JUNIOR C H27I6 EPROM 
MONITOR 01 STAMPA PER JUNIOR C PME 1<27I6 EPROM PROGRAMMA D INDIRIZZO BUS PER JUNIOR C 1*82823 PROM 
DINAMICA Dl PROCESSO PER JUNIOR C l«2716 EPROM 
EREQUENZIMETRO 150 MHr 2*82523 PROM 
PROGRAMMA DISASSEMBLER PER JUNIOR C SU EPROM PROGRAMMA 2716/2732 PROGRAMMATO IN ESAOECIMALE 1x2716 EPROM 

35 OOO 
35 000 
15 OOO 
15 OOO 
15 000 
50 000 
25 000 
25 000 
15 000 
25 000 
30 000 
28 000 

_ATTENZIONE 
II codlce riporlalo neM'elenco del kit, deve essere indicate neH'ordinazione. 
Tale codice dovrS essere preceduto da una delle seguenti sigle di riconoscimento (relativamenle a cid che si vorrd acauistaret 
E = Kit (scatola di montaggio) 
EP = Kit premontati 
EMC= Kit montalo completo, nel suo contenitore 
Se il codice non sari preceduto da queste sigle, si intendera I'ordine per il solo circuito stampalo (EPS). 

- -i- 

TAGLIANDO D'ORDINE EPS-ESS-KIT da invlare a : Elektor-klt APL - Via Tombetta, 35/a - 37135 Verona. 

Nome Cogncme 

Indirizzo 

Termini di consegna: 
EPS 15 gg daila data di ncevimento dell ordme 
ESS 30 gg dalia data di ncevimento dell'ordine 
KIT 15 gg dalla data di ricevtmento dell'ordine 

Cap. 
T 

Codica Fiscal* (indisp*nsabil* par k axisnde) 

Inviatemi II seguente materiale. pagherd al postlno l lmporlo relallvo - spese dl spedldone. Flrma 

Codice Quantity Codice QuanlltR Codice QuanllM Codice QuanliU 



10-20 — eleklor ollobre 1982 seleKlor 

n / « 

i 
% 

f 
& H 

& * A. 
& C/> 

a # 
r 

# 
1 

L'ELETTRONICA 
NELL'AERONAUTICA 

II copllota mlcroprocessore 
prende la cloche 

Non esistono forse altri settori 
deM'attivitd umana in cui la 
situazione tecnica subisca dei 
cambiamenti altrettanto rapidi 
che in aeronautica. L'elettronica 
ha un ruolo di guida in quest! 
progress!. 

Agli inizi del traffico aereo commercialesi 
viaggiava a vista, solo con il bei tempo: il 
cruscotto era misero, con pochissimi stru- 
menti. II pilota, solo con se stesso e con il 
cielo, si orientava osservando i punti di 
riferimento a terra. Talvolta si andava fuo- 
ri rotta, ma gli orari erano mollo elastici. 
Presto gli aerei divennero piu grandi, la 
tecnica piu complessa e la striscia di carta 
lopografica che passava da un rullo ad un 
altro, comincio a non bastare piu. Al con- 
trario di quanto avviene oggi, comincio ad 
arrivare in cabina di pilotaggio un perso- 
nale sempre pid numeroso (interessante il 
termine inglese coniato per definite I'abi- 
tacolo: cockpit o "buca dei polli"). Cera 
I'osservatore, il radiotelegrafista, il moto- 
rista di bordo ed il navigatore per i lunghi 
viaggi sui mare. Nelle cabine degli anni "50 
si davano da fare ben cinque persone, alle 
quali si aggiungeva eventualmente anche 
un secondo pilota che fungeva dasostitulo 
del comandante per i viaggi mollo lunghi. 
Oggi nel migliore dei casi ci sono in cabina 
tre uomini; il pilota. il copilotael'ingegne- 
re di volo, ultimodiscendentedel meccani- 
co di bordo. Egli assiste i piloti al decollo 
ed alPatterraggio, ed in questi momenti 
gira la sua poltrona nelladirezionedi volo. 
L'ingegnere di volo rassomiglia sempre di 

selektor 

piii ad un relitto del tempo degli "ingrassa- 
tori" (cosi si chiamavano gli ometti che 
giravano tra le macchine con in mano la 
pompetta dell'olio). per cui si tende ora a 
riunire la sua funzione con quella del copi- 
lota. Nonostante la forte resistenza dei pi- 
loti, che non vogliono privarsi dell'inge- 
gnere di volo, gli aerei di oggi e piii ancora 
quelli del fuluro avranno sempre piii elet- 
tronica e meno equipaggio. La poltrona 
del copilota deve essere occupata da un 
uomo che non abbia piii la sua formazione 
professionale incenlrata sul volo, ma sia 
un vero e proprio ingegnere. E' prevedibile 
allo stalo attuale della tecnica la presenza 
di un solo uomo in cabina di pilotaggio? 
Dal punto di vista dell'elettronica la cosa 
sarebbe certamente fallibile, ma ci sono 
ancora degli ostacoli di altra nalura. Da 
sempre tulti restano affascinati dal nume- 
ro e dalla varieta degli strumenti. lampadi- 
ne ed interruttori che ci sono sui pannelli 

/ 

della cabina. A prima vista si scorge diffi- 
cilmente una differenza tra il pannello di 
un moderno jet di linea e, diciamo, il Su- 
perconstellation degli anni '50. 

Dalla meccanica aU'elettronica 
II progress© si nasconde invisibile dietroai 
quadranli degli strumenti; con I'introdu- 
zione dell'elettronica, si pud dire che tutto 
e diventato piii intelligente. Nei "buoni 
vecchi" 707 esistono ancora dei calcolatori 
di tipo meccanico che svolgono "onesta- 
menle" il loro compito per ricavare i dati 
di volo. In questi apparecchi il calcoloegli 
azionamenti sono ancora svolti con cam- 
me; come si pud constatare il sistema fun- 
ziona sempre egregiamente. 1 lipi 727 e 
737, moderni derivati dal 707, impiegano 
per lo piii calcolatori analogic! ed ibridi: 
amplificatori operazionali come precurso- 
ri deU'elellronica totale. Nel Jumbo 747 ci 
sono ancora dei calcolatori analogici, ma 
appaiono sporadici sistemi di navigazione 
a microprocessore. II punto di arrivo del 
tempestoso sviluppo e preconizzato dall' 
"aeroplano digitale" A-310 che da poco ha 
visto la luce. In questo velivolo interi grup- 
pi di strumenti vengonosostituili da scher- 
mi video sui quali possono essere richia- 
mati ed elaborati i dati occorrenli. Contro 
I'inarrestabile "elettronificazione" della 
cabina di pilotaggio stanno ancora due 
quesiti: quanto costa la realizzazione e 
quale ne e il peso? 

Dalla corrente continua ai 9 GHz 
E' uno spettro mollo ampio quello sul qua- 
le si estende l'elettronica di bordo. La ban- 
da va dalla corrente continua ai 9 GHz del 

Fjgura 1. L'ultima conquista: 
rendlmento del molorl 

calcolalore del t 
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radar meteorologico. Per I'alimentazione 
degli innumerevoli sirumemi, calcolatori, 
servomotori e sistemi di illuminazione, c'e 
a bordo una reie eletirica molto diversifi- 
cata. C'^ la reie in c.c. a 28 V. provvisia di 
accumulatori al nichel-cadmio per sosti- 
luire il generatore in caso di guaslo; in 
paralleio a questa si trova una reie in c.a. 
(115 V/400 Hz). Quesla reie e alimentala 
da generatori, uno per ogni moiore. II 
Jumbo dispone duranle il volo di 4genera- 
lori, ciascuno da 90 kW. A lerra si porla in 
coda un piccolo, modeslo e rumoroso mo- 
togcneratore che fornisce correnie alia rete 
di bordo. II caso di lermata lotale di luui i 
motori di un jel in volo e consideralo tal- 
mente improbabile che non e nemmeno 
prcvisto nei simulaiori. Se perosi guastas- 
sero tutii i generatori, I'alimentazione sa- 
rebbe garantita ancora per almcno 20 mi- 
nuii dagli accumulatori al nichel-cadmio 
(per esempio nell'Airbus A-300 ce ne sono 
Ire), tramite la cosiddctta "linea di emer- 
genza". Entro questo tempo il grande uc- 
cello dovra prender terra. 

Le comunicazioni 
Le comunicazioni Ira i membri dell'equi- 
paggio in cabina avvengono tramite il "si- 
stema interfonico". Le comunicazioni con 
la terra (torre di controllo, personale di 

terra) avvengono, a breve raggio, tramite 
onde ultracorte da 118 a 130 MHz in AM. 
Per il traffico radio a lunga dislanza, tulli i 
grossi aeromobili a panire dal 727, sono 
dotati di apparecchiature radio ad onde 
corle. Nella banda tra 3,5 c 30 MHz cia- 
scun velivolo puo essere raggiunto in qual- 
siasi pane del globo. Per poter eseguire 
delle chiamate selcttive. gli aerei e le aero- 
stazioni di terra sono equipaggiati con il 
cosiddetlo "Selc-Call". 
Nei voli a lunga tralla si combatle la noia 
dei passeggeri con il '"passenger- 
entertainment system" (sistema di intrat- 
tenimento dei passeggeri), una specie di 
mezzo di comunicazione riservato ai viag- 
giatori. Nei DC 10 c nei 747 ci sono da sei 
ad otto canali audio e due per la colonna 
sonora dei film distribuiti su tutti i 350 
posti con commutazione multiplex. Dai 
filmini a 16 mm presentati nei tempi passa- 
ti, si e arrival! alia proiezione video da 
pellicole Super-8: ecco il lato dileltevole 
delPelettronica. 

La navigazione 
Si avvale molto delPelettronica anche la 
cosiddetta ILS (Instrumental Landing 
System = sistema di atterraggio strumen- 
tale). Ad un'estremita delta pista di atter- 
raggio c'e un trasmeuitore che delimita un 
"senliero" entro il quale deve manlenersi 
Paereo in avvicinamento con una precisio- 
ne di ± 3°. II "localizzatorc" sostituisce 
elellronicamente il riferimento visuale alia 
linea d'asse della pista. L'aereo in arrivo 
entra in questo fascio di onde elettroma- 
gnetiche una decinadi km primadell'atter- 
raggio e d'ora in poi la manovra viene 
totalmente condotta dalPelettronica di 

r 

N 

Figura 3. I contain con II mondo esterno 
Pilot e sensor! per II rlllevo della velocila 
dell'arla. 
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Figura 4. La guardla neU'aeroporto; II conlrollore 
dl volo. 
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Figura 2. II posto dl lavoro del piiota e del copilota: tuttl gli apparecchi dl servlzio sono a portata dl mano e 
sono disposti secondo un ordine logico. 

bordo. L'ultimo grido consiste nei sistema 
di navigazione inerziale (quello usato per i 
missili di crociera). L'awiamento di un 
apparecchio di questo lipo richiede una 
quindicina di minuti, durante i quali avvie- 
ne Pallineamento. L'esatta posizione del- 
Paeromobile verra introdotta nell'appa- 
recchio per via digitale. La piattaforma 
inerziale registra successivamenle qualsia- 
si accelerazione o movimento del velivolo 
e calcola il "punto nave" a parlire dai dali 
raccolti. Dopo un'ora di volo, il massimo 
scostamento ammesso rispetto al punto 
teorico e di sole tre miglia nautiche! Per 
eliminare anche questo errore, un radiori- 
cevilore aggiorna i dati di posizione della 
piattaforma inerziale al sorvolo di partico- 
lari radiofari. 
L'allimetro baromelrico dei vecchi tempi 
non e ancora andato in pensione. ma deve 
subire la concorrenza sempre maggiore del 
suo confratello elettronico, L'allimetro di 
precisione opera secondo il principio del 
radar, nella banda dei 4 GHz e fornisce 
costantemente I'altezza esatta sul livcllo 
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Flgura 5. Le giganlesche antenne radar soslltulscono occhl ed orecchi nel garanlire la sicurezza In »olo. 

del suolo, senza dipendere dalle variazioni 
della pressione atmosferica e senza richie- 
dere continue messe a punlo. 
L'indicazione deU'assetlo del velivolo av- 
viene in pratica tramite la piatiaforma 
inerziale. per cui non occorre uno stru- 
mento supplemeniare. Un altro vanlaggio 
di questo sistema e die I'assetto dell'aereo 
viene visualizzalo in ire dimension!. 
La velocita deH'aeromobile viene ricavata 
dai dati del calcolatore di volo, che estrae 
le sue informazioni da un certo numero di 
misuratori di pressione dinamica (lubi di 
Pitot) disposti sul rivestimento della car- 
linga. Attualmente si sta introducendo per 
gradi una nuova strumentazione di parti- 
colare importanza: il calcolatore dei dati di 
rendimento, che ottimizza in ogni istante 
la spinta dei molori a seconda delle parti- 
colari condizioni di volo. In questo modo 
non solo si risparmia carburante ma si 

sollecila meno il materiale. Una novita e 
anche il radar meteorologico a colori. Su 
uno schermo appare in diversi colori lo 
spessore delle nubi e vengono riportali i 
dati telemetrici della situazione esistente 
fino a 500 km dalla cabina di pilotaggio. 

L'atterraggio 
Un vecchio proverbio dice che "in discesa 
tulti i Santi aiutano". Perche la discesa 
possa pero avvenire senza incidenti, inter- 
viene anche in questo caso I'elettronica, 
sotlo forma di pilota automatico diretla- 
mente accoppiato alia "cloche". Con la 
grandezza della macchina cresce anche il 
numero degli autopiloti. Nel 747 ce ne so- 
no trc. NelPatterraggio essi si controllano 
a vicenda per evitare eventuali errori. Se 
uno di questi non si comporta in maniera 
perfetta, si autoesclude e gli altri continua- 
no ad occuparsi dell'atterraggio. 

II simulatore 
Per ogni tipo di aeromobile esistepresso la 
scde delle principal! Societa aeree una ca- 
bina completa montata a terra su gambe 
azionate idraulicaniente. Separata dal 
mondo esterno, pilotata elcttronicaniente, 
fornisce I'illusione dell'autentico panora- 
ma visto dai finestrini dell'aereo in tutte le 
situazioni di emergenza che si possono 
avere nella realta. Nel corso di quattro ore 
per ogni equipaggio e di Iboregiornaliere. 
si lotta senza pericolocon tutte lediffici ta 
che si spcra non avvengano nel volo re ale 
quotidiano. Un istruttore che sta dietro ai 
calcolatori introduce le difficolta sin dal- 
1'avviamento dei motori. E' chiaro che piii 
tardi in volo. quando si verificasse una 
reale situazione di emergenza. potranno 
essere prese le misure necessarie per rime- 
diare. Si arriva persino a simulate la de- 
pressurizzazione improvvisa della carlinga 
oppure una diminuzione della pressione 
idraulica nel circuito dei comandi. Per una 
fedele imitazione di tutti i movinienti del- 
Paereo vero. il simulatore pub muoversi 
secondo lull! i gradi di liberta. Una grande 
quantita di oscillatori pilotati in tensione 
produce tulti i fenomeni acuslici tramite 

A. 

Flgura 6. Cos! vede II pllola in un simulatore la plsla dl alterraggio in volo nollurno 

r mi— ill . vJ 
Flgura 7. La sicurezza del volo a lungo ragglo e 
garanllla da lord radar analoghe a quesla. Esse si 
trovano distrlbuite sul terrltorio e garantlscono la 
sicurezza nell'lntero spazlo aereo ed a tutte le 
allezze. 

miscelatori comandali dal software. E le 
accelerazioni? Poiche non e possibile otte- 
nerle in realta, si provvede alia loro simu- 
lazione. Facendo oscillate il simulatore. 
essendo questo isolalo dal mondo esterno. 
potranno essere imitate anche tutte le acce- 
larazioni. 

Elettronica di bordo e vita utile 
delle apparecchiature 
Tutti i componenti di ogni strumento sono 
singolarmente collaudati prima del mon- 
taggio. 1 componenti non vitali per il volo 
possono andare fuori servizio non prima 
di 1000 ore di funzionamemo continue. Se 
questi componenti non reggono alle prove 
di durata vengono inesorabilmcnte passati 
allo scarto. Gli apparecchi imponanti so- 
no montati almeno in doppio esemplare 
(ridondanza) e sono comunque controllati 
con rigorosa periodicita. La manutenzione 
e talmente accurata che la probabilita di 
guasto scende a valori infinitesimali. 

Tin no da: Popiilore Eleklronik n° 5 - Moggio,l9S2 
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La larghezza di banda audio nelle apparec- 
chiature per comunicazioni 6 di solilo limi- 
tata, in quanto basta una banda piuttosto 
stretta per irasmeuere soltanlo informa- 
zioni. II trasferimento di informazioni av- 
viene di solito tramile la voce umana. Di 
conseguenza la larghezza di banda scelta e 
suflicienlc a produrre un suono chiara- 
menle udibile e nulla di piu. A seconda 
della qualita necessaria. la larghezza di 
banda e normalmente dell'ordine di 
1,5 4.5 kHz. un valore che tuiti i radioa- 
matori e gli operatori CB conoscono mol- 
to bene, 
E' normale che il irasmeltitore venga es- 
cluso subito dopo il irasferimenlo deH'in- 
formazione. I disiurbi che si formano du- 
rame le interruzioni possono essere sop- 

esempio gli apparecchi per la CB). L'inien- 
zione e di coslruire un cireuilo che prenda 
in esame il livello di rumore presenle negli 
siadi audio entro una ristretta banda di 
frequenze appena al di fuori dello spettro 
audio. II percorso del segnale tra I'uscita 
del demodulatore e I'ingresso audio 4 in- 
terrotto non appena it rumore supera un 
certo livello predeterminaio. In conse- 
guenza di cio I'altoparlanie restcra muto 
fino a quando verra ricevuta una irasmis- 
sione vera e propria. 

Lo schema a blocchi 

Lo schema a blocchi del circuilo di coman- 
do dello squelch automaiico c illuslrato in 
figura I. II segnaled'uscila provenienledal 

squelch automatico 

Uno squelch garantisce che Tamplificatore di un ricevitore non possa 
essere inondato da disturb! indesiderati quando non e presente il 
segnale del trasmettitore. Questo dispositivo e essenziale nelle 
apparecchiature per comunicazioni, perche il trasmettitore viene 
spento durante le pause. Se il ricevitore non e dotato di un circuito di 
squelch, I disturb! erompono letteralmente dall'altoparlante durante le 
pause della trasmissione. 
A parte la semplicitd della costruzione e della taratura, il massimo 
vantaggfo dello squelch automaiico qui descritto e che non ci sar^ 
bisogno di essere un esperto per installarlo nella sezione audio di un 
ricevitore. 

pressi mediante il circuilo di squelch. In 
linca di principio ci sono ire diversi lipi di 
squelch: sulla portame, sul dislurbo e sul 
rapporlo segnale/rumore. Lo squelch sul- 
la portante deriva I'informazione dalla 
presenza o dall'assenza delt'onda porlante 
del trasmettitore. E' evidente che questo 
sistema non puo essere usato nelle irasmis- 
sioni a banda laierale unica (SSB) o a dop- 
pia banda laierale (DSB), in quanto I'onda 
portante in quesli casi e soppressa. II cir- 
cuito di squelch basatosul rumore control- 
la se il trasmettitore eallivoo meno esami- 
nando la quanlita di rumore presente all'e- 
sterno della banda passanle audio, dato 
che in assenza di segnale proveniente dal 
trasmettitore, il dislurbo e molto elevato. 
L'ultimo sistema e basatosul rapportose- 
gnale/rumore, che definisce la relazione 
tra il segnale rivelatoe la quanlita di rumo- 
re presenle in continuita. II segnale audio 
non e passato agli sladi amplificatori se il 
rapporlo segnale/rumore diminuisce oltre 
un certo livello. II maggiore svantaggio di 
questo sistema e che si tratta di un circuito 
alquanto dispendioso c complicato, nei 
confronti degli altri sistemi. 
AH'inizio di questo articolo abbiamo par- 
lato della larghezza di banda degli appa- 
recchi di comunicazione: parliremo da 
questo concetto per descrivere un circuilo 
di soppressione dei disiurbi completamen- 
te automaiico. 
Questo circuito e in primo luogo destinato 
ai ricevitori FM a banda stretta (come per 

demodulatore e applicato ad un amplifica- 
tore di rinforzo A1. L'uscila di questo am- 
plificatore viene rimandata al controllo di 
volume (I'ingresso audio) tramile un inler- 
rultore elettronico (ESI). II segnale di usci- 
la deiramplificatore AI viene fatto passa- 
re anche per un fillro passa-banda (A2) ed 
arriva aH'amplificatore A3 e poi ad uno 
stadio rettificatore (A4). L'uscita in c.c. 
dello stadio raddrizzatore determina I'a- 
pertura o la chiusura dell'interrultore elet- 
tronico ES4. Quest'ullimo conlrolla a sua 
volta gli interruttori elettronici ESI ed 
ES2. 
Quando il livello del rumore e piii basso 

del valore prefissato, I'interruttore ESI e 
chiuso e rinterrutore ES2 e aperlo. II se- 
gnale di uscita del rivelatore e percio pas- 
sato direttamente all'ingresso audio. 
Quando il livello di rumore e invece ecces- 
sivo. I'interruttore ESI sara chiuso ed ES2 
sar^ aperto. In questo modo il percorso del 
segnale audio sara interrotto e I'ingresso 
degli stadi audio verra messo in cortocir- 
cuito. La combinazione di ESI/ES2 serve 
ad eliminare i noiosi rumori dovuti all'in- 
tervento degli interruttori meccanici, che 
arrivano fino aH'altoparlante. 

Lo schema elellrico 
Lo schema del controllo automaiico di 
squelch si puo vedere in figura 2. II collega- 
mento al tcrminale "caldo" del potenzio- 
metro di volume, che si trova all'intemo 
del ricevitore. dovra essere interrotto. II 
filo in arrivo dovra essere collegato all'in- 
gresso deU'amplificatore buffer A I. Si col- 
leghera poi l'uscila di questo amplificatore 
al terminale "caldo" del potenziometro di 
volume, tramite ESI. 
II circuilo e alimentato da una tensione 
unica e percio gli amplificatori operazio- 
nali devono essere polarizzati "arlificial- 
mente". Si ottiene lo scopo mediante il 
partitore di tensione R3/R4, la resistenza 
R1 ed il potenziometro trimmer P2. In 
questo modo gli ingressi non inverlenti di 
Al e di A2 ricevono all'incirca la meta 
della tensione di alimentazione. 
II segnale di uscita di AI viene anche man- 
dato all'ingresso dell'operazionale A2, che 
forma il fillro passa-banda, tramite il con- 
densatore C4 ed il trimmer P2. il circuito 
accordato LC collegato tra I'ingresso in- 
vertenle e l'uscila di A2 determina la fre- 
quenza centrale del filtro passa-banda. 
Quesla frequenza centrale pub essere cam- 
biata con molta facilita, cambiando il va- 
lore dell'induttanza LI e/o quello del con- 
densatore C5. Con i valori che appaiono 
sullo schema, la frequenza centrale e di 
circa 5 kHz. II livello del segnale applicato 
all'ingresso del fillro passa-banda puo es- 
sere variato mediante P2. 
II segnale d'uscita dal filtro passa-banda, 
nella sua strada verso lo stadio rettificato- 
re basato su A4, e considerevolmente am- 
plificato dall'operazionale A3. II guada- 
gno dello stadio raddrizzatore potra essere 
messo a punto mediante il trimmer P3. 
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Figura 1. Lo schema a blocchi del controllo automatico dl squelch. 
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Figura 3, II clrculto stampato e lo schema dl montaggio del componenli per II controllo automatico dl 
squelch. 

Elenco del componenli 

Resislenze 
R1.R12 = 220 k 
R2 = 100 k 
R3,R4,R8,R13 = 10 k 
R5 = 820 n 
R6,R14 = 47 k 
R7 = 1 k 
R9 = 47n 
R10 = 22 k 
rii = ioon 

P2 = 47 klrimmer 
P3 = 2k2 Trimmer 

Condensatori 
C1 ,C9 = 22 n 
C2,C6 = lOOn 
C3,C10,C11 = 1 p/16 V 
C4 = 1 n 
C5 = 18 n 
C7 = 22 p/6 V 
C8 = 220 n 

Semlconduttori 
01 ,D2 = AA 119 
03 =1N4148 
IC1 = LM 324 
IC2 = 4066 

Varie 
LI = Bobina da 56 mH 

II circuilo che circonda I'interruttore elet- 
Ironico ES4 non agiscc sollanio da trigger 
di Schmitt ma garantisce pure che Tinler- 
ruttore non venga continuamente aperto e 
chiuso. Se la tensione ai capi del condcnsa- 
lore ClOsupera un certo valore, vieneatli- 
vato ES4 e I'intera tensione di alimentazio- 
ne apparira ai capi dellaresistenza R13. La 
combinazione D2, RIO, R12eCl 1 rallenta 
I'azione deH'interruttore evitando che gli 
impulsi dovuti a disturbi di breve durata 
possano agire sul circuilo. II punto di giun- 
zione tra ES4 ed R13 e collegato ad ES2 e 
ad ES3. La combinazione di ES3 con R14 
funziona da invertitore per pilotare ESI. 
Cost si e completalo il circuilo dello sche- 
ma a blocchi. Quando il rumore rilevato 
sara di livello basso, I'interruttore ESI sa- 
ra chiuso ed ES2 sara aperto. e percio il 
segnale d'uscita deiramplificatore buffer 
A I arrivera aU'ingresso degli stadi audio 
del rieevitore. Quando invece e presente un 
forte rumore, ES1 sara aperto ed ES2 chiu- 
so. Di conseguenza I'altoparlante restera 
muto. 

Costruzione e messa a punto 

II circuilo stampato e la disposizione dei 
componenli del circuilo di squelch auto- 
matico appaiono in figura 3. II circuito e 
rclativamente semplice e la costruzione 
non dovrebbe presentare problemi. Lo 
stesso vale per I'installazione, II controllo 
di volume della radio da equipaggiare si 
potra trovare facilmente e denlro quasi 
tutti gli apparecchicisaraunospaziosuffi- 
ciente per installare questo circuito. In ca- 
so contrario lo si potra montare in un pic- 
colo astuccio separato. 
La tensione di alimenlazione per il circuito 
squelch dovra avere un valore compreso 
tra 6 V e 12 V. La correnle assorbita e solo 
di alcuni milliampere, percio molto proba- 
bilmente baslera ralimentatore della ra- 
dio. 
La taratura del circuilo e facilissima. II 
livello d'ingresso di A2 e predisposto me- 
diante P2 in modo che possa essere esegui- 
ta correttamente la limitazione dei picchi 
di rumore all'uscita di questo operaziona- 
le. La soglia di intervento di ES4 (il mini- 

mo livello di rumore al quale si attiva lo 
squelch) viene predisposta mediante P3. 
La regolazione di P2, per quanto possa 
sembrare complicata, e in realta piuttosto 
semplice. Una regolazione errata di P2 fa- 
ra commutare continuamente gli interrut- 
tori tra apertura e chiusura. In questo caso 
si potra regolare P2 fino a che il circuito 

reagisca come dovrebbe. 
II controllo automatico di squelch potreb- 
be essere usalo in upplicazioni diverse, co- 
me i ricetrasmettitori CB. il rieevitore ad 
onde medie ed il cercapersone a spira di 
induzione (Elektor, Giugno 1982) usato 
come interfonico o per la sorveglianza dei 
bambini. M 
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La differenza tra un OTA ed un normale 
amplificatore operazionale puo essere ri- 
assunla in poche parole. Un amplificatore 
operazionale e pilotato da una tensione: la 
tensione differenziale d'ingresso viene 
moltiplicata per un guadagno fisso 
(100.000 voile, per esempio), e la tensione 
all'uscita sara molto maggiore. In altre pa- 
role si tratta di un amplificatore di tensio- 
ne a guadagno fisso. L'ingresso di un OTA 
e ancora una tensione differenziale, ma il 
segnale d'uscila e una corrente. Cio vuol 

quando un OTA 

non e un OTA? 

....quando e un 13600! 

Molti lettori conosceranno gte benissimo gll amplificatori 
operazionali a transconduttanza (OTA) tlpo 3080 e 3094. A partire 
dalla loro presentazione, avvenuta da parte della RCA nei primo 
anni '70, i component! di questo tipo sono stati usati in moltissime e 
diverse applicazioni. Di recente si § avuto I'annuncio di una nuova 
versione migliorata, II tipo 13600. In questo nuovo componente ci 
sono I diodf di linearizzazione all'ingresso, che permettono maggiori 
livelll del segnale ed un maggior campo dl controllo lineare (piii dl 
sei decadl!) ed anche del buffer ad impedenza controllata all'uscita. 
In questo articolo sottoporremo questo componente ad una plii attenta 
osservazione. La conclusione a cui arriveremo sard sorprendente: se 
usato nel suo schema ideale, questo OTA non 6 un OTA! 

dire che la relazione Ira i segnali di ingresso 
e di uscita non puo essere espressa da un 
semplice guadagno (di tensione): si usa in- 
vece la cosiddetta "transconduttanza di- 
retla" gm che si misura in "mho" (conlra- 
rio di ohm) oppure in mA/V. La corrente 
d'uscita puo essere nuovamente convertila 
in una tensione, con il semplice accorgi- 
mento di farla passare per una resistenza di 
carico Ruin questo modo saremo di fron- 
te ad un amplificatore di tensione con gua- 
dagno pari a gm x Ru Questo non sembra 
proprio spettacolare finche non scoprirete 
che gm puo essere controllalo da una cor- 
rente continua (I abc) entro un campo estre- 
mamente vasto. In altre parole, un OTA e 
un generatore di corrente pilotato da una 
tensione (se esiste una resistenza di carico 
esterna, divema un amplificatore di tensio- 
ne) con il "guadagno" variabile in un cam- 
po molto esteso mediante una corrente di 
controllo. 
Come abbiamo potuto vedere negli anni 
trascorsi, si perviene in questo modo ad 
una serie di interessanli applicazioni. Si 
prenda per esempio la figura 1: un regola- 
tore di volume pilotato da una tensione! 
La tensione di controllo Ucdetermina la 
corrente di polarizzazione Iabc. Tamo 
maggiore e questa tensione, tamo maggio- 
re sara il guadagno totale. Se Uc e zero. 

anche I'uscita sarit zero. Per ovvie ragioni, 
non si puo stabilire una reazione in questo 
circuito, e percio il guadagno dovra essere 
stabililo con Iabc e non dai componenti 
inseriti in un circuito di relroazione! 
Le applicazioni di questo circuito non so- 
no limitate al solo campo audio, come si 
pud rilevare dalla figura 2. Questa rappre- 
senta un oscillatore con uscita ad onda 
quadra e triangolare. La frequenza d'usci- 
ta e controllabile mediante una tensione, 
entro una banda molto ampia: da 2 Hz a 
200 kHz! In corrispondenza a correnti di 
controllo tra 10 nA ed I mA. Ma questa 
non e affatto Tunica applicazione alterna- 
liva di un OTA: Tabbiamo visto usare (e 
Tabbiamo anche usato!). Nei modulatori 
AM. nei moltiplicatori, nei convertitori in 
valore efficace vero, nei controlli automa- 
tici di livello, nelle resistenze pilotate in 
tensione, nei filtri, nei generatori sinusoi- 
dali, nei temporizzatori. nei PLL(anelliad 
aggancio di fase), nei circuiti di campiona- 
mento e tenuta, negli amplificatori logarit- 
mici e cosi via Anche il nuovo circuito 
DNR impiega un OTA per formare un 
filtro che abbia una frequenza di taglio 
variabile. 

11 13600 
II 13600 contiene due amplificatori a tran- 
sconduttanza controllati in tensione. cia- 
scuno dotato di ingressidifferenziali, diodi 
linearizzanti e buffer d'uscila controllati. 
Lo schema interno di un OTA si puo vede- 
re in figura 3. 
T4 e T5 formano all'ingresso una normale 
coppia differenziale (long-tailed pair, lel- 
teralmente "coppia a coda lunga"). II ge- 
neratore di corrente che si trova nella "co- 
da" (Tl, T2 e DI) e in effetti uno "spec- 
chio" di corrente (current mirror): la cor- 
rente di collettore di T2 e uguale alia cor- 
rente di polarizzazione 1 abc, A questo puto 
ci troviamo di fronte alia necessita di sce- 
giiere: fare un tuffo nelle acque profonde 
della teoria o lasciarla semplicemente per- 
dere?  Tenteremo di arrivare ad un 
compromesso. 
Per i piccoli segnali differenziali d'ingres- 
so, le correnti di collettore di T4 e di T5 (14 
ed 15) sono pressoche idenliche; essesono 
entrambe uguali alia somma delle rispetti- 
ve correnti di emettitore . per cui ognuna e 
pari a circa 1/2 Iabc. Contemporaneamcn- 
te, il rapporto tra queste due correnti e 
delerminato dalla tensione differenziale 
d'ingresso. Per i piccoli segnali, si potra 
constatare che la differenza tra le correnti 
di collettore (15 - 14) e uguale al prodotto 
della tensione d'ingresso per la corrente di 
polarizzazione (Uu. x Iabc), moltiplicato 
per un fattore costante: 

Um x Iabc = K (Is — Ia) 
Fin qui tutto bene. il prossimo passo e di 
aggiungere tre altri specchi di corrente (T6 
- T7- D4, T10 - Tl I - D6eT8-T9- D5), in 
modo che la corrente di collettore di Tl 1 
sia uguale ad ISequelladi T9sia uguale ad 
14. Cio significa che la corrente di uscita 
sara uguale alia differenza tra 15 ed 14, per 
cui sara: 

Uin x Iabc = K x lorn 
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flgura 2. Un oacMlalore conlrollalo In lenslone (VCO), con una Irequenza varlablle da 2 Hz a 200 kHz. 

in alire parole, l. ui diviso Umfla iranscon- 
duttanza) e uguale ad I mk diviso K; il rap- 
porto e determinato dalla corrente di pola- 
rizzazione! Questo e precisamente il moti- 
vo per cui un OTA e un disposilivo tanto 
pratico e versatile. 
Owiamente, quando la corrente di pola- 
rizzazione I vbi ezero, tulle le altrecorrenti 
dovranno essere zero ed il componente 
non conduce nessuna corrente. Inoltre. 
viene erogata la massima corrente quando 
14 oppure 15 e pan' a zero, per cui I'altra 
corrente (e di conseguenza la corrente di 
uscila) e uguale ad I abc. 
Per evitare mollissimi c laboriosi calcoli. la 
transconduttanza del componente e ripor- 
tata in forma di curva in funzione della 
corrente di polarizzazione, nel grafico del- 
la flgura 3. Si noti che la transconduttanza 
6 data in pmho (pA/V). per cui il guada- 
gno totale si ottiene molliplicando questo 
valore per quello della resistenza di carico 
in megaohm. 
In definitiva, di cosa disponiamo oral II 
circuito a sinistra della linea iratteggiala in 
flgura 3. non tenendo conto per il momen- 
to deidiodi D2eD3.eunOTA. La corren- 
te di polarizzazione e applicata alia base di 
T2; la tensione d'ingresso e collegata tra le 
basi di T4 e di T5 e la corrente di uscita 
appare ai collettori di T9 e di T11. Questo 
falto ci lascia alle prese con alcuni compo- 
nenti "strani" che dovrebbero, in apparen- 
za, costituire la differenza Ira un normale 
OTA ed il 13600. 
A destra della linea iratteggiala ci sono ire 
transistori. A prima vista, T12 e T13 sem- 
brano formare un normale stadio "Dar- 
lington". Un piii attentoesamedel circuito 
render^ pero evidenle che la corrente di 
emeltitoredi TI2econtrollata daT3. Que- 
sf ultimo e collegato al circuitospecchio di 
corrente basalo su T1 e T2, in modo che la 
corrente di collettore di T3 sia costretta ad 
essere uguale a quella di TI, che a sua volta 
e uguale alia corrente di polarizzazione 
I \bc. Riassumendo: la corrente di emettito- 
re di TI2 e uguale ad I abc. Abbastanza 
inleressante ma qual'e il punlo?! 
Cio che si deve tenere a mente e che Pin- 
gresso dell'OTA e un punlo piuttosto sen- 
sibile. Si dovra collegarlo di preferenza ad 
uno stadio buffer ad alta impedenza; que- 
sfullimo assume la sua massima impor- 
tanza ai bassi livelli di 1 \bc, quando I'impe- 
denza d'uscita dell'OTA e alta ed il livello 
del segnale e basso. Caricando I'uscita con 
un'impedenza relativamente bassa. si ot- 
terrebbe in queste condizioni una scarsa 
linearita. In altre parole,seTI2eT13sono 
impiegali come buffer d'uscita, sara consi- 
gliabile regolarli alia minima corrente pos- 
sibile. neH'interesse di una buona presta- 
zione ai bassi livelli d'uscita. 
Quando pero un OTA eroga forti correnti 
d'uscita. il successive stadio buffer deve 
avere un'elevata velocita di variazione. per 
potersi adaltare alle rapide variazioni della 
corrente d'uscita entro un campo suffi- 
cientemente ampio. [I modo normale di 
ottenere questo scopo e di regolare T12 e 
TI3 ad una corrente piuttosto elevata. 
Questo procedimenlo ci mette pero di 
fronte ad alcuni problemi: questi transisto- 
ri devono avere un punto di lavoro a bassa 
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eorrente - pergaraniire una buona lineari- 
ty. specialmente ai bassi livelli - ma anche 
ad una eorrente elevala per garantire 
un'alta velocita di variazione ai segnali 
mollo ampi. Non possiamo fare entrambe 
le cose nello stesso momento! 
La soluzione consiste nel variare la regola- 
zione del buffer d'uscita a seconda della 
eorrente di polarizzazione I \bc. Questo e il 
punto in cui interviene T3. Coniestabilito 
in precedenza. questo componente garan- 
tisce die la eorrente di Tllsiadelerminata 
da Iabc Fantastico! T12 e TI3 formano 
ora uno stadio buffer pressoche ideale tra 
I'uscita ad alia impedenza dell'OTA ed un 
successive ingresso a bassa impedenza. 

Aggiungere qualche diodo  
Nella maggior parle delle applicazioni. gli 
OTA vengono impiegati senza relroazio- 
ne. Come abbiamo affermato in preceden- 
za. questo e inevitabile quando si voglia 
predisporre con questo componente il gua- 
dagno totale del circuito. Esiste pero un 
grosso inconvenientc: qualsiasi mancanza 
di linearita nella caralterislica di trasferi- 
memo sara all'origine di distorsioni  
Per questo molivo e essenziale die 1'intero 
circuito si comporti nel modo piu lineare 
possibile. Questo non ^ da sottovalulare, 
se si considera che la eorrente di polarizza- 
zione die passa per lo stadio d'ingresso 
pub variare tra valori estremamente dis- 
tanti: dai nanoampere ai milliampere! Per 
rendere le cose ancora peggiori, lo stadio 
d'ingresso di un OTA e, per sua natura, 
non lineare. in quanto la transconduttanza 
h determinata dalla caralterislica tipo 
"diodo" dei transistori d'ingresso. Per i 
lipi piii vecchi di OTA, questo significava 
che la tensione d'ingresso non doveva su- 
perare il livello di circa 50 mV picco-picco 
ossia, in altre parole, I'estensione dinamica 
era piullosto limilata. 
Se noi potessimo limitare la non-linearita 
all'ingresso, potrebbe esserci la possibility 
di applicare livelli d'ingresso mollo supe- 
riori, migliorando il rapporto segnale/ru- 
more pur ottenendo la stessa distorsione 
massima. Una soluzione alternativa po- 
trebbe essere quella di predistorcere il se- 
gnale d'ingresso in modo da compensare la 
distorsione dello stadio d'ingresso ed otte- 
nere un segnale "pulito": occorrerebbe. 
insomma, distorcere "in opposizione" il 
segnale d'ingresso prima di applicarlo al- 
I'amplificatore. 
Questo e appunto lo scopo della presenza 
dei due diodi all'ingresso (D2 e D3 in figu- 
ra 3). Per vedere come funziona questo 
accorgimento, sara opportuno ridisegnare 
il circuito d'ingresso come mostrato in fi- 
gura 4. I due diodi appaiono ora sotto 
forma di transistori, con la base collegata 
al colleltore (ed e proprio cosi che si fa sul 
chip!), e si riliene che lutle le correnti del 
circuito siano controllate da generatori di 
eorrente. 
La eorrente ad emettitore comune per la 
coppia "long tailed" (I abc) e determinata 
dal generatore di eorrente Ib; la eorrente 
totale di polarizzazione dei due diodi e 11>. 
Per garantire la medesima eorrente atlra- 
verso i due diodi, in condizioni statiche, si 
collega tra D2 e I'alimentazione negaliva 
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Flgura 3. Lo schema elettrlco del nuovo OTA. Contlene pochl elemenll all'lnluori dl quattro "specchl dl 
eorrente" ed un normale ampllflcatore dllterenzlale. I dlodl 02 e D3 servono a rendere lineare II segnale, 
permetlendo amplezze plii elevate all'ingresso. 

un'altro generatore di eorrente (1/2 Id), Si 
presuppone infine, e la cosa e alquanto 
sorprendente, che anche il segnale d'in- 
gresso sia una corr en I e Is. Per il momento 
non prenderemo in considerazione quello 
che succede quando si applica una tensio- 
ne all'ingresso! Per gli scopi a cui vuole 
arrivare questa spiegazione, presupporre- 
mo pure che le correnti di base di T4 e di T5 
siano lanto piccole da poter essere trascu- 
rate. 
Se la eorrente d'ingresso e zero, le correnti 
che passano per D2 e D3 devono essere 
identiche (entrambe uguali ad 1/21d). Poi- 
che tutli i transistori sono identic!, le ten- 
sioni ai capi dei due diodi devono per forza 
essere uguali. Da questo deriva che anche 
le tensioni tra base ed emettitore di T4 e di 
T5 saranno identiche; percio avremo 14 = 
15 ed anche 15 - 14 = 0. Un'assenza di 
segnale all'ingresso significhera nessun se- 
gnale all'uscita, come era da aspettar- 
si  
Se ora si immette nell'ingresso una eorren- 
te Is, la eorrente che attraversa D2 dimi- 
nuiry: Is piu la eorrente che passa per D2 

dovra essere uguale ad 1/2 Id, come impo- 
sto dal generatore di eorrente in basso a 
sinistra. Quando diminuisce la eorrente 
che passa per D2, dovra pero crescere di un 
ugual valore la eorrente che passa per D3; 
la somma delle due correnti deve rimanere 
uguale ad Id. Una eorrente piii bassa per 
D2 richiede una riduzione della tensione ai 
capi di questo diodo; analogamente, un 
aumento della eorrente per D3 significa un 
aumento della tensione ai suoi capi. II ri- 
sultato e I'apparizione di una differenza di 
tensione tra la base di T4 e quella di T5. 
L'amplificatore differenziale convene 
questa differenza di tensione in un segnale 
differenziale d'uscita, 15 — 14. 
In pratica, la eorrente d'ingresso e dappri- 
ma converlita in una tensione (distona) 
mediante D2 e D3; quando questa tensio- 
ne e applicata a T4 e T5, le distorsioni si 
compensano e la eorrente differenziale 
d'uscita e indistorla! In figura 5 appare 
un'illuslrazione di questo fenomeno. Nella 
meta superiore del disegno, il segnale d'in- 
gresso e zero. Le correnti che aitraversano 
i due diodi sono identiche (= 1/2 Id) per 
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Flgura 4. La caratteristica di trasferlmento e resa 
lineare con I'agglunla del dlodl D2 e D3. Oueslo 
presuppone perd che I'ingresso sla pllolalo In cor- 
renle. 

Flgura 5. In assenza dl una corrente d'lngresso, 
non cl sard lenslone all'lngresso dell'ampliflcalo- 
re dKferenzlale (flgura 5a). In flgura 5b la corrente 
d'lngresso provocherd I'apparlzlone dl una len- 
slone U5 U4 ed a sua volta questa Induce II 
passagglo dl una corrente airuscila deirampllfl- 
catore dlfferenzlale. 

cui le tensioni ai loro capi sono anch'esse 
idenliche. Nella meta infcrioredel disegno, 
la presenza di una corrente d'ingrcsso (Is) 
ha provocato una riduzione della corrente 
di D2 ad un valore di 1/2 Id — Is; come gia 
spiegato in precedenza, la corrente di D3 
deve aumentare ad un valore di I /211)+ I s. 
Se noi "ricaviamo" questi valori dallacur- 
va che rappresenta la caratteristica dei dio- 
di (figure 5a e 5b) ritroveremo le tensioni 
Udj ed Ud-j. La differenza tra queste due 
tensioni e la tensione dilTerenziale d'in- 
grcsso U5 - U4, 
Nel caso -particolare in cui la corrente di 
polarizzazione (Ib) e uguale alia corrente 
del diodo Id, il passo seguente risulta faci- 
lissimo. Le tensioni base-emettitoredi T4e 
di T5 sono quindi rispettivamente identi- 
che a Uo:ed Udj. Le correnti di collettore 
si trovano quindi "estraendo" i loro valori 
dalla slessa curva; come risulta evidente, la 
differenza tra le due correnti e pari a 2 Is. 
Riducendo la corrente di polarizzazione 
dell'amplificatore (Iabc), le tensioni di base 
di T4 e T5 "scivolano" verso il basso della 
curva. In questo modo si vede che diminui- 
ra la differenza tra 14 ed 15; la relazione 
non lineare tra I se la corrente differenziale 
d'uscita restera pero in atto. Questo non 

Gli specchi 

di corrente 

Uno specchio di corrente non e una novita; 
si tratta semplicemente di un circuilo che 
garantisce 1'assoluta uguaglianza tra due 
correnti, Questa idea e pero estremamente 
utile nella tecnologia dei circuili integrali, 
perche si pu6 ottenere un'eccellente preci- 
sione senza che ci sia bisogno di una lara- 
tura esterna oppure di un adattamento dei 
componenti sul chip. II segretosta nel fare 
un buon uso delle caralleristiche identiche 
dei transistori. un fatto certo in quanto essi 
si trovano sullo slesso chip, come accade 
nella normale fabbricazione dei circuili in- 
tegrali. 
Come accade per lulte le migliori idee, il 
principio dello specchio di corrente e piut- 
tosto semplice. Quando si fa passare una 
corrente attraverso ad un diodo, apparira 
ai suoi capi una tensione. Vale anche il 
reciproco; se ai capi di un diodo si applica- 
no tensioni esattamente uguali, passeran- 
no in esso correnti uguali. Una data cor- 
rente definirti una tensione ben precisa e 
questa tensione definira la corrente mede- 
sima. 
Facciamo procedere ancora di un passo 
questa idea: se a due diodi identici si appli- 
cano tensioni uguali, in ciascuno di essi 
passera la stessa corrente! Lo stesso con- 
cello si applica ai transistori, basta che essi 
siano identici: la slessa corrente Ira baseed 
emettitore produrra correnti di base uguali 
e. sempre per il fatto che i transistori sono 
identici. anche le correnti di collettore sa- 
ranno uguali. Si deve osservare che questo 
vale per I'intero campo delle correnti am- 
missibili, nonostante che la caratteristica 
tensione/corrente di un diodo (o di un 
transistor) sia tutt'altro che lineare. 

Una volla stabilite queste premesse, il pas- 
so per arrivare allo specchio di corrente e 
molto breve. La figura 1 ci moslra la ver- 
sione piii semplice, che impiega due soli 
transistori. II e la corrente d'ingressoed 12 
e la corrente d'uscita "speculare", che do- 
vrebbe essere identica ad 11. 
Quando una corrente viene "costretta" a 
passare per Tl, questo transistor passer^ 
in conduzione. Esso regola la tensione 
collettore-emettitore (e con essa la tensio- 
ne di base) in modo che la tensione base- 
emetlitore corrisponda esattamente alia 
corrente di collettore desiderata, ignoran- 
do per il momento la corrente di base. Per 
ogni corrente d'uscita 11, la corrisponden- 
te tensione base-emettitore sara regolata 
dallo stesso transistor. 
In questo circuilo e presente la slessa ten- 
sione base-emettitore anche ai terminali di 
T2. Poiche quest'ultimo transistor e identi- 
co a Tl, la corrente di collettore 12 deve 
essere la slessa di quella di Tl! 
Riassumendo: se si applica a Tl una cor- 
rente 11, il transistor sviluppera una corri- 
spondente tensione tra base ed emettitore. 
Questa tensione appare anche tra la base e 
1'emetlitore di T2, cosicchfe la corrente di 
collettore di quest'ultimo (12) dovrii essere 
identica ad 11 (anche in questo caso igno- 
riamo la corrente di base!). 
Questo e lutto per quanto riguarda il fun- 
zionamento fondamentale di uno specchio 
di corrente. Non e'e nulla di misterioso o di 
trascendentale in tutto questo! In pratica. 
ne potrete facilmente costruire uno. secon- 
do io schema di figura 2, Per poter ottenere 
i migliori risultati. i due transistori dovran- 
no essere identici. Un modo facile per otte- 
nere lo scopo e di impiegarc un CA 3046 
(oppure un CA 3086). Questo circuilo inle- 
grato contiene cinque transistori identici, 
due dei quali polranno essere usati per uno 

specchio di corrente. Per quanto nel circui- 
lo siano indicati due strumenti. sara possi- 
bile usarne solo uno. Si regola prima la 
corrente di Tl. con il potenziometro PI; si 
sposta poi lo strumento sull'altro "brac- 
cio" (mettendo un ponticello nella posizio- 
nc precedenle): si dimoslrera che la corren- 
te di collettore di T2 e identica alia prima. 
Inlanto che siamo in argomento, possiamo 
aggiungere un terzo transistor (T3) in pa- 
rallelo a T2. Naturalmente in esso passera 
la stessa corrente di collettore dell" altro 
transistor. In altre parole, la corrente tota- 
le di collettore di T2 e T3 dovra essere 
esattamente uguale al doppio di quella di 
Tl! Un moltiplicatore di corrente di preci- 
sione, economico ed affidabile che po- 
trebbe rivelarsi utile per un convertitore 
D/A? Non tentate pero di brevetiarlo; lo 
ha gia fatto la Philips che ne fa uso nei 
riproduttori dei "dischi compatli"! 
Finora abbiamo sempre ignorato la cor- 
rente di base. Nel circuilo fondamentale 
essa deve pero provenirc tutta da 11. Cio 
vuol dire che la corrente di collettore di Tl 
e in effetti leggermente inferiore ad 11, ed 
altrettanto saranno tutte le altre correnti 
"speculari". Tornando alia figura 1, se il 
guadagno in corrente dei transistori (beta) 
e 100, le correnti di base saranno pari 
all' 1% delle correnti di collettore. Diciamo 
che le correnti di base sono entrarnbe ' 1" e 
percio le due correnti di collettore saranno 
"100". Cio significa evidentemente che 11 
= 102 ed 12 = 100 : un errore di appena il 
2%! 
Naturalmente questo errore si ridurra con 
un aumento del guadagno in corrente del 
transistor. Per avere uno specchio di cor- 
rente di precisione. il guadagno del transi- 
stor dovrebbe pero tendere all'infini- 
lo e questo non e poi tanlo facile. Una 
soluzione migliore e quella di aggiungere 
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solo "sembra ragionevole" osservando la 
curva; sc ne pud anche effettuare la dimo- 
strazione matemalica. II calcolo vero e 
proprio apparira altrove; i meno dolati 
nelle scienze malematiche possono ovvia- 
mente rinunciare alia dimostrazione ed 
avere Cede nei risuliati; 

Inul — 1^- |4= 21.( — ) 
Id 

Da questa formula e dallo schema risulta- 
no evidenti molle cose. In prime luogo. il 
guadagno di corrente i proporzionalc al 
rapporio Ira Ih ed Id. Perd ad una condi- 
zione; la corrente altraverso i diodi deve 
passare in una sola direzione! Cid significa 
che Is deve essere almeno inferiore ad 1/2 
1 d. Se per I nsi scclgono valori troppo bas- 
si, la distorsione potra diventare estrema- 
mente clevala  
La conclusione e piuilosto sorprendente: 
questo OTA non e un OTA, ma un ampli- 
ficatore di corrente! Nel caso ideale sara 
necessaria una corrente d'ingresso; ne esce 
una corrente ed il rapporto tra le due (gua- 
dagno di corrente) edelerminalo dalla cor- 
rente di polarizzazione deiramplificalore 
(Iarc) e dalla corrente del diodo (Id). Le 
"tensioni" non e'entrano affatto con que- 
sta storia! In effctti, sesi applica alfingres- 

so una tensione (differenziale), i due diodi 
non saranno in grado di predistorcerla. II 
circuito complelo si comportera quindi co- 
me qualsiasi altro OTA, con tulle ledistor- 
sioni connesse con questo modi di funzio- 
nare! 
In pratica si impieghera di solito un modo 
inlermedio. Invece dei generalori di cor- 
rente. si useranno delle resistenze per 
"converlire" le tensioni nelle corrcnti ne- 
cessarie, I risuliati ottenuti in tale modo 
non saranno ovviamente del tulto ideali, 
ma saranno ancora sorprendentemenle 
buoni sc confrontati con quelli dei vecchi 
OTA. In particolare, la tensione d'ingresso 
potra essere anche decuplicata, pur mante- 
nendo la stessa distorsione. Questo fatto 
permettera di migliorare di 20 dB il rap- 
porto segnale/rumore. Niente male e, se 
considerate il buffer d'uscita ed il fatto che 
sul chip, di quesli disposilivi ce ne sono 
due. questo integralo diventa proprio inte- 
ressante! 

Bihliogrqfia: 
Fogli ilati EXAR e National Semiconductor 
(rispenivamente per I'XR 13600 e per I'LM 
13600) ■ 

Relazlone llneare Ira Is ed loui. 

Per In sladio differenziale d'ingresso. T4 e T5. il 
rapporto delle corrcnti di collettore i delermina- 
to dalla difterenza di tensione tra le basi: 

U5-Ul= — In — 
q I- 

II faJiorc KT/q dipcndc. ira I'jltro.dalla icmpc- 
ralura; alia icnipcraruraambicnie(250C)il valo- 
rc c di circa 25 mV. 
Se conszideriamo che la differenza ira 15 cd 14 e 
ugualc alia corrcnic d'uscila loui. e che la lore 
somma e ugualc ad la. e evidenic che la prece- 
dente formula puo essere convenita nclla: 

u5-U4=k_t m 
q /; IB /■ l.tul 

La stessa tensione (L'5 - 1141 a p pa re pcr6 anche 
ai capi di D2 c di D3. Ci6 significa cite anche la 
scguenic formula deve essere vcra: 

u5-i;4=*Iin V;"> + ,s 

'/. ID - Is 

Con qiialchc nmcscolamenlo, si c irovato che la 
relazione ira K.ui ed Is c in dcfiniliva la seguentc: 

i = 2ls( 15 ) v In ^ 

>•2 li 
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Figura 1. La verslone base dello specchio dl cor- 
rente. 

mA i'J 

" Ta r 

10 or 

»1IB A3 

Figura 3. Una versione plit complela dello spec- 
chio di corrente. Figura 2- II circuito di prova. 

uno o piii transislori, come si vede in figura 
3. In questo modo viene ridotto I'errore di 
un fatlore pari al guadagno del transistor 
supplementare! 
A prima vista, questo circuito potra essere 
osservato in senso "inverso", con 12 come 
corrente d'ingresso, ma in questo non e'e 
nulla di male. Presupponiamo che da sini- 
stra sia introdotta una corrente 11. Se Tl e 
bloccalo, all'mizio la corrente dovra pas- 
sare altraverso la base di T3 per arrivare a 
T2. In effelti. Tl e T2 formano uno spec- 
chio di corrente: altraverso Tl passcra ora 
una corrente uguale alia corrente di collet- 
tore di T2. Questa e a sua volta pressoche 
idenlica alia corrente di collettore di T3. 
Diamo ora un'occhiala alle corrcnti di ba- 
se. Tutti i transistori sono regolati perave- 
re correnti di collettore virtualmente iden- 
liche, per cui anche le loro correnti di base 
dovranno essere uguali. DaU'emetlitore di 
T3 sono derivale due correnti di base (per 
Tl e per T2); la meta di questa corrente 
deve corrispondere alia corrente di base di 
T3 (ricavata da 11), mentre I'altra meta 
proviene da 12. Tulto questo significa che 
II ed 12 sono pressoche identiche: la sola 
differenza e che la corrente di base richie- 
sta da T3 e leggermente maggiore, perche 
quest'ultimo deve avere una corrente di 
collettore un pochino piii elevata. Come 
precisalo prima, questo errore si riduce in 
proporzione al guadagno in corrente di 
T3. 
Questo specchio di corrente a tre transisto- 
ri e quasi perfelto: infalli e usato nello 
OTA. Si noti che T2 e in pratica collegato 
come un "diodo"; come tale appare anche 
nel circuito deH'OTA. Non occorre dire 
che gli imbarazzami eventi del tipo "flul- 
tuazioni termiche" non hanno effetti dele- 
teri, poiche i transistori sono tutti sul ma- 
desimo chip. x 
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I proprielari di un Junior Computer ci 
inviano regolarmente dei programmiscrit- 
ti per la "loro"macehina: lo staffeditoriale 
di Elektor li prova tutli coscienziosamente 
e li "districa" con it disassemblatore. Pur- 
troppo il risultato non e sempre incorag- 
giante e talvolta il lavoro rassomiglia tanto 
a quello del perito settore aH'obitorio. No- 
nostante tuiio, e bello ricevere tante scin- 
tille di libera iniziativa! 
Ogni tentative in questa direzione richiede 
aulomaticamente un disassemblatore, ma 
questo non e il solo motive di possedere un 
"trita-software". In unione con il pro- 
gramma redattore e con I'assembler, il dis- 
assemblatore mette in grade gli operatori 
di scrivere i propri programmi ed anche di 
decodificare quelli racimolati presso gli 
amici o sulle riviste. 

Tultl i partlcolari 
II trita-software i memorizzato in una 
EPROM tipo 2716. II software occupa il 
campo di indirizzi Ira SFSlfffeSFFFF. La 
EPROM potra essere montatasu unasche- 
da RAM/EPROM, oppurcsulla minische- 
da EPROM pubblicata in questo stesso 
numero. Nelle locazioni SF81$)'....SFDD9 

il trita-software 

disassembla il software del Junior Computer 

e programma le EPROM 2716 

Mentre lo sviluppo di un proprio sistema software rassomiglia spesso 
ad un salto nel buio, I'analisi del software altrui pub essere spesso una 
sorta di rivelazione. In entrambi i casi sara necessario un 
disassemblatore, del tipo di quello che stiamo per descrivere. Inoltre 
esso si presta bene ad aiutare nella conversione in "BASIC" del proprio 
elaboratore. Poiche il "trita-software" b memorizzato in una EPROM 
2716, perchb non inserire nell'hardware EPROM pubblicato in Giugno 
un software di programmazione delle EPROM (da memorizzare nello 
spazio che avanza)? 

e memorizzato il disassemblatore vero e 
proprio. 
Nelle locazioni $FDDA,...$FFF9 ci sono 
le "EPROM PROGRAMMING UTILI- 
TIES" (che saranno descritle piii avanti in 
questo articolo) e nelle locazioni 
SFFFA SFFFF sono conservati i dali 
dei vettori, ai quali i possessori del JCsono 
gia abiluati. 
La sezione disassembler del "trita- 
software" si puo vedere in Tabeila 1. Dopo 
I'inizializzazione (introdurre I'indirizzo di 
panenza $FC4E tramite PM!),il computer 
fa rapporto definendo i tasti funztonali 
necessari. Si preme il tasto D per introdur- 
re due indirizzi che "transennano" il cam- 
po di memoria che dovra essere disassem- 
blato (terminando con un CR). NeU'esem- 
pio della tabeila I, il campo e compreso tra 
$0200 ... S022F, Si osservi che si deve inse- 
rire I'indirizzo finale e che in questo caso 
non si applica la regola dell'indirizzo finale 
+ 1". 
Segue il messaggio "L. P. SP?". Premendo 

il tasto L, Foperatore pud disassemblare 
I'inlero campo di memoria "in un colpo 
solo". II tasto P lo fa invece in blocchi di 15 
istruzione (un intero schermo del monitor: 
la riga piii alta e I'ultima che estatastam- 
pala prima di azionare P). La barra degli 
spazi SP permetle di disassemblare un'i- 
struzione dopo I'altra, e questo e il sistema 
piii lento. 
II programma "sgretolato" della tabeila 1 
dd un'idea del tipo di informazioni che 
saranno stampate. La tabeila 2 mostra il 
tabulato esadecimale del disassemblatore. 
Vengono visualizzali prima di tutto I'indi- 
rizzo ed il codice operative dell'istruzione; 
segue il/i byte contenuto/i nell'istruzione. 
Segue poi la "sigla" mnemonica dell'istru- 
zione, che e stampata dopo un certo nume- 
ro di spazi. Quando sia rilevante per il 
programma. la riga lermina con il dato 
riguardante I'operando. Gli spostamcnti 
che riguardano il salto condizionalesono, 
per cost dire, "tradotti" ed altrettanto av- 
viene per gli indirizzi di destinazione dei 
salti. 
I dali che non siano riconosciuti come co- 
dici operativi di un'istruzione hanno la si- 
gla mnemonica formata da Ire simboli 
"American AT" che e stata loro assegnata 
(vedi per esempio I'indirizzo 02IE). Un 
tale tipo di dato ha la lunghezza di un byte. 
Si noli che FF non e riconosciuto come 
codice operativo di ctichetta. 
In seguito si preme R ed il programma 
torna al PM. Potrebbe essere piii facile? 
La pressione del tasto H equivale all'azio- 
namento di M duranle il PM ed A rappre- 
scma la "tabulazione ASCII". Dopo I'in- 
serimcnto di due indirizzi seguiti da CR, 

Tabeila 1 

FC4E 
FC4E A9 R 
VALID COMMANDS: A D H L P R SP 

DISASSEMBLE: 200, 22F 
L, P. SP ? 
L 
0200 A9 00 LOA# $00 
0202 AD 01 02 LDA $0201 
0205 A5 03 LDA $03 
0207 Al 04 LDA ($04,X) 
0209 B1 05 LDA ($05),Y 
020B B5 06 LDA S06,X 
020D BD 07 08 LDA $0807,X 
0210 B9 09 OA LDA $0A09,Y 
0213 B6 0B LDX $0B,Y 
0215 20 0C 0D JSR $0D0C 
0218 4C 0E OF JMP $0F0E 
021 B 6C 10 11 JMP ($1110) 
021 E 77 @@@ 
021 F FF @®@ 
0220 00 BRK 
0221 00 BRK 
0222 CA DEX 
0223 C8 INY 
0224 E8 (NX 
0225 OA ASL A 
0226 F0 12 BED $023A 
0228 DO FE BNE $0228 
022A B0 34 BCS $0260 
022C 90 EE BCC $0210 
022E FA @@@ 
022F 00 BRK 
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sorgente deslinazlone 

e«E3 ME2 
CURAD 

ME7 MEG 

> 

puniatore 
di sorgente 

DREA_N 

> ME4 1/ 

r=^ ME8 ^ MEG ME8 
POINT POINT K 

rfi~> MFB MFA V \ £ 
puniatore dl deslinazlone 

MEB eeEA 
IDIF) - tDESSAi - ISORSAl 

[(OESSAl >(SOREA)|U (IDESSAI <(2 • (SORSAI - (SOREA)}) 
Figura 1 - I campl dl memorla coinvoltl nella routine EPRUTL. Azlonando I taslo M, R. V oppure F. si 
fanno muovere I puntatorl CURAD e POINT lungo tulle le locazlonl da SORSA e DESSA, rlspetllvamente 
lino a SOREA e DESEA. 

viene slampato il tabulato esadecimale 
(vedi tabella 2). II taslo A permette la 
stampa di un tabulato esadecimale che 
mostra ilcodice ASCII diciascun carattere 
alfanumerico nel campo $20'....$7E. Ne! 
caso di dati che si trovino fuori da questo 
campo. appare uno spazio. Questa caratte- 
rislica permette di allocate velocemente 
dei dati tipo messaggi del computer da 
stampare, Una volta che il lettore abbia 
imparato a "masticare" il disassemblato- 
re. potr^ vedere che questo e pieno di tali 
messaggi. 

Non solo, ma anche  
L'operazione di stampa del tabulato pub 
essere interrotta premendo il tasto BRK. II 
vetfore di sallo BRK porta il pP ad un 
punto centrale del programma, dove at- 
tende Pazionamento di un (nuovo) taslo. 
Quando si introducono due indirizzi allo 
scopo di definire una tabulazione od un 
listato, il secondo indirizzo dovra essere 
maggiore del primo. In caso diverse si do- 
vranno reinserire i due indirizzi e stavolta 
si prega di metterli nel giusto ordine! 
Oltre che inserire i dati nelle locazioni di 
memoria piii usale dclle pagine00ed I A. il 
"irita-sofuvare" deve disporre delle loca- 
zioni S0O'I(1...S0027. Si dovra ora aggiun- 
gerc la locazione S002S per accogliere il 
software supplementare. Cili operator! de- 
vono stare attenti a non usare queste loca- 
zioni di memoria per il programma che 
desiderano "analizzare". 

Pertoratore di software 
Ora die siamo in possesso del nccessario 
hardware (Elektor di Giugno 1982) si po- 
tra cominciare ad infilare del software 
RAM od EPROM nei 2716. II programma 
c awiato mediante il PM a partire dall'in- 
dirizzo SFDDA. Dope I'iniziajizzazione, 
si stampa il nome del programma insieme 
ad un elenco dei tasti validi. Si premera poi 
il tasto P deiparametri in modo da definire 
il campo degli indirizzi inlroducendone 
Ire, come si vede in figura 1. Si deve per 
prima cosa specificare il "FIRST. LAST 

SOURCE ADDRESS" (primo ed ultimo 
indirizzo di origine). In altre parole ci vor- 
ranno gli indirizzi SORSA e SOREA a 
ciascuna estremita del blocco di dati che si 
deve memorizzare o rilocare. Fare atten- 
zione che SOREA sia un numero piii gran- 
de di SORSA, altrimenti la procedura di 
inserimcnto (primo indirizzo-virgola- 
ultimo indirizzo-CR) dovra essere ripetu- 
ta. Battere poi il "FIRST DESTINATION 
ADDRESS" (indirizzo della prima desti- 
nazione). Quesl'ultimo e noto come DES- 
SA e definisce la locazione del primo indi- 
rizzo che apparliene ai dati da program- 
mare o muovere (battere il primo indirizzo 
seguito da CR). 
Sono validc le seguenti funzioni di-taslo: 
// tasto M (MOVE) garantisce che il blocco 
di dati SORSA...SOREA sia memorizzato 
o rilocato nel blocco di destinaizone DES- 
SA DESEA (purche il programmatore 
di EPROM sia collegato e predisposto per 
la programmazione - ma di questo parlere- 
mo piii diffusamente in seguito). Per moli- 
vi che coinvolgono il taslo V. i due blocchi 
non possono sovrapporsi. I ire puntatori 
degli indirizzi devono essere predisposii 
tenendo conlo dei parametri indicati in 
figura 1. Alia fine del programma appare 
sullo schermo o viene stampata la frase 
"DATA MOVED" (i dati sono stati spo- 
stati). 
// tasto F (veriflca FF) da all'operatore la 
possibilita di controllare se le locazioni 
DESSA....DESSA + n — I contengano o 
meno FF (n rappresenta il numero delle 
locazioni di memoria nel blocco di dati da 
programmare). Se cib avviene, i dati po- 
tranno essere mcmorizzali in questo parti- 
colare campo. Vcrranno stampati I'indi- 
rizzo ed il contenuto di tutte le locazioni di 
memoria che non contengono FF. Una 
volta esplorale tulle le "n" locazioni, ap- 
pare la scritta "DATA COMPARED" (i 
dati sono stati confrontati). 
// tasto R (RFI.OCATF). Tutti gli indirizzi 
assoluti entro il blocco di dati SORSA- 
 SOREA vengono adattali alia nuova 
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Tabella 2 - Tabulato esadecimale del trlla- 
programmi 
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situazione che si verifica muovendo o pro- 
grammando un blocco di dali. II nuovo 
indirizzo e defmito dal contenuto di DIF 
(vedi figura I). Alia fine della procedura 
viene stampata la parola "RELOCA- 
TED". La funzione del tasio R non e ne- 
cessaria quando viene memorizzalo il soft- 
ware rilocabile (senza dei .IMP e dclle su- 
broutine interni). oppure se il contenuto di 
una EPROM dcve essere trasferito ad 
un'altra. Per eopiare i dati di un RAM in 
una EPROM. si preme prima R e poi M. 
Per eseguire Poperazione inversa si preme 
prima M e poi R. 
// lasio V (VERIFY). Mette a confronio I 
blocchi di dali originali e le loro versioni 
rilocate, byte per byte. Ogni volta che com- 
pare un errore, viene stampata la locazioqe 
incriminata, completa di indirizzo e conte- 
nuto. L'operazione termina con il messag- 
gio "DATA COMPARED". 
// tastn H (BACK) inserisce un ritorno al 
PM ogni volta che il computer e pronto 
oppure I'operalore vuole disassemblare un 
blocco di dali rilocato/programmato (per 
verificare la routine del tasto R). 
II tasto ST(ST/NM!sulla lasliera principa- 
le) permette che avvenga un ritorno da PM 
ad EPRUTL comecomando di avviamen- 
10 a caldo. Appare poi la dicitura 
"XXXX<=AD=<YYYY TO>=ZZZZ. 
dove XXXX sta per "FIRST SOURCE 
ADDRESS" (primo indirizzo di origine), 
YYYY sta per "LAST SOURCE AD- 
DRESS" (ultimo indirizzo di origine) e 
ZZZZ sta per "FIRST DESTINATION 
ADDRESS" (primo indirizzo di destina- 
zione). 
A proposito. ST potra essere azionato du- 
rante EPRUTL perslampare i treparame- 
Iri di indirizzo ed il loro stato interno du- 
ranle un'operazione. Questa possibilita e 
estremamente pratica, perche talvolta si 
devono cambiare temporaneamente i pa- 
rametri. Nello stesso tempo, erammentato 
aU'opcratore il materiale introdotto "ire 
schermi prima". 

Come evitare che 
11 programme "deragli" 
I. II programmatore di EPROM deveesse- 

re collegalo alia scheda dei bus. La scheda 
e indirizzata nel modo normale durante la 
programniazione. Cio vuol dire che si do- 
vra inserire un "FIRST DESTINATION 
ADDRESS" ($20000 maggiore). per i mo- 
livi descritti nel terzo libro del JC. Ma 
questo non implica che qualsiasi dato 
EPROM locato al di solto di $2000 nella 
mappa della memoria. come per esempio il 
monitor della scheda principale ed il soft- 
ware TM e PM sia escluso. Al punto 3 ci 
sono lutti i particolari. 
2. Si deve scegliere un blocco di indirizzi da 
4 K con i eommutatori S3...S6. e questo 
non deve coincidere con blocchi di dati gia 
esistenti: allrimenti si avrebbc un doppio 
indirizzamento. Se occorre si potranno to- 
gliere momentaneamente una o due sehede 
di memoria dalla scheda dei bus. Si ricordi 
che sono esclusi anche i primi due blocchi 
da 4 K (vedi punto 1). 
3. IL FIRST DESTINATION ADDRESS ✓ 
inserilo subito prima delPavviamento del 
programma, deve essere locato dentro al 
blocco da 4K scelto (vedi punto 2). Questo 
indirizzo non deve necessariamente essere 
Pindirizzo iniziale definilivo (lo si potra 
modificare piii tardi). Vogliamo ora cari- 
care i dali nella EPROM sul programma- 
tore. un byte alia volta, con I'ausilio del 
tasto M. Ma attenzionc! se si deve variare 
qualche indirizzo assolulo, si cominci con 
Pinserire il vero FIRST DESTINATION 
ADDRESS usando il tasto P. (In seguito 
premere nuovamente R e P. seguili dal 
primo indirizzo del programmatore di 
EPROM). Alia fine si azionera M. 
4. Non si deve "chiudere" S2 sul program- 
matore di EPROM fino ad un momento 
prima delPeffclliva sequenza di program- 
mazione (con il tasto M). Durante la pro- 
grammazione. il LED D9 si accendera e 
restcra acceso durante Pintero processo. 
(Vengono caricati circa 20 byte al secondo, 
per cui ci vorra un bel po' di tempo). S2 
deve essere aperto subito dopo lo spegni- 
mento di D9 e Papparizione sullo schermo 
della scritta "DATA MOVED"! 
5. Lc EPROM tipo 2716 e 2732 hanno una 
eosa in comune: non gradiscono essere 
esposte alPurto dell'inlera tensione di pro- 

grammazione (25 V) senza possedere il 
confortanle appoggio di una tensione di 
alimentazione di 5 V. II circuito di figura 2 
dovri) essere aggiunto alPhardware del 
programmatore di EPROM per"smorzare 
la botta". 
6. Per verificare se un integrate 2716 e 
rcalmente vuoto. inviare un blocco da 4K 
al programmatore di EPROM; scegliere 
poi un FIRST DESTINATION AD- 
DRESS che corrisponda al primo indiriz- 
zo nel campo oppure ad una dclle successi- 
ve 2048 locazioni: inserire ora un blocco 
qualsiasi di dati da 2K. Premere infine il 
tasto F. 
7. Ogni volta che si desideri duplicate del 
software EPROM. memoriz.zare la versio- 
nc "modello" su una scheda RAM/E- 
PROM (a meno che non si tratti di una 
EPROM del sistema). Inserire la EPROM 
presumibilmcnte vuota nella scheda di 
programmazionc. Seguire poi le istruzioni 
dei punli 3 e 4. Dopo un breve inlervallo, la 
"trasfusione" dei dali dovrebbe essere 
completa. 
8. II caricamento del software EPROM in 
una RAM non dovrebbe presentare dei 
problemi. e polrebbe venire utile ogni vol- 
ta che si desideri memorizzarc su cassette 
dei programmi del sistema, oppure si vo- 
glia cambiare il contenuto di una EPROM. 
Si copiano per prima cosa i dati (con il 
tasto M) e poi se ne effeltua, se necessario, 
la rilocazione (con il tasto R). Con il tasto 
V, Poperatore potra controllare quali sia- 
no le locazioni allcrate per I'azione della 
routine del tasto R. 
9. Usando il tasto R.attenzionealletabelle 
di ricerca ed alle "stringhe"! Un dato che 
abbia la forma "20 41 54" e ambiguo, 
perche polrebbe essere sia il codice ASCII 
per " i—i AT" oppure polrebbe significare 
JSR-S5441! Se 54 e un ADH entro il bloc- 
co di dati da programmare ($200  
$5FFF sulla scheda della RAM dinamica), 
ci sara il rischio di provocare la cancelia- 
zione di un 54 premendo il tasto R. Ecco 
perche e una buona idea quclla di control- 
lare prima di tutto la locazione di queste 
tabelle e di controllare che rimangano in- 
talle dopo la pressione di R (prima di pre- 
mere M). In questi frangenli il disassem- 
blalore sara di grande aiuto. 
10. Uno speciale programma. descritto 
nell'articolo di giugno sul software 
EPROM, dovrebbe essere necessario per 
memoriz.zare i dati con il sistema passo- 
passo, impiegando la routine monitor ori- 
ginale. Per fortuna tutto questo non e piii 
necessario, grazic alia routine PM. Basta 
introdurre la locazione EPROM da pro- 
grammare (la versione del programmatore 
EPROM - vedi il punto 3), abbassare la 
barra di spazialura. inserire il dato e pre- 
mere il tasto "." (punto). Assicurarsi che il 
programmatore di EPROM sia pronto a 
funzionare. come indieato al punto 4. 
Per quanto sianonecessari pochissimi tasti 
per programmare le EPROM. gli operatori 
scopriranno ben presto che il repertorio 
dclle possibilita e sorprcndentemenle va- 
sto. H 

EPROM 5V 
ptf 1> 

0C Ml 

j T"i:i j 
4-t IN4001 

24 V 
50 mA 

'TUN 
TUN 

04 - 5v6. 400 mW D5.D6 10 V 400 mW 
47t« I UN 

TUN 3V3 
400 mW 

Figura 2 - Oueslo circuito deve essere aggiunto al programmatore di EPROM per evitare che la EPROM 
da programmare diventi una specie di "patatina frltta" se si commuta per sbagllo S2 prima di collegare 
ralimentazione al programmatore. Un interrutlore di rete comune non e una garanzia al 1000/2! 
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La modulazione 
In linea di principio, un trasmettilore pud 
cssere semplicemcnte formato da un oscil- 
latore che genera un segnale di frequenza 
piuttosto elevata. II segnale viene poi 
"mandalo in aria" mediante un'anlenna. 
Come si puo vedere in figura la, i trasmet- 
titori sono in maggioranza un pochino piii 
complessi e contengono allri componenti, 
oltre all'oscillatore. Osserviamo lo schema 
a blocchi della figura la. Un segnale prove- 
niente daH'oscillatore con una frequenza, 
diciamo, di 4 MHz, enlra in un amplifica- 

i fondamenti dei 

ricevitori SSB 

un rapido corso sulla tecnologia 

dei ricetrasmettitori 

SSB vuol dire "Single Side Band" (in italiano BLU = Banda Laterale 
Unica), e va bene, ma che vuol dire in realty? Questo articolo non si 
limiterd a chiarire il signlficato di termini come "banda laterale" e 
"frequenza portante" ma garantirii anche ai non iniziati i primi elementi 
della teoria generale dei ricetrasmettitori. Un altro articolo in questa 
stessa rivista sard un invito rivolto ai lettori per la costruzione del loro 
ricevitore SSB personale; pero, prima di rizzare le orecchie e di correre 
a prendere il saldatore, sard bene gettare uno sguardo ai "retroscena" 
e vedere cos'e che si vuole costruire! 

tore dove la sua potenza eaumeniaia da un 
paio di mW a 100 W, tanto per fare un 
esempio. II segnale viene poi falto passare 
per un filtro che lo "ripulisce" togliendo 
qualsiasi componente indesiderata (inler- 
ferenze, eccetera), II filtro garantisce pure 
che I'impedenza deH'amplificatore e la ri- 
sonanza dell' antenna siano in perfetto ac- 
cordo. 
II segnale effettivamente trasmesso e chia- 
mato "onda portante". Anche se un ricevi- 
tore adatto e in grado di captare questa 
emissione, I'onda portante da sola e inin- 
telligibile. Allo scopo di permeltere il tras- 
fcimento di informazioni da un trasmetti- 
lore ad un ricevitore, si dovranno aggiun- 
gere all'onda portante dei dati di un tipo 
qualsiasi. In pratica bisognera modularla! 
Come suggerisce il nome, I'onda portante 
serve a "portare" le informazioni. 
11 modo piii semplice di modulate I'onda 
portante equcllodi usareI'interruttoreche 
si vede in figura la. Questo interruttore 
permette di interrompere I'onda portante 
trasmessa ad intervalli regolari: questo sa- 
ra un metodo efficace per trasmettere in- 
formazioni. basta che il trasmettilore ed il 
ricevitore adottino lo stesso codice (per 
esempio il codice Morse). 11 risultato potra 
essere paragonato ad una serie di "segnali 
di fumo" in radiofrequenza. 
L'interruttore che apparc in figura la po- 
'ra essere considerato un codificalore di un 

trasmettilore CW (Continuous Wave = 
onde persistenti). In pratica I'onda non e 
del tutto uniforme (persistente), ma risulta 
spezzettata in piccole porzioni dal codifi- 
calore. Questo tipo di modulazione viene 
talvolta chiamato "modulazione ad im- 
pulsi". 
Esistono anche altre forme di modulazio- 
ne; una delle piii note e illustrala in figura 
lb, In questo caso rinterrultore e stato 
sostituito da un circuito di controllo della 
tensione, che provoca una variazione della 
tensione di uscita deiramplificatore di po- 
tenza, in proporzione al segnale prove- 
niente da un microfono. Nello schema a 
blocchi di figura lb, e stato scelto un se- 
gnale di I kHz per la modulazione, e si 
vede chiaramente che 1'inviluppo (ossia 
fandamento delle ampiezze) del segnale di 
uscita ha la forma dell'onda di modulazio- 
ne di I kHz. Come moltidivoiavrannogia 
indovinato, questo tipo di modulazione e 
noto come modulazione di ampiezza (AM). 
Poiche il segnale risulta modulate in modo 
simmetrico, avremo un segnale d'uscita 
del pari simmetrico e quest'ultimo avra 
un'ampiezza massima pari a due volte 
quella dell'onda portante non modulata. 
Un altro tipo di modulazione ben noto e la 
modulazione di frequenza o FM. Non e'e 
bisogno di entrare nei particolari a questo 
riguardo, ma il principio di base si puo 
vedere in figura 1c. Stavolla e la frequenza 
dell'onda portante ad essere modulata, e 
non I'ampiezza. II segnale del microfono e 
convertito in una tensione di controllo che 
serve a variare leggermenle in piu od in 
meno la frequenza delfoscillatore. L'am- 
piezza del segnale di uscita potra rimanere 
pressoche costanle. 
Naturalmente esistono anche altri tipi di 
modulazione. oltre a quelli che si vedono 
in figura I. I sistemi FM comprendono la 
FM a banda stretta e la modulazione di 
fase (PM), mentre la DSSC e la SSB appar- 
tengono, per esempio. al gruppo dei siste- 
mi di modulazione d'ampiezza. Sono pro- 
prio questi ultimi due sistemi checi interes- 
sano in questo caso. 

Le bande laterali 

I sistemi di modulazione DSSC ed SSB 
sono in esercizio da parecchio tempo. 1 
principi di base del loro funzionamento 
sono slati scoperti molto tempo fa e sono i 
seguenti: 
Se un trasmettilore AM del tipo mostralo 
in figura lb modula con una frequenza 
audio di 1000 Hz un'onda portante di 4 
MHz (= 4000 kHz), oltre a questa verran- 
no prodotte due bande laterali (armoni- 
che), una della quali ha una frequenza di 
3999 kHz e I'altra di 4001 kHz. La figura 
2a ci mostra come appaiono questi segnali 
sullo schermo di un analizzatore di spet- 
tro. 
Le due bande laterali sono speculari tra 
loro e contengono esallumenle le slesse 
informazioni. L'onda portante, a sua vol- 
la, non trasporta informazioni ma. come si 
vede in figura 2a, assorbe la maggior pane 
della potenza trasmessa. Nei primi anni 
della radio qualcuno ebbe la brillante idea 
di sopprimeredel tutto I'onda portante e di 
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incanalare I'energia di trasmissione emro 
le bande laierali che portavano il segnale. 
Questo sistema di trasmissione e nolo con 
la sigla DSSC, che vuol dire Double Side 
band Suppressed Carrier (doppia banda 
laterale a portante soppressa). II risultato, 
illusirato in figura 2b. eche Peffettiva po- 
tenza d'uscila (che porla I'informazione) e 
doppia di quella relaliva all'AM. 
Un passo avanti ancora in quesla direzione 
ci porta alia SSB (banda laterale unica). 
Poiche le due bande laterali sono identi- 
che, una di esse potraesseresoppressa sen- 
za causare la perdita di nessuna pane del- 
rinformazione. In figura 2c si puo vedere 
come nella SSB la potenza utile trasmessa 
e ancora il doppio di quella dei sistemi a 
doppia banda laterale. Confrontando tra 
di loro le figure 2c e 2a, risulta abbastanza 
evidente che la potenza di trasmissione vie- 
ne utilizzata in modo mollo piit efficace nei 
sistemi SSB che in AM! 

SSB: i pro ed i contro 
Non ci si deve sorprendere apprendendo 
che la SSB e il piu diffuso sistema di modu- 
lazione usato nella banda delle onde corte. 
I radioamatori che operano in quesla ban- 
da di frequenze impiegano raramente si- 
stemi diversi. 
La SSB non solo garantisce un migliore 
rendimento ed una maggiore potenza al 
trasmetlitore, ma possiede anche il vantag- 
gio di occupare una larghezza di banda nel 
canale pari alia meta di quella necessaria in 
AM. Ad una audiofrequenza massima pari 
a, diciamo, 3000 Hz (sufficiente per le co- 
municazioni a voce), le bande laterali si 
estenderanno al di fuori della portante 
(verso I'alto e verso il basso dello spettro) 
di 3000 Hz per pane, occupando in tal 
modo una banda totaledi 6kHz. La banda 
laterale unica di un segnale SSB occupa 
soli 3000 Hz sul canale di trasmissione. Cio 
significa che emro una determinata banda 
potr4 operare un numero doppio di tra- 
smettitori. In pratica il numero sara anco- 
ra maggiore in quanto non si possono pro- 
durre inlerferenze tra le portanti di due 
slazioni su canali adiacenti, in quanto le 
portanti sono state soppresse. 
Per sfortuna, esislono anche un paio di 
svanlaggi connessi con la SSB. Per prima 
cosa, il trasmetlitore SSB emoltopiucom- 
plicato e costoso di un apparecchio AM. 
Ma lo svantaggio peggiore si incontra al 
terminale ricevente. Poiche il ricevitore de- 
ve essere sintonizzato su una sola delle 
bande laterali, la sua stabilita di frequenza 
deve essere elevatissima, secondo requisiti 
molto piu severi di quelli richiesti ad un 
ricevitore AM. In breve, chiunque voglia 
accingersi a costruire I'apparecchio SSB 
descritto in un altro articolo di quesla rivi- 
sta, dovra leggersi mollo allentamente le 
istruzioni. 

II ricevitore 
II ricevitore convene I'informazione pro- 
veniente dal trasmetlitore in una forma 
che possa essere compresa dagli ascoltato- 
ri. Per essere in grado di svolgere il suo 
compito, il ricevitore deve soddisfare a due 
condizioni: prima di lutto deve essere in 
grado di selezionare la stazione desiderata 
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Figura 1. Nel trasmetlttorl si usano diversi tlpl dl modulazione. In questa figura se ne possono vedere 
alcunl Ira I piu noil: la modulazione ad Impulsi o CW (la), la modulazione dl amplezza (1b) e la 
modulazione dl frequenza (1c). 

in mezzo ad un veto bailamme di altri 
segnali presenti "in aria". Successivamen- 
te, esso deve "spigolare" le informazioni 
che interessano entro il segnale ed infine 
convenirle in un segnale acustico. 
Gli ascoltatori AM dovranno provvedersi 
di un ricevitore a quarzo. Questo com- 
prende un drcuito LC accordabile che se- 
leziona il segnale richiesto, un diodo che 
serve a ricuperare Pinformazione in audio- 
frequenza dal segnale in radiofrequenzaed 
infine un trasdultore acustico (cuffia od 
alloparlante) che rendera udibile la modu- 
lazione. 
Se pei 6 il ricevitore dovesse possedere un 
minimo di selettivita e di sensibilita. dovre- 
mo aggiungere un ceno numero di altri 
circuili accordati di selezione, ed un'am- 
plificazione della radiofrequenza. Pertutti 
questi motivi, i piii semplici ricevitori AM 
appaiono di solilo come quello rappresen- 
tato in figura 3, che e un circuito superele- 
rodina. II segnale d' ingresso viene misce- 

lalo con quello di un oscillatore locale. 
L'oscillatore e accordato ad una frequenza 
leggermente maggiore di quella del segnale 
d'ingresso e la sua frequenza viene fatta 
variare insicme a quella del circuito accor- 
dato d'ingresso, in modo che la differcnza 
tra le due frequenze resti sempre costante 
(455 kHz) entro I'intera banda di sintonia 
del ricevitore. II segnale differenziale (se- 
gnale a media frequenza, detto anche se- 
gnale Fl) si trovera a disposizione all'usci- 
ta del mixer. 
Ora il segnale potra essere accuratameme 
filtrato in modo da garantire la selettivita 
necessaria perche, diversamente da quanto 
accade nel circuito d'ingresso , il segnale di 
FI ha una frequenza costante, per cui i 
filtri non dovranno piii essere sintonizzati 
per ognuna delle stazioni da ricevere. Do- 
po la necessaria filtrazione ed amplifica- 
zione, il segnale FI e rivelato ed amplifica- 
to in audiofrequenza. La modulazione vie- 
ne cosi resa udibile neH'altoparlante. 
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Flgura 2. Lo spetlro delle Irequenze di un onda portante a 4000 kHz (4 MHz) modulata con un segnale audio di 1 kHz. rlspettlvamente secondo I slsleml AM (2a), 
DSSC (2b) ed SSB (2c). 

mescolalore ampltticaiore Fl 455 k Hi rivelatore 1 kHx amplincaiore audio 

r 
Flgura 3. Schema a blocchl del rlcevllore AM ad onde corle "senza Ironzoli". 

r amplificalore RF 4 MHl prtmo mescoiatore 1 7 MHz ampmicatore Fl 1 7 MMi secondo 50 hHi 1 hHi 
mescoiatore 

5.7 MHi 1 75 MHi 51 kHi 

oscillatore a quarto oscillatore BFO ampliticatore audio 

Flgura 4. Un rlcevllore SSB basato sulla "supereterodina a doppla conversione" 

E queslo e lutto per quanto riguarda i 
ricevitori AM. In llnea di principio, un 
apparecchio SSB rassomiglia moltissimo 
al suo fraiello in AM, ma i segnali da ela- 
borate hanno una banda sireliissima e per- 
cio la seleuivila deve essere molto miglio- 
re. II semplice circuito di figura 3 potra 
dare difficilmente risuliaii di soddisfazio- 
ne. Nove volte su dieci, lo schema a blocchi 
di un ricevitore SSB apparira analogo a 
quello rappresentato in figura 4. Dalo che 
il circuito dispone di due miscelatori e di 
due diverse frequenze inlermedie, e anche 
noto come "super a doppia conversione". 
Ed ccco la primp grande differenza tra i 
sistemi AM ed SSB: per rivelare il segnale 

F1 e necessaria un'onda portante ma, co- 
me abbiamo giA detlo in questo articolo, 
questa portante non e presente nel segnale 
SSB. Percid in un modo o neH'allro I'onda 
portante dovra essere generala nel ricevi- 
tore e sommata al segnale. Di regola, I'on- 
da portante viene sommata appena prima 
della rivelazione del segnale, con 1'aiuto di 
un BFO (generatore di frequenza di batli- 
mento), Regolando con la massima preci- 
sione la sintonia del BFO esattamente sul- 
la frequenza (deirimmaginaria) onda por- 
tante, il rivelatore potra ricuperare la fre- 
quenza di modulazione originale (1 kHz). 
Queslo procedimcnto richiede la massima 
stabilita di frequenza possibile nel ricevito- 

re e spccialmente nel BFO, in quanto il 
minimo spostamento di frequenza p'rovo- 
ca variazioni di frequenza del segnale 
audio. 
L'accordo del BFO richiede notevole cura 
e precisione. Se il BFO va fuori sintonia, il 
tono delle voci cambia e tende a rassotni- 
gliare a quella di Paperino da un lalo. op- 
pure a quella dell'orco catlivo dalFaltra. 
con un vasto repertorio vocalc tra i due 
estremi! In fin dei conti i ricevitori SSB 
sono piullosto difftcili da far funzionare e 
ci vuole un sacco di pazienza e di esperien- 
za. Ma una delle massime qualita di un 
radioamalore e la mano ferma! H 
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che ha ie qualita 
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ricevitore 

La banda laterale unica (SSB) fa 
subito pensare a prezzi 
astronomici e grande 
complicazione. Questo non e 
sempre il caso! Con la 
conversione diretta, il segnale a 
radiofrequenza viene 
direttamente convertito in 
audiofrequenza saltando la 
frequenza intermedia (Fl). Con 
I'impiego di questa tecnica si 
otterra un ricevitore SSB 
compatto ed a basso costo, dalle 
ecceilenti prestazioni: in questo 
caso non c'e assolutamente 
relazione tra costo e qualita! Pur 
non essendo proprio semplice, 
siamo sicuri che questo circuito 
porter^ nelle vostre case il 
mondo dei 20 metri, senza dover 
affrontare la spesa a cui si 
andrebbe incontro acquistando 
uno degli apparecchi 
commercial!. 

I ricevitori per comunicazioni sono quasi 
sempre molto complicati e costosi, ma in 
alcuni casi quesle caratteristiche da sole 
non garantiscono, (sorpresa!) otiime pre- 
stazioni. Se confrontato con un certo nu- 
mero di ricevitori commerciali, I'SSB di 
Elektor si comporta piuttosto bene. anzi 
ne bane qualcuno "a guardia bassa"! 

L'articolo intilolato "i fondamenti del ri- 
cevitore SSB". pubblicato in altra pane di 
questa rivista, potrcbbe far pensare che la 
coslruzione di un apparecchio di questo 
tipo richieda una massa di esperienza e di 
sapienza. Lo schema a blocchi pubblicato 
nell'articolo teorico rappresenta un ricevi- 
tore medio che e effettivameme piuttosto 
difficile da costruire. Se poi prenderete in 
esame lo schema di un ricevitore commer- 
ciale restcrete probabilmenle scoraggiati 
per la vita. 
L'impiego di complicati circuili a supere- 
terodina non e il solo modo di costruire un 
ricevitore SSB. Un approccio di maggior 
semplicila sarcbbe di adottare la cosiddet- 
ta "conversione diretta". Questo principio 
pcrmette la costruzione di ricevitori piii 
semplici, che pur sempre hanno prestazio- 
ni molto elevate. 
La differcnza principale tra un ricevitore a 
conversione diretta ed uno a supereterodi- 
na e che il primo tipo non produce una 
frequenza intermedia (Fl). Come nella su- 
pereterodina, avviene la miscelazione tra il 

segnale d'ingresso e quello deU'oscillatore 
locale, ma per il falto che la frequenza di 
quest'ultimo e uguale a quella del segnale. 
la somma ed i prodotti differenziali forniti 
dal miscelatore sono limitati all'informa- 
zione in audiofrequenza. La pane audio 
(AF) del ricevitore (sezione LPF - filtro 
passa-basso) filtra il segnale in modo da 
ottenere una buona selettivita. 
L'oscillatore locale funziona anche da 
BFO (oscillatore di baltimento). La sua 
frequenza e la stessa del segnale d'ingresso. 
Dal punlo di vista costrutlivo, l'oscillatore 
e una delle parti piii "difficili" del circuito, 
per la grande stabilita necessaria. 
I maggiori vantaggi di un ricevitore a con- 
versione diretta rispettoalla "supcr"sono: 
• Costruzione semplice e compatta 
• Facilita di taratura e controllo 
• Poiche le frequenze deU'oscillatore e 

del segnale sono identiche, sono eli- 
minati i probiemi connessi alle fre- 
quenze immagine. Soltanlo le armo- 
niche e le sub-armoniche della fre- 
quenza deU'oscillatore potranno cau- 
sare qualche problema. comunque gli 
stessi guai affliggono anche la supere- 
terodina! 

• Basso costo, dovulo alia semplicila 
delia coslruzione e del progetto. La 
filtrazione che occorre per ottenere 
una buona selettivita viene effeltuata 
in bassa frequenza, con notcvole ri- 
sparmio. Un filtro a radiofrequenza 
con banda passante analoga a quello 
audio usato ne! progetto (-8 dB a 3 
kHz -60 dB a 5.5 kHz) potrebbe 
costare anche un centinaio di migliaia 
di lire! 
11 ricevitore a conversione diretta ha. 
naluralmente, anche qualche pecca: 

• E' possibile un'interferenza con la 
frequenza immagine audio: si riceve- 
rebbero cost le due bande laterali an- 
ziche una sola. 

• 11 campo operative e leggermeme in- 
feriore a quello di una "super", per- 
che lo stadio miscelatore potrebbe 
funzionare da rivelatore AM. qualora 
si superi il livello prescritto per il se- 
gnale d'ingresso. 

Versatilita 
II ricevitore descritto e adalto per i radioa- 
matori sulla banda dei 20 metri. che va da 
14.00 a 14.35 MHz. Questa banda di fre- 
quenza e stata scelta perche piii spesso 
usata e percio la piii interessanic da ascol- 
lare. Da qualche tempo a questa pane, 
siamo rimasti sotto rinfluenzadeirauiviia 
delle macchie solari, che hanno permesso 
l'impiego della banda dei 20 metri per lutie 
le 24 ore della giornata. Cosi sara un buon 
modo di impiegare il proprio tempo e de- 
naro quello di cominciare a lavorare su 
questa banda. 
L'aggiunta di convertitori fa di questo ap- 
parecchio un eccellente punto di panenza 
per costruire un ricevitore per comunica- 
zioni multibanda. Bisogna ringraziarc in 
parte la sintonia (0.5 MHz). Si potranno 
ricevere time le bande amatoriaii, fatta 
eccezione per la banda dei 28 29.7 
MHz, impiegando un singolo convenitore 
per ciascuna banda. 

tuning 
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Lo schema elettrico 

Lo schema a blocchl della versione finale 
di qucsio ricevilore c visibile in figura 2. 
Non si traita di una cosetia cosisemplice 
come quella di figura I, ma dentro c'elutto 
quello che occorrc. Se vi interessa. diremo 
die lo schema a blocchi di un normale 
riceviloresuperelerodina SSB di lipo com- 
merciale occuperebbc probabilmenledalle 
5 alle 6 pagine. Percio nienie paura: la 
situazione non e cosi brutla come eredeva- 
te! 
II segnalc provenienle dalfantenna incon- 
tra per prima cosa un filtro passa-banda 
(BPFll chedefinisce la banda eniro la qua- 
le si poira effeituare la sintonia. II scgnale 
subisce poi un'amplificazionc in radio fre- 
quenza e passa pet unsecondo filiro prima 
di raggiungere il miscelaiore. Anche il se- 
gnalc deH'oscillalore di sintonia e applica- 
to al miscelaiore tramiteunostadio buffer. 
II segnale audio che esce dal miscelaiore 
viene perfettamenle fillralo medianie due 
filtri passa-basso (LPFI cd LPF2). Tra 
quesli due filtri c'e un amplificatore audio 
e quesl'ultimo e collegato ad un limitatore 
di disturbi. Un allro amplificatore audio e 
moniato dopo LPF2: si iralla di un con- 
trollo automat ico del guadagno che serve a 
limitare il livello d'ingresso al miscelaiore. 
proteggendo gli stadi d'ingresso del ricevi- 
lore dalle tensioni d'ingresso di valore ec- 
cessivo. Un semplice amplificatore di usci- 
ta audio complela lo schema. 
La figura 3 mostra lo schema completo, 
corrispondenie allo schema a blocchi, 
dell'SSB di Eleklor. Si dispongano le figu- 
re 2 e 3 una vicino aH'allra in quanio servi- 
ranno tutte e due per spiegare il funziona- 
mento del circuito. 
BPFI e lo stadio d'ingresso, composto da 
LI, Cl e C52. La banda passantcdi questo 
filiro e di circa 500 kHz (da 14 a I4.5 
MHz): e sufficiente a coprire la banda dei 
20 metri senza sconfinare nella banda dei 
19 metri. 
II MOSFET a doppio gate Tl ha molle 
funzioni: preamplificatore d'ingresso, buf- 
fer tra Foscillatore e I'anlenna (per elimi- 
nate i fenomeni di reazione) e componente 
attivo del AGC (conlrollo automatico di 
guadagno). Nonostafite lutto, non e anco- 
ra sovraccaricato! 
BPF2 e un circuito formato da L4 L7 e 
da C6 CI3. Si tratta di un filtro piutio- 
sto complesso con una larghezza di banda 
di circa 3 MHz cd una risposlapiatta eniro 
la banda dei 20 metri. Tutto questo aiuta 
ad ottenere una buona stabilita "meccani- 
ca" (insensibilila alle vibrazioni di origine 
meccanica)." 
II gruppo successivo forma il miscelaiore 
(T2). II princtpio di questo miscelaiore 
passive si vede in figura 4. Esso garantisce 
che nulla arrivi all'uscita quando manca il 
segnale d'ingresso in RF. II miscelaiore 
garantisce inoltre che arrivi alfuscila solo 
il segnale d'ingresso c non quello dell'osdl- 
latore. 
Anche T2 c un MOSFET a doppio gate 
molto versatile. Per collegare od escludere 
lo stadio mescolatore, Foscillatore deve 
produrre un livello di tensione abbastanza 
elevato. Per assicurare un'elevata stabilita 
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Figura 1. Un ricevilore a converslone dirella e molto plii semplice di una "superelerodina". La 
frequenza del segnale d'ingresso e quella dell osclllatore sono Identiche, per cui non vlene 
prodolta una media frequenza. foscillatore serve anche da BFO. 
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Figura 2. Lo schema a blocchi complete del ricevilore SSB dl Eleklor. 
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Flgura 3. La flgura 3a mostra^a sezlone RF e la flgura 3b llluslra la sezlone AF con il circulto deirallmentatore. 
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Figura 4. Lo schema di princlpio del mlscelalore passive usalo In queslo circullo. 

della frequenza di questo oscillatore, an- 
che qui si impiega un MOSFET a doppio 
gate di buona quality tipo BF900 {T3). 
Queslo stadio e una versione dell'oscillato- 
re di "Clapp", chein passalosi edimostra- 
to molto stabile. 
La sintonia avviene tramite un diodo vari- 
cap (D4). Questi diodi necessitano di una 
tensione di controllo, che in questo caso 
viene fornita dal regolatore IC1. II livello 
della tensione di controllo e determinalo 
da PI. Quesfultimo i un potenziometro a 
10 giri che elimina la necessita di una de- 
moltiplica per oltenere una scala di sinto- 
nia sufficientemente "espansa". 
Tra I'oscillatore cd il miscelatore e'e uno 
stadio buffer (T4). 
Parliamo ora della pane in audiofrequen- 
za del ricevitore, Lin filtro passabasso ab- 
baslanza semplice (LPF1) si trova subito 
dopo il miscelatore, ed e formato da L8, 
CIS. C29 e C30. La frequenza di taglio e 
alia (circa 10 kHz) perche allrimenti il li- 
mitalore dei disturbi non sarebbe efficace. 
11 limiiatore dei disturbi si basa su un nor- 
male •'limiiatore a diodi" (D2e D3). che fa 
anche pane dell'amplificatore audio (T5 e 
T6|, II segnale e amplificato e filtralo anco- 
ra una volta da un secondo filtro passabas- 
so (LPF2) composlo da L9, LIO e da 
C33....C37. Questo filtro elimina qualsiasi 
componente del segnale con frequenza su- 
periore ai 3 kHz (circa 66 dB per otlava). 
II controllo automatico del guadagno 
(AGC) consiste in T7 e relativi componen- 
ti. Lin rivelatore a singolo transistor (T7) 
raddrizza una parle del segnale audio che 
esce da IC2, convertendolo in una tensione 
continua; il livello diquesta tensione epro- 
porzionale alfintensita del segnale audio. 
La tensione continua cosi ottenuta e ripor- 
tata al secondo gate (G2) dello stadio RF 
(Tl). Qualora venga superata la soglia 
base-emettitore di T7 (a causa di segnali 
d'ingresso troppo forti), la tensione tra il 
secondo gate ed il source di Tl diminuira 
automaticamenle diminuendo percio il 
guadagno. L'altacco e velocee I'estinzione 

e piuttosto lenta per evilare il noioso "sof- 
fio" (pulsazioni) che si verifica eon alcuni 
tipi di AGC. 
Ed ecco che inline troviamo IC3. Si iratia 
di un amplificatore audio che e in grado di 
pilotare diretlameme un altoparlante. e 
necessita solo di pochissimi componenti 
esterni. II potenziometro P2servea regola- 
re il volume. 

La costruzione 

il circuilo stampato del ricevitore SSB puo 
essere. all'occorrenza, suddiviso in due 
parti, in modo da separare la sezione RF 
da quella audio. La figura 5 moslra la 
sezione RF cheappare anche nelloschema 
di figura 3a. La pane audio del circuito 
stampato. illuslrata in figura 6. corrispon- 
de allo schema di figura 3b. Falta eccezio- 
ne per il trasformatore, tutti i componenti 
deH'alimentatore potranno essere montati 
sulla basetta audio. 
La scelta tra il lasciare il circuito stampato 
in un pezzo solo oppure segarlo in due, e 
lasciata al costruttore. Per oltenere un pro- 
dotto finale ragionevohnenle compatto. il 
prototipo di Elektor si presenta ad elemen- 
li separati, che andranno montati uno so- 
pra I'altro. Dovendo effettuare la separa- 
zione, sul circuito stampato sono indicate 
con chiarezza le interconnessioni da ese- 

guire per il segnale ad audiofrequenza. la 
tensione dell'AGC, Lalimentazione. ecce- 
tera. I punti di connessione per i compo- 
nenti esterni alia basetta sono anch'essi 
facilmente riconoscibili. Si ricordi di colle- 
gare I'impedenza L12 quando si effettua il 
collegamento deH'alimentazione tra le se- 
zioni audio e radio. Non sono previsti pun- 
ti di montaggio per L12 sulle due basette! 
II circuito stampato e a doppia faccia ra- 
mata sia per la sezione AF che per quella 
RF. II lato componenti e ricoperto da una 
vasta superficie ramala che funziona da 
schermo e da massa: di conseguenza, tutti i 
componenti che devono andare a massa 
devono essere saldati su questo lato. I fori 
per gli altri componenti sono provvisti di 
piazzole isolate. 
I collegamenti del FET BF 900 e del dop- 
pio varicap KVI236Z si vedonosullosche- 
ma elettrico di figura 3. Al montaggio di 
questi componenti bisogna riservare 
un'attenzione extra. I compensatori C52e 
C53 sono dotati di ire piedini, dei quali 
solo due vengono utilizzati, per cui biso- 
gna stare attenli a collegarli in modo giu- 
sto, allrimenti tutto il circuilo andrebbe in 
corlocircuilo, 
Ora qualche parola sulle bobine. Coloro 
che non fossero abbastanza espeni da av- 
volgerle da se cominceranno probabilmen- 
te a preoccuparsi! Per fortuna quasi tutte 
sono di normale produzione industriale. 
Non e pero solo necessario acquistare le 
giuste bobine, ma anche monlarle al posto 
giusto. Una mancanza di precisione in 
queslo settore polrebbe comprdmettere 
I'esito dell'intero esperimento. 
LI ed L2 non si trovano gia pronte in 
commercio e quindi devono essere avvolte 
appositamente. Le bobine devono essere 
avvolte su nuclei ad anello tipo T50-6. Per 
LI saranno necessarie 21 spire di filo di 
rame smaltato diametro 0,4 mm, con una 
presa alia penultima spira prima del termi- 
nale di massa. L2 ecompostada 12spiredi 
filo di rame smaltato diametro 0,6 mm con 
una presa a due spire dal terminaledi mas- 
sa. Gli avvolgimenti devono essere dispo- 
sti in modo da coprire I'intero perimetro 
del nucleo toroidale. Una volta complela- 
to e taralo il ricevitore, sara consigliabile 
incollare le due bobine al circuito stampa- 
to. 
Le sezioni dell'amplificatore, del miscela- 
tore e dell'oscillalore della parte a radio- 
frequenza devono essere schermate a vi- 
cenda montando dei separator! di banda 
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Figura 5. Le plate dl rame e la dlaposlzlone del component) della sezlone RF. II clrcullo slampalo e ramalo sulle due tacce. 

Flgura 6. La aezlone audio. II lato componentl 6 un'unlca grande superllcie ramala. 

stagnata o di rame. Sul circuilo stampalo e 
sullo schema elettrico si vede chiaramente 
dove si dovranno monlare gli schermi (ve- 
di anche la foto 2). 
Noi suggeriamo anche di schermare la par- 
le alta di ciascun compartimento mediante 
un coperchietto di banda stagnata, in mo-^, 
do da avere I'assoluta sicurezza che I'am- 
plificatore RF, il miscelatoreeroscillatore 
siano coslretti a "farsi ognuno gli affari 
propri". Tutte le possibilita di reazionetra 
I'oscillatore e I'antenna devono esserc evi- 
tate, perche potrebbero insorgerc microfo- 
nicita e ronzii. 
La migliore soluzione sarebbe di chiudere 
il lutto in un mobiletto melallico. Potrebbe 
andare bene anche un mobiletto in plasti- 
ca, ma in questo caso i compartimenti del- 
la sezione RF dovranno essere ben separa- 
li, in modo da risullare assolutamenle "er- 
metici". I migliori risultati si ottengono 
disponcndo dei pezzi di gommapiumatra i 

circuiti stampati ed i lati ed il fondo del 
mobiletto. Lasciamo per ora da parte i 
collegamemi Ira le sezioni radio ed audio e 
gli allri componenti. 
Nella scelta del mobiletto occorre ricorda- 
re che sul circuilo slampalo non e previsto 
il montaggio del trasformatore di alimen- 
tazione, della presa d'antenna, eccetera. 
L'altoparlanle dovra essere inserito in un 
alloggiamento separato, sempre allo scopo 
di evitare delle reazioni moleste. L'alto- 
parlanle dovra essere di buona qualila, 
con una risposta in frequenza tra 200 Hz e 
3000 Hz. Non e consigliabile tentare un 
risparmio per quanto riguarda questo 
componente, percheun cattivoaltoparlan- 
te non solo riduce la comprensibilita del 
segnale d'uscita, ma talvolta la sopprime 
del lutto. 

La taratura 
La taratura di questo apparecchio non ri- 

chiede un'esperienza panicolare; la proce- 
dura e veramente semplice. Per una buona 
partenza, rcgolare per prima cosa il com- 
pensatore C52 in posizione mediana (circa 
10 pF) e C53 al massimo dellasua capaci- 
ta. Ora, per fare le cose nel modo piu giu- 
sto, dovrcte collegare un tester tra il curso- 
re di PI e massa. Si regoli ora PI fino ad 
ottenere una lettura di +8 V. Per fortuna, 
la tensione erogata da ICI eappunlodi +8 
V. per cui sara solo necessario regolarc PI 
al massimo. Collegare ora un frequenzi- 
metro digilale al gate I di T2, adoperando 
un puntale ad alta impedenza. Regolare 
C53 con Faiuto di un cacclavite antiindut- 
livo in plaslica, fino ad ottenere una fre- 
quenza dell'oscillatore pari a 14,36 MHz. 
Si dovra ora collegare I'antenna. Si giri PI 
in posizione mediana. in altre parole, al 
centro della banda dei 20 metri c si regoli 
molto lentamente C52 in modo da ottenere 
11 massimo livello della tensione dell" AGC. 



ricevllore compalto SS8 a onde corle eleklor ollobre 1982 — 10-41 

Elenco del componenli 

Resislenze 
R1 ,R4 = 1 M 
R2,R9 = 100 r2 
R3.R23 = 1 k 
R5,R22,R24 = 2k2 
R6,R12,fl29= 100k 
R7 = 4k7 
R8.R27 = 220 k 
R10,R11 = 120k 
R13.R32,R33 = 470 n 
R14 = 220 S2 
R15 = 27 k 
R16 = 150k 
R17,R30 = 6k8 
R18 = 3k9 
R19 = 33 k 
R20=lk8 
R21 = 82 k 
R25,R26 = 39 k 
R28 = 56 n 
R31 = 10 n 
PI = 1 k 10 girl 
P2 = 2k2 log. 

Condensatori 
C1 = 39p 
C2,C3,C 16,C 19.C20,C26 = 22 nceramico 
C4 = 47 p 
C5 = 220 p 
06,C7 = 4p7 
C8 = lOp 
09 = 1 n MKM 
010,014 = lOOp 
Oil =68 p 
012,013 = 22 p 
015,055 = 10 n ceramico 
017,021 = lOOp/IO V 
018 = 100p/4 V 
022 = 1 /i/10 V lantalio 
023 = 22m/16 V tamalio 
024 = 68 p coefficiente dj temperalura 0 
025 = 4p7 coefficiente di temperatura 0 
027 = 560 n MKM 
028 = 330 n MKM 
029 = 33n MKM 
030 = 680 n MKM 
031,048 . , .051 =47n MKM 

032 = 2p 2/40 V 
033,037 = 120 n MKM 
034,036 = lOn MKM 
035 = 180 n MKM 
038,040= 1 M/IOV 
039,043,046 = 10p/16 V lantalio 
041 = 1 p/16 V 
042 =47 M/IOV 
044 = 100 n MKM 
045 = 470 M/IOV 
047= IOOOM/35 V 
052 = 20 p compensalore 
053 = 60 p compensalore 
054 = 150 n MKM 
attenzione: 032, C40, 041 e 042 devono 
essere saldali in posizlone verlicale! 

Bobine 
Ll = 21 spire di filo di rame smallato dlamelro 
0.4 mm, con presa ad I spira dal terminale 
di massa 
L2 = 14 spire di filo di rame smallato diametro 
0,6, con presa a due spire dal terminale 
di massa. 
L3 = 3.3 mH 
L4 = 1 MH 
L5.L7 = 4,7 MH TOKO 
L6 = 2.2 mH 
L8,L9,L10 = 47 mH 
L11 = perla di fetrile con 4 spire di llio di rame 
smallato da 0,3 mm. 
L12 = 4.7 mH (Toko) 

Semicondutlori 
01,02,03 = 1N4148 
04 = KV 12362 ITokol 
T1,T2,T3 = BF 900 
T4 = BP 451 
T5 = BP 494 
T6 ,T7 = BO 5500 
101 = 78L08 
102 = LF 356 
103 = LM 386 
104 = 7812 
B1 = B40C500 (versione rotonda) 

Varie 
Trl = Trasformatore di alimentazione 
LS = Altoparlante da 8 . . . 25 S7/1 W 

Si lenga presente che ci vuole un certo 
tempo perche questa lensione raggiunga il 
suo valore nominale. Qualora vi rimanes- 
sero dei dubbi circa la precisione della 
messa a punto, bastera riporlare C52 al 
suo valore minimo c ricominciare tulto 
daH'inizio. 
I coslruttori privi di un frequenzimetro 
digitale polranno, provvisoriamente, ese- 
guire le seguenti regolazioni. Girare C53 
lino ad udire una voce tipo "paperino", 
avendo prima collegata I'antenna. Si con- 
tinui a girare C53 fino ad udire dei segnali 
Morse. PI va disposto in posizione media- 
na e C52 si regola secondo quanto detto in 
precedenza, in modo da ottenere la massi- 
ma lensione dell'AGC. 

L'ascolto 
Alcuni melri di filo stralegicamenie dispo- 
sti saranno sufficienti per I'antenna. Una 
"vera" antenna per la banda dei 20 metri 
dovrebbe essere formata da uno stilo verli- 
cale lungo all'incirca 5 m. 
1 neollti in questo particolare settore del- 
I'elettronica polranno impiegare un certo 
tempo per assuefarsi alle lecniche di tara- 
tura, ma niente paura, i segnali adatti a 
provare il ricevitore sono abbondanlissimi 
nell'etere. Come stabilito in precedenza, 
ogni volta che deciderete di accendere il 
vostro ricevitore, ci sara sempre qualcosa 
da ascoltare. La maggior parte dei radioa- 
matori europei non e molto attiva nelle 
prime ore del giorno (e chi lo e?). e questo 
sara il momento buono per sintonizzarsi 
sulle stazioni asiatiche o sudamericane. 
A causa del grande numero di trasmissioni 
in Morse presenti nella banda dei 20 melri 
sara molto utile imparare questo codice 
per aumentare in modo considerevole il 
piacere dell'ascolto. 
La qualita e le prestazioni di questo ricevi- 
tore a conversione diretta fanno veramen- 
te impressione. La sensibilita del prototipo 
si e dimostrala non inferiore ai 0,15 pV, 
con un rapporto segnale/disturbo di 10 
dB. In pratica tulto questo signiftca che 
questo ricevitore potra presentarsi a testa 
alta al confronto con qualsiasi ricevitore 
commerciale gia montato. In questo pro- 
getto non c'e alcuna relazione tra qualita e 
costo (come purtroppo avviene spesso per 
altri circuiti aulocostruiti). 
Ancora un'osservazione finale! Per quan- 
to la potenza assorbita non sia proprio 
bassa, I'uso di questo apparecchio non in- 
cideri in modo apprezzabile sulla bolletta 
della luce. 40 mA di assorbimento per li- 
velli medi di volume non sono poi tanli, 
per eui sari possibile anche una versione 
alimentata a batterie. II modopiitsemplice 
di fare questo sara di collegare in serie due 
batterie da 9 V. per ottenere un livello 
tolale di 18 V. Le due batterie in serie 
andranno collegate in parallelo a C47. 
Le batterie del tipo alcali-manganese han- 
no una capacita di 500 mAh, eforniranno 
corrente sufficiente ad usare I'apparecchio 
per 10 ore. M 
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il circuito stampato 

del DNR 

un sistema pratico 

di riduzione 

del rumore 

In uno degli scorsi numeri abbia- 
mo promesso di pubblicare un si- 
stema pratico di riduzione del ru- 
more che non richiedesse I'impie- 
go di circuit! integrati "difficili da 
otlenere", ed ora, eccoci qui! II cir- 
cuito fa letteralmente "svanire nel- 
I'aria" il rumore. 
Oltre che per i tradizionali impie- 
ghi in Hi-Fi, questo circuito potra 
essere usalo per "ripulire" il suono 
dei vecchi dischi dagli infiniti ru- 
mori e fruscii che ne affliggono I'a- 
scolto. Non sar^ piii necessario 
gettare i vecchi dischi a causa dei 
rumori gracchianti che si sovrap- 
pongono alle nostre vecchie can- 
zoni favorite. Lo stesso vale per le 
radio FM: una volta eliminate il ru- 
more, le stazioni lontane si riceve- 
ranno piii chiare. 

II rumore e un problema universale che 
riguarda la televisione, la radio, i dischi o 
le cassette. Esso e anche piii irritante della 
distorsione, specie quando gli aculi vengo- 
no riprodotti sotto forma di notestridenli. 
Vale percio come regola che £ assai piii 
importante ottenere un rapporto segnale- 
/rumore di 70 dB che un livello di distor- 
sione di -70 dB. Questo spiega perche mai 
ci siano sul mercato tanti progetti di ridut- 
lori del rumore. due dei quali, il CX ed il 
DNR, sono slati descrilti in uno degli ulti- 
mi numeri della nostra rivista. Questo me- 
se vedremo come si possa metlere in prati- 
ca un sistema DNR. 
Come qualsiasi altro sistema di riduzione 
del rumore, il DNR non pud faremiracoli. 
II suo compito e di ottenere il "meno peg- 
gio", in quanto Tunica alternativa ad una 
riduzione del rumore e quella di usare una 
sorgente di segnalc relativamente immune 
da questo inconvcniente ed un apparec- 
chio di alta qualila con un elevato rappor- 
to segnale/rumore. Dobbiamorassegnarci 
comunque al fatto che nemmeno i sinto- 
nizzalori di alia quality muniti di antenna 
rotativa multipla ed i registratori a nastro 
professionali sono dei lutto esenti da ru- 
more. Ma almeno questi hanno un rumore 
di livello accettabile. Proprio quando si 
usano registratori a cassette e dischi di 
grammofono di qualita non eccelsa, si os- 
servera che i sistemi di riduzione del rumo- 
re possono apportare un evidente miglio- 
ramento al rapporto segnale/rumore del- 
Timpianto nel suo complesso. Comecerta- 
mente i lettori rammenteranno, il circuito 
DNRdescritto nel numerodiGiugno 1982 
contiene un circuito integrato, TLM 1894 
che e sfortunatamente molto difficile da 

trovare. II circuito di figura I aggira questo 
problema Iraendo profilto da un sostituto 
di quel circuito integrato, ma contempora- 
neamente crea un altro inciampo: il circui- 
to non e altrettanto compatto di quello 
precedente. Ciononostantc. il circuito 
stampato e stalo mantenuto entro dimen- 
sion! ragionevoli cpuoessere inserito in un 
sistema stereofonico senza alcuna difficol- 
ta. 
Lo schema eletlrico 
La maggior pane del circuito di figura I 
appare analoga a quella che serve all'appli- 
cazione delTLM 1894 di produzione Na- 
tional Semiconductor. 1CI e un doppio 
OTA con buffer Darlington: lo si vede al 
centro della figura. Questo integrato ecor- 
redato di due fillri passa-basso che hanno 
una frequenza di laglio dipendente dalla 
correnle di controllo che passaallraverso i 
piedini 1 e 6. Tanto maggiore e la corrente 
e tanto piii alia sara la frequenza di taglio. 
La configurazione del filtro eleggermente 
diversa da quella che si vede in figura 5 
dell'articolo apparso nel numero di Giu- 
gno. 
In questo caso e pilotato Tingresso negati- 
vo degli OTA (massa virtuale) e non Tin- 
gresso positivo. I condensatori C3 e C4, 
controllati dal generatore di correnle, so- 
stituiscono Tintegratore attivo. La tensio- 
ne del condensatore. amplificata dai tran- 
sistori darlington, e la tensione di uscita 
del circuito DNR, che viene applicata in 
conlroreazione alTingresso negativo del 
doppio OTA, tramite R13 ed R14. 
Entrambi gli ingressi delTOTA sono ali- 
mentati, per mezzo di resistenzc in serie 
(R9 RI2) da una correnle che serve a 
migliorare la linearita dello stadio d'in- 
gresso. L'OTA e, dopo lutto, un semplice 
stadio differenziale che ha una correnle di 
colletlore uguale alia meta della corrente 
di controllo Iabc. Gli stadi differenziali 
lendono molto facilmente a soffrire di un 
eccesso di pilotaggio, e per questo motive 
Tingresso delTOTA e sovente derivato da 
un partilore di tensione che ne abbassa 
notevolmente il livello. Un tale provvedi- 
menlo non e in definiliva necessario per 
questo circuito, in quanto TOTA qui im- 
piegato non e del tipo soggetto a sovrapilo- 
taggio. Lo schema elettrico del sostituto 
del filtro dinaraico antirumore e proprio 
semplicissimo: comprende un filtro RC 
con una resistenza Ira Tingresso e Tuscila 
ed un condensatore tra Tuscilae massa. La 
componente dinamica del filtro e garanlita 
dalla coslante di tempo RC variabile, ossia 
dalla frequenza di taglio regolabile. Tanto 
piu il segnale sara filtrato, tanto maggiore 
sara la tensione ai capi della resistenza R. 
Si vedra che in figura I questo valore corri- 
sponde alia correnle che attraversa. rispet- 
tivamente, C3 e C4,1 \bi determina il livel- 
lo massimo della correnle. II filtro mostre- 
ra le sue migliori prestazioni quando la 
frequenza di taglio sara minima (circa 800 
Hz). Questo avviene quando e'e molto ru- 
more, ma non e'e un altro segnale d'ingres- 
so. Non appena qucsfultimo appare, 
aumenlera la Lmk (come risultera evidente 
piii tardi) - e quindi anche la modulazione. 
II funzionamenlo delTOTA e percio basa- 
to su un aumenlo della banda passante 

-- 

- 
k.B. 



LA PRIMA E 

LA PIU GRANDE 

CATENA 01 COMPUTER 

ALESSANDRIA 
Via Savonarola, 13 

AREZZO 
Ha Lippi 3 

BAR I 
Via Capruzzl, 192 

BERGAMO 
Via F. D'Assisi, 5 

C BOLOGNA 
Via Brugnoli, 1/A 

CAGLIARI 
Via Zagabria. 47/60 

CAMPOBASSO 
Via Mons.ll Bologna, 10 

CESANO MADERNO 
Via Ferrinl. 6 

CINISELLO BALSAMO 
V.le Matteotti, 66 

COMO 
Sacco 

COSENZA 
Via Dei Mille, 86 

FAVRIA CANAVESE 
C.so Matteotti, 13 

GALLARATE 
Via A. Da Brescia, 2 

GENOVA SESTRI 
Via Chiaravagna, 10/R 

IMPERIA 
Via Delbecchi, 32 

L'AQUILA 
Via Strada 85, 2 

MESSINA 
Via Del Vespro, 71 

M1LANO 
Galleria Manzoni, 40 

MILANO 
Via Petrel la, 6 

MILANO 
Via G. Cantoni, 7 

MILANO 
P.zza Firenze, 4 

MILANO 
Via Altaguardia, 2 

MILANO 
V.le Corsica, 14 

NOVARA 
Via Q. Sella, 32 

pnmavera 

PADOVA 
Via Fistomba, 8 

SONDRIO 
Via Nazario Sauro, 28 

PALERMO 
Via Lamarmora,82 

TERAMO 
Via Martiri Pennesl, 14 

PARMA 
Via Borghesi, 16 

TERNI 
Via P. Gori, 8 

PAVIA 
Via C. Battisti, 4/A 

TORINO 
Via Chivasso, 11 

PERUGIA 
Via R. D'Andreotto, 49/55 

TORINO 
C.so Grosseto, 209 

TORINO 
Via Tripoli, 179 

PESCARA 
Via Guelfi, 74 

PISA TRENTO 
Via N. D'Arco, 15/2 V Via Via XXIV Maggio, 101 

TRIESTE 
Via F. Severo, 138 

PISTOIA 
V.le Auda, 350 

VARESE 
Via Carrobbio, 13 

POZZUOLI 
Via Pargolesi, 13 

VERONA 
Via Pontiere, 2 

RIMINI 
Via Bertola, 75 

VIAREGGIO 
Via Volta. 79 

ROMA 
Via Cerreto Da Spoleto, 23 

VOGHERA 
P.zza Carducci, 11 

ROMA 
P.zza San Dond di Piave, 14 



Pile Hellesens 

Pile alcallno manganese serie nera Pile zinco carbone serie oro 

tYJf 

«E2_ 
Tonsione V 
Rivestimento 
Dimensioni nun 
Paso g. 
Sigla originale 
IRC 
Codice GBC 

miorosUlo 
1.5 

metalllco 
10,5x44,5 

11 
903 

LR03 
n/013303 

melallico 
14,5x50 

cransitor 

meWUico 
27x21x47 

23 45 

 LR6 
5/0153 04 

910 
6LF22 

n/0135-OS 

Tipo 
Tonsione V 
Rivestimento 
Dimensioni nun. 
Peso j.  
Sigls originsle 
HC  
Codice GBC 

torcia 

metallico 
33x61 

100 
836 
R20 

n/0739-00 

mezza torcia 
1,5 

metallloo 
25,4x49,8 

50 

R14 
11/0737.00 

fao 

stllo 
1.5 

metallloo 
14x50 

19 
816 
R6 

11/0735-00 

Pile zinco carbone serie rossa 

bd 

torcia mezza torcia 

a 

1 
stilo torcetta nurumicro piatta 

710 

transistor 
Tensione 1.5 1.5 1.5 1.5 4,5 
Rivestimento metallico metaliico metallico oarta polletilene polietilene metallico 
Dimensioni mm. 
Peso g. 
Sigla originale 
IEC 
Codice GBC 

33x61 25,4x49,8 
100 
736 

50 
726 

R20 R14 
11/0734-00 11/0730-00 

13.8x50 20,5x73 11,6x29,8 61,8x21,7x64,6 26,5x17,5x48,5 
17; 45 

716 
R6 

11/0726-06 

757 114 
2R10 R1 

11/0726-02 11/0720-00 

114 
722 

38 
710 

3R12 6F22 
11/0742-00 0/0762-00 

Pile zinco carbone serie bin 

Tipo 
Tensione V 
Rivestimento 
Dimensioni n>m 
Peso g. 
Sigia originale 
IEC 
Codice GBC 

torcia 
1.5 

metallico 
33x61 
100 
636 
R20 

0/0732-00 

mezza torcia 
1,5 

metallico 
25,4x49,8 

50 
626 
014 

0/0724-02 

■QtasH 

M 

stilo 
1,5 

polietilene 
13,8x50 

17 
775 (616) 

R6 
D/0724-00 

4 

Hellesens 

Distribuite in Italia dalla GBC 



Fertutti 
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IL NUOVO COMPUTER A COLOR! E SONORO. 

Tutti possono utilizzarlo con facilitd, e musica. 
e tutti possono acquistarlo senza sforzo. Parla il BASIC, ha un complete manuale in Italiano, 
Costa incredibilmente poco ed e incredibilmente e puo utilizzare tutti i programmi - migliaia - 
utile il VIC 20: un computer perfettamente 
attrezzato, con larga tastiera e tasti di funzione 
programmabili, con una memoria espandibile 
da 5K a 32K, con 24 colori e una grafica 
enfusiasmante riproducibile do un normale 
televisore, con la capacitd di produrre suoni 

tecnico-scientifici, didattici, professionali 
e ricreafivi sviluppati sul sisfema PET/CBM. 
II VIC 20 e veramente per tutti. 

Per informazioni scrivere a 
Casella Postale 10488 Milaho a division Of G 



COMPUTER VIC 20 
Estremamente interessante per il suo basso 
costo auesto computer puo essere collegaio ad 
un normale televisore a colori o in b/n e iar uso 
di un normale registratore come memoria di 
massa Le sue caralieristiche lecniche sono 
LINGUAGGIO 01 PROGRAMMAZIONE 
BASIC implementato In ROM (SKI 
SISTEMA OPERATIVO su ROM 18KI 
MEMORIA RAM di base 5 KB 
Massima espansione 32 KB RAM/ROM 
TASTIERA tipo ASCII alfanumerico-gradco 
con 8 tasti di fun^ioni preassegnabili 
3 generator! musicali (3 ottave ciascunol 
1 generatore di rumore bianco. 
Utilizzano direttamente I'aliooarlante del 
televisore o euentualmente s possibile apolicarlo 
ad un amplificatore esterno. 
SCHERMO 22 colonne per 23 righe. 
Risoluzione gralica 176x184 132384 punti), 
8 colori in alia risoluzione con 256 
combinazioni sfondo/bordo 
Microprocessore, 6502 A 
TC/2020-00 L, 495.000 

REGISTRATORE C2N-VIC 
Registratore a cassette adibito a memoria di 
massa per i computer della Commodore. 
Gia inreramente interfacciato, viene alimentalo 
dallo stesso computer, monta il contagiri di 
serie. 
TC/2022-00 L 120.000 

✓ 
/ 

r —- —41 
 ^ J 

ADATTATORE PER REGISTRATORE 
L 'adattatore VCX1001 consente il col legamento 
di un normale registratore al computer VIC 20 o 
alia serie PET/CBM. 
TC/2023-00 L, 30.500 

INTERFACCIA RS 232 C/FULL 
Permeue di irasmettere dati in uscita su una 
perlterlca con tutti i seqnall di una RS 232 C 
di ricevere i dati da una te'etyipe 
TC/2125t)0 L 190 000 

STAMPANTE VC1515 
Si connette direttamente ail'uscita seriale del 
VIC 
Caratteristicbe tecniche. 
Tipo di stampa: a impatto unidirezionale 
Interfaccla seriale 
Matrice 5X7 
Set di caratteri minuscolo, maiuscolo. grafico, 
oosslbilita di caratteri elongati. 
Numero colonne, 80 e In grafica 480 punti. 
Velocita 30 caratteri al secondo. 
Spazlatura 12 caratteri per pollice. 
TC/2025-00 L 650.000 

-v 

CARTUCCIA TOOL-KIT 
Cartridge molto interessante che facilita 
enormemente la stesura dei programml con 
I'aggiunta di nuovi comandi BASIC 
(RENUMBER, MERGE, FIND, CHANGE, 
STEP, OFF, KEY, EDIT, PROG) e permette 
Tassegnazione di nuovi comandi ai tasti di 
funzione. 
TC/2050-00 L. 47.500 

FLOPPY DISK VC1540 
Mini floppv disk affidabile e silenzioso 
collegabile direttamente al VIC 20. 
Utilizza dischi da 5 1/4 inch, singola faccia, 
doppia densita 
Capacita 170KB 
DOS contenuto su ROM. 
Tipo di file: seauenziale. random, relativo. 
TC/2030-00 L. 850 000 

LIGHT-PEN 
La penna ottica e un accessorio che permette di 
tracciare o rilevare linee o punti sullo schermo 
video, tramite software. 
II principio di funzionamento si basa sul 
rilevamento dello spot luminoso su un quadro 
di sintesi televisiva. 
Poiche questa sintesi si costruisce con tempi 
ben conosciuti dal computer il passaggio dello 
soot davanti alia penna, darS le coordinate 
orizzontali e vertical! che verranno collocate in 
due locazioni di memoria. 
La "light-pen" va collegata alia control port. 
TC/2100-00 L. 38,000 

----- 

CARTRIDGE DI ESPANSIONE RAM 
Queste schede consentono di esoandere la 
memoria alia configurazione desiderata. 
Una scheda singola si connette direttamente al 
computer- mentre per collegare piu schede 
contemporaneamente si ricorre al cabinet di 
espansione (TC/2055-OOi 
TC/2035-00 Espansione da 3K L. 66.000 
TC/2040-00 Espansione da 8K I 98.000 
TC/2045-00 Espansione da 16K L 172.000 

MONITOR PER LINGUAGGIO MACCHINA 
Cartridge che consente di programmare il 
VIC 20 in llnguaggio macchina. facilitandone 
l apprendimento e I'Ulilizzo. E' consigliabile 
tuttavia, anche sc- la scheda non richiede 
particolari doti di abilita o esperienza, avere 
qualche nozione sulla programmazione 
assembler del microprocessore 6502 
TC/2085-00 L. 47.500 
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MULTIPLEXER PORTA GIOCHI 
Permette di connettere contemDoraneamente 
due joysticks con il tasto "FIRE". I valori delle 
coordinate "X" e "V" nel campo da 0 a 255 
vengono letti in maniera indipendente. 
II aegnale "FIRE" 6 multiplexato. 
TC/2115-00 L. 128.000 

PADDLE 
Praticheper i giochi in 2persone lePADDLESsi 
collegano alia control-port ed eseguono 
spostamenti in orizzontale o in verticale. 
Anch'esse sono munite di tasto "FIRE". 
TC/2095-00 L. 22.500 

INTERFACCIA RS232 
TC/2060-00 

INTERFACCIA RS 232-TTY 
TC/2065-00 

INTERFACCIA IEEE 488 
TC/2080-00 

L. 75.000 

L. 75.000 

L. 118.000 

ROM CONTENENTE VIC-KIT 
La VIC-KIT e una eprom da 2K che da la 
possibilita al programmatore di usufruire di un 
set di comandi di utilita quali 
AUTO - assegna automaticamente il numero di 
linea secondo un passo desiderate 
DELETE - cancella le linee specificate 
nell'argomento. 
FIND - ricerca il numero di linea in cui si trova 

-un determinato argomento che puo essere: una 
stringa (specificatatraapici) oppure un comando 
o un istruzione BASIC. 
RENUMBER - esegue la renumerazione 
automatica delle linee di programma. 
TRACE - indica il numero di linea che e stato 
eseguito. 
DUMP - mostra le variabili e II loro valore nel 
programma. 
HELP - localizza il numero di linee in cui vi e 
stato un errore. 
La VIC-KIT uiene altivata con il comando SYS 
e deve essere inserita nella VIC memory board 
(TC/2130-001 o nella rom board ITC/2120-00) 
TC/2105-00 L. 99.500 

COPERCHIO PER CABINET 
TC/2057-00 L. 30.000 

SCHEDAPER ALLOGGIARE ROM/EPROM 
Questa scheda offre I'opportunita di espandere 
notevolmente il proprio sistema. permettendo 
all'utente di inserire 4 ROM/EPROM da 2/4 K 
ciascuna. La Rom swich board si attiva tramite 
delle POKE 
Esiste inoltre un connettore per I'inserzione di 
cartridge esterni. 
TC/2120-00 L. 150.000 

ESPANSIONE PER ALTA RISOLUZIONE 
Questa intertaccia oltre ad espandere di 3KB la 
memoriautentedel VIC 20/aggiunge parecchie 
istruzioni al Basic orientate prevalentemente 
alia grafica, alia gestione del suono e della 
control port. La risoluzione piu alta in grado di 
ottenere 6 di 1024 x 1024 pixel. 
TC/2075-00 L. 75.000 

JOYSTICK 
Utilissimo nei giochi. permette di spostare il 
cursore nelle 8 direzioni principal! e, tramite il 
tasto "FIRE", di sparare o di dare lo START 
ai yari giochi di movimento. Si collega alia 
control-port. 
TC/2090-00 L ,3500 

SCHEDA 19K RAM 
La "VIC memory expansion" 6 in grado di 
espandere i 5K del VIC fino a 32K. Nella 
configurazione di base e fornita di 16K+3K 
RAM alia quale yi e la possibilita di aggiungere 
fino a un massimo di 4 chip di memoria di 2K 
ciascuno per raggiungere la massima 
configurazione. E' predisposta inoltre per 
I'inserimento di una ROM/EPROM da 2/4K che 
si attiva con il comando Sys. 
Nel retro della scheda e disponibile una porta 
che permette di connettere cartucce esterne. 
TC/2135-00 L. 420.000 

19 K RAM CON BACK UP 
La V.R.E, e una memoria di 19K RAM (2 
blocchi da 8K +3K) checonsente il 
mantenimento dei dati in memoria a computer 
spento per divers! mesi Ml back up si riferisce ad 
un banco di memoria di 16K RAM in tecnologia 
C MOS. La scheda dispone inoltre di uno zoccolo 
libero per I'inserimenlo di una ROM/EPROM 
da 2/4K ed una porta per poter connettere 
cartucce esterne. 
Nella confezione vi e acclusa una cassetta 
contenente un programma in linguaggio 
macchina che permette di leggere il contenuto 
di una ROM e di salvarlo su nastro o disco. 
Con qualche piccola modifica e possibile 
collegare la V.R.E, al PET. 
TC/2130-00 L. 460.000 

CABINET ESPANSIONE PER 7 SCHEDE 
Accessorio quasi indispensabileper gli utenti del 
VIC 20, il CABINET di espansione offre la 
possibilita di ampliare il sistema alia 
configurazione massima di RAM (32K) edi 
inserire i vari cartridge (giochi, grafica alta 
risoluzione. aiuto alia programmazione. ecc.) 
contemporaneamente. 
Di aspetto gradevole e funzionale rende il 
sistema compatto grazie alia predisposizione per 
I'inserimento del modulatore ed alia possibilita 
di installare un coperchio (TC/2057-00) che 
oltre a proteggere le schede inserite nel cabinet, 
offre un valido appoggio per un eventuale 
televisore, II contenitored interamente in 
alluminio e contiene la mother-board che puo 
ospitare fino a 7 cartucce esterne ed un 
alimentatore switch-Mode che provvede ad 
alimentare I'intero sistema tramite la User-port, 
TC/2055-00 L . 295.000 

Prezzi netti, IVA esclusa 
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DISSOLVENTE "BITRONIC" 
Mod. DSL-102 
Prodolto purisslmo da Impiegare per la 
rapida depurazione delle (estine magneliche. 
degli apparecchi video e dei nastri sonori. 
Rimuove gli insudiciamenti anche se induriti 
altraverso una azione fisica e meccanica 
contemporaneamenle. 
E dleletlrico e pertanto pud essere usato 
anche con apparecchi in funzione. 
garantendo un'alta sicurezza di impiego 
asciuga rapidamente senza lasciare Iracce. 
Bombola spray da 200 ml, 
LC/5100-00 

GRAFITE "BITRONIC" 
Mod. GFT-114 
Prodotlo a base di gratite colloidale per la 
formazione di strati conduttivi di qualsiasi 
spessore si impiega in elettronica, radio 
tecnica, video tecnica, galvano tecnica, per 
la formazione di pellicole condutlive su 
materiale isolante. 
Aderisce perfettamenle su lutle le superfici 
comprese quelle in velro o in materie 
plasliche ottimo per la riparazione di 
schermature ditellose di tubi catodici. 
Elimina le cariche elellrostatiche 
producendo un'ottima schermatura, 
Bombola spray da 200 ml 
LC/5110-00 

LACCA SALDANTE 
"BITRONIC" 
Mod. LA/SL-104 
Lacca di allissima qualita che impedisce la 
formazione di patine e ossidazione, 
particolarmente adalta per circuit! stampati e 
qualunque tipo di contatto che non sia a 
scorrimenlo, 
Eccellente mezzo per la saldatura. 
Bombola spray da 200 ml. 
LC/5120-00 

LACCA FOTOCOPIANTE 
"BITRONIC" 
Mod. LA/FT-105 
Lacca per la produzione di circuili stampati 
con il processo di fotoincisione positive. 
Circuiti a disegno trasparente possono 
essere copiali direttamente su piastre 
coperte da una pellicola di lacca LA/FT-105 
Bombola spray da 200 ml. 
LC/5130-00 

LUBRIFICANTE A SECCO 
"BITRONIC" 
Mod. LB/TF116 
Trattasi di un lubrificante altamenle 
sofislicato al teflon, chimicamente inerte, 
resistenle anche a temperature di esercizio 
elevate, non superior! perb a 260 0C. 
Si utilizza nei setlori ove si renda necessaria 
una lubrificazione, stabile nel tempo in cui il 
lubrificante. per efletti di ossidazione o di 
assorblmento di particelle atmosferiche, non 
subisca alterazioni che polrebbero avere 
gravi conseguenze alle parti applicate. 
E particolarmente indicate per 
accoppiamenti striscianti plaslica metallo nel 
setlore eletlronico, meccanico di precisions, 
otlica macchine e calcolalori per ufficio 
equipaggiamenli missilislici, orologerie, 
macchine fotografiche e cinematografiche. 
Assolutamente inerte per le materie 
plastiche. 
Bombola spray da 200 ml. 
LC/5140-00 

VASELINA SPRAY "BITRONIC" 
Mod. VLS117 
Si tralla di un olio di vaselina purissimo ad 
alia concentrazione, particolarmente adalto 
alia lubrificazione di particolari meccanici dl 
alta precisione, la dove si deve evitare I'uso 
del silicone. 
Non ossida nel tempo. 
Assolutamente inerte per le materie 
plastiche. 
Bonbola da 200 ml. 
LC/5150-00 
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CLEANER "BITRONIC" 
Mod. TF118 
Depuratore al teflon altamente sofislicato 
impiegalo in svariati campi di ulilizzazione 
derivanli dalle sue particolari proprieta 
Dalo I'elevato polere penetranle pulisce 
particolarmente anche le piu piccole 
particelle di sporco, unto o grasso in 
qualsiasi apparecchialura senza necessita di 
smontarle. 
£ assolutamente inerte sia al caldo che al 
freddo nei confront! dei materiali plastici, 
consentendo al prodotto di evaporare senza 
raffreddare le superfici trattate senza 
lasciare residui. 
Bombola spray da 200 ml, 
LC/5160-00 

LACCA FOTOCOPIANTE 
NEGATIVA 
Mod. LF/NE115 
Lacca per la rlproduzione di circuiti stampati 
con processo di fotoincisione negalivo. 
II negative di un qualsiasi circuilo, puo 
essere riportalo direttamente su piastre 
ramate. 
Bombola spray da 200 ml 
LC/5170-00 

GENERAL CLEANER 
"BITRONIC" 
Mod. GC-201 
Pulisce qualsiasi tipo di contatto togliendo 
gli strati di ossido e di solfuro. 
Elimina immedlalamente i ronzii e le 
resistenze di transizione troppo elevate, 
non danneggia i materiali plastici 
usualmente impiegati e i componenti. 
Lascia uno strato proteltivo permanente 
per polenziomelri e interrutfori. 
Bombola spray da 140 g 
LC/5200-00 

DISTRIBUITI DALLA 
B.C. 

ila liana 



SOFTilBANK 

A DIVISION OF G.B.C. 

PROGRAMMI PER IL SINCLAIR ZX81 
Tulli i programml solloetencali sono regtsliali su cassella 
Se non e specilicata la dlciluro "IK", necessllano aell'espansione 01 memona 
Sono marcale con aslertsco le cassetle che possono ossere usale ancho sullo ZX80 con ROM 8K 

PREZ20 VEN01TA CODICE NOME 6 DESCRIZIONE 
Tf/0100-01 ' SEI GIOCHI IN INGLESE (IK) 13 000 

ORBIT - SNIPER - METEORS - LIFE 
WOLF PACK - GOLF 

TF/0100-02 GIOCHI EOUCATIVI IN INGLESE 13 000 
MATEMATICA - OPERAZIONI FRAZIONI 
DIVERSI GRAOI Dl DIFFICOLTA' TF/OIOO-OS ■ PROGRAMMI GESTIONALI IN INGLESE 13 000 
AGENDA TELEFONICA - FINAN2A PERSONALE - SLOCK NOTES TF/0100-04 " SEI GIOCHI IN INGLESE 13 000 
LUNAR LANDING - TWENTY ONE - COMBAT 
SUB STRIKE - COBE BREAKER - MAYDAY 

TF/OIOO-OS " GIOCHI EOUCATIVI IN INGLESE |1K) 13 000 
OPERAZIONI ELEMENTARI PER BAMBINI 
CON QUATTRO GRAOI Dl DIFFICOLTA' 

TF/0100-10 SCACCHI IN INGLESE 26 ooo 
SI QIOCA CONTRO IL CALCOLATORE 
CON DIVERSI GRADI Dl DIFFICOLTA 

TF/0100-I1 " VU-CALC IN INGLESE 26 000 
POTENTE STRUMENTO Dl CALCOLO ADATTO A RISOLVERE DIVERSI PROBLEMI 

TF/0100-12 FANTASY GAMES IN INGLESE 26 000 
GIOCHI 01 FANTASIA PER TUTT1 I GUSTI TF/0101-02 ' GIOCO SCACCHI 26 000 
OUATTRO LIVELLI DIFFICOLTA' - LIBERTA' 
Dl DISPOSIZIONE PEZZl - SOLUZIONE PROBLEMI TF/0101-04 VISI2XCALC 26 000 
POTENTE STRUMENTO Dl CALCOLO ADATTO A RISOLVERE DIVERSI PROBLEMI 

TF/OIOI-06 UNOICI GIOCHI (IK) 17 000 
DIVERTIMENTO E BUONI ESEMPI Dl PROGRAMMAZIONE IN BASIC E LINQUAGGIO MACCHINA 

TF/0101-Oa LABIRINTO TRIDIMENSIONALE 17 000 
DIVERSI LIVELLI Dl DIFFICOLTA 
PROGRAMMAZIONE 01 ALTO LIVELLO CON GRAFICA OTTIMA TF/0101-10 THE GIOCHI SPECIAL (IK) 17 000 
USATE IL SINCLAIR COME UN ORGANO 
VEDETE I BATTERI CHE SI RIPHODUCONO TF/0101-12 GESTIONE PICCOLI ARCHIVI 17 000 
GESTIONE COMPLETA Dl PICCOLI ARCHIVI TF/0101-14 ' SIMULATORE CUBO MAGICO TRIDIMENSIONALE 17 000 
PER QLI APPASSIONATI DEL CUBO 
MENO FATICOSO DEL CUBO REALE 

TF/0101-16 ' HISOLUTORE CUBO MAGICO 17 000 
PER RISOLVERE IL CUBO IN POCO PIU' Dl UN MINUTO 

TF/0101-18 DEFENDER 17 000 
UN PO' Dl BRIVIOO CON IL SINCLAIR 
VELOCITA" ECCEZlONALE TF/0101-20 STAR-TREK 17 000 
MISSIONS GALATTICA CON IMPREVISTI 
ED EMOZIONI QUATTRO LIVELLI DIFFICOLTA' TF/0101-22 CENTIPEDE 17 000 
PHOVATE A DISTRUGGERE IL BRUCO CHE SI 
DIVIDE SE LO COLFITE - BRAVO CHI Cl RIESCE1 

TF/0I01-24 ASTEROID! 17 000 
UN BUON PASSATEMPO PER VOI E PER I VOSTRI AMICI 

TF/0101-26 TIRANNOSAURO 17 000 
PER CHI SI ANNOIA COL LABIRINTO - GRAFICA 
DINAMICA E TERRORS TF/OIOl-28 ZUC ^ 000 
GIOCO AFFASCINANTE PER UNO O DUE GIOCAIORI 
NON USATELO TROPPOi 

TF/0102-02 • SETTE GIOCHI 22,000 
BIORITMO - 21 - CONTO ALLA ROVESCIA - HAMMURABI 
ROULETE 
RUSSA - FUGA DAL CASTELLI - METEORITI TF/0102-04 • SETTE GIOCHI 22 000 
MASTER-MIND - ORBITA - GOLF - BOMBARDAMENTO 
LANCIA MINE - SOS SOS - CAMMELLO 

TF/0102-06 • SETTE GIOCHI 22 000 
ALLUNAGGIO - SLALOM - CACCIA SOTTOMARINA - ALIEN! 
TIRO RAPIOO - ATTACCO MARZIANO - LA GRANDE RAPINA 

TF/0102-08 " SETTE GIOCHI 22 000 
SUPER AWENTURA - SOLITARIO - REVERSE - LABIRINTO 
ABBATTI IL MURO - GOLF - GIU' DENTRO 

TF/0102-IO ' SETTE GIOCHI 22 000 
BATTAGLIA NAVALE - BUCHI NEHI - ODISSEA - MEMORY 
ANAGRAMMI - AHMA GIOVIANA - TRENI IN CORSA 

Prezzi nelti IVA esclusa 

TF/0102-I2 • GESTIONE FINANZIARIA PERSONALE 
POSSIBILITA' Dl MEMOBIZZARE I CONTI 
SU NASTRO 

TF/0102-14 " AGENDE: 
HUBRICA INDIBIZZI ARRICCHITA - ARCHIVIAZIONE NOTIZIE 
CON POSSIBILITA' RICERCA rF/0102-16 MATEMATICA E FISICA 
FRAZIONI STATIS7ICA - TEMPERATURE 
PROBLEMI - CONVERSION! Dl BASE 

TF/0102-18 ' MATEMATICA. FISICA E VOCABOLAHIO 
SOMMARE DIVERTENDOSI - LA BILANCIA - CALCOLO DEI VOLUMI 
MOLTIPLICAZIONI - VOCABOLI TF/0102-20 ' TOOL-KIT 
STRUMENTO INOISPENSABILE AD OGNI PROGRAMMATORE 
CHE VOQLIA AFFINARE LE SUE ABILITA" 

TF'0103-00 2 GIOCHI IN ITALIANO (2K) 
MESSAGGI IN CORSA E BISCIA 
GIOCO Dl ABILITA TF/0103-02 ISTO-CARATTERI (2K) 
ISTOGRAMMI - INGRANDIMENTO Dl CAHATTERI 
TROVA MOLTE APPLICAZIONI 

TF/0103-04 DAMA c TOTOCALCIO 
DIVERTIMENTO E INVITO ALLA FOBTUNA 

TF/0103-06 RUBHICA 
AGENDA TELEFONICA CONTIENE FINO A 200 
INDIRIZZI TF/0103-08 3 GIOCHI IN ITALIANO 
CODICE SEGRETO - BASE ALlENA - UFO 

TF/0103-10 TRATTAMENTO (16K) W.P. 
ELABOBAZIONE TEST! PER CONSERVARE E STAMPARE NOTIZIE E SCHITTI 
Dl OGNI GENERE TF/0I03-12 2 GIOCHI IN ITALIANO (16K) 
AIUTO- BEHSAGLIO TF'0103-14 3 GIOCHI IN ITALIANO |16K) 

, CANNONATE - TIRO A VOLO - SLALOM 
TF/0103-I6 2 GIOCHI IN ITALIANO (16K| 

GALASSIA - LABIRINTO TF/0103-18 2 GIOCHI (16K| 
SCONTHO - FAR WEST TF/0103-20 2 GIOCHI (16K| 
ROULETTE - PENSACI TF/0103-22 MISSILI OSTACOLI (16K) 
ANCOHA DUE OIVERTENTI GIOCHI PER ZXSI 

PROGRAMMI PER IL TRS-80 MOD. II 
I p'ogrammi soiioelencaii sono formri su disco S11 

22.000 

22.000 

22.000 

17 000 
22.000 

17,000 
22.000 

17.000 
17,000 
17.000 
17,000 
17.000 
17,000 

CODICE NOME E DESCRIZIONE 
TF/4502-00 INVENTORY CONTROL 

3000 ARTICOLI Dl MAGAZZINO - 200 FORNITORI 
S SCOHTA - DIVISIONS IN CLASSI - STATISTICHE 

rF/4506-00 MAILING LIST 
3000 NOMI E INDIBIZZI IN FORMATO COMPATTO 
2000 IN FORMATO ESPANSO - SELEZIONI E STAMPE 

TF/4507-00 MAILING LIST II (RICHIEDE 2 DISK) 
COME IL MAILING LIST MA SE USATO CON LO 
SCRIPSIT PERMETTE LA STAMPA Dl CIHCOLAHI SELEZIONATE 

TF/4512-00 VERSA FILE II 
CREATEVI IL VOSTRO SISTEMA Dl CLASSIFICAZIONE 
AUTOMATICA DELLE INFOHMAZIONI - FACILE DA USARE TF/4511-00 VISICALC II 
SUPERPROGHAMMA CHE GEST1SCE COMPLESSE PROIEZIONI E GRANDI QUANTITA' Dl DATI PER SIMULAZIONI 

TF/4510-00 PROFILE II 
GESTIONE Dl MOLT) DATI CON MOLT) CRITERI Dl 
SELEZIONE - COLLEQAMENTO ALLO SCRIPSIT - STAMPE 

TF/4530-00 SCRIPSIT II 
UNO DEI SISTEMI Dl GESTIONE DEI DATI FRA 
I PIU' POTENTI SUL MERCATO TF/4540-00 STATISTICAL ANALISYS 
STATISTICHE - VAHIANZE - COVAHIANZE - ISTOGRAMMI 
CORBELAZIONt - FREOUENZE - ECC 

TF'4701-00 FORTRAN 
STANDARD ANSI-66 - EDITORS - COMPILATOHE - 
EDITOHE Dl LINEA - BIBLIOTECA SOTTOPROGRAMM1 

TF/4702-00 EDITOR/ASSEMBLER 
EDITORE - MACROASSEMBLER - EDITORE 01 LINEA 
BIBLIOTECA FORTRAN - TABELLA CORRISPONDENZE 

TF/4703-00 COBOL 
VERSIONE ESPANSA ANSI-74 - ISAM MULTICHIAVE 
ACCEPT/DISPLAY - DEBUG - MODULO HUN-TIME 

PHEZZO VENDITA 
345.000 

140,000 

210.000 

125.000 

420.000 

340.000 

620.000 

1BO.OOO 

520,000 

350.000 

520.000 



COBOL RUN-TIME 
PER L'ESE JUZIONE Dl PROGRAMMI SCRITTl 
E COMPILATI COL COBOL COMPILER 
BASIC COMPILER 
ISAM MONOCHIAVE - 14 CIFRE Dl CALCOLO 
MODULO RUN TIME - NON COMPATIBlLE COL BASIC INTERPRETE 
BASIC HUN-TIME 
PER L'ESECUZIONE Dl PROGRAMMI SCRITTl 
E COMPILATI COL BASIC COMPILER 
TEXT EDITOR 
SI PUO' INTEGRARE IN OGNI LINGUAGGIO DEL MOD 2 
R1CERCHE E SOSTITUZIONI GLOBALI PlU' ALTRO 
REFORMATTER (RICH1EDE 2 DISCHI) 
SCRITTURA - LETTURA - TRASFER1MENTO Dl ARCHIVI 
TRA DISCHI TRSOOS E DISCHI 1MB 3741/3742 

PROGRAMMI PER IL TRS-80 MOD. Ill VERSIONE DISCO 
La mmfma conligurazione per I'uso flei programmi presenlaii e mdicata a lianco del nome. 
Tulll > progfammi sono in ingiese 

CODICE NOME E DESCRIZIONE 
TF/1508-00 IN-MEMORY INFORMATION (16K) 

CLASSIFICAZIONE DELLE (NFORMAZIONI 
SALVATAGGlO E RICERCA SU DISCO 

TF/1551-00 DISK MAILING LIST 
PlU" POTENTE DELLA VERSIONE SU CASSETTA 

TF/1553-00 INVENTORY CONTROL (32K 2 DISCHI) 
FINO A 1000 ARTICOLI CON RAPPORTI SULLE 
VENDITE E LE ROTAZIONI DEL MAGAZZINO 

TF/155B-00 BUSINESS MAILING LIST (32K 2 DISCHI) 
FINO A 990 NOMI - CON 4aK E 4 DISCHI 
2970 NOMI) 

TF'1559-00 MANUFACTURING INVENTORY CONTROL (32K 2 DISCHI) 
GESTIONE DELLE DlSTINTE BASE - 20 PRODOTTI 
FINITI e 1900 MATERIE PRIME PER DISCO 

TF/1562-00 PROFILE (32K 1 DISCO) 
GESTIONE Dl ARCHIVI CON RlCERCHE MULTIPLE 
ARCHIVI ACCESSIBILI DA PROGRAMMI UTENTE 

TF/1563-00 SCRIPSIT DISK (32K 1 DISCO) 
PROCEDURA Dl TRATTAMENTO DELLA PAROLA 
STAMPE MULTIPLE - FACILE EDITING 

TF/1565-00 MICROFILES (32K 1 DISCO) 
VERSIONE SOFISTICATA DEL PROFILE 
VELOCISSIMO - COMANDI A SINGOLO TASTO 

TF/1567-00 VISICALC MOD. 3 (32K 1 DISCO) 
SUPERPROGRAMMA CHE PERMETTE Dl LAVORARE 
CON PROIEZIONI E MODELLI Dl SIMULAZIONE 

TF/1569-00 VISICALC AVANZATO MOD. 3 (32K 1 DISCO) 
UNISCE ALLA POTENZIALITA" DEL VISICALC 
L'ENORME FLESSIBILITA' DEL MOD. 3 

TF/1603-00 PERSONAL FINANCE DISK (16K) 
FORNITO IN VERSIONE CASSETTA PUO" ESSERE 
ADATTATO AL DISCO (FINO A 32K 2 DISCHI) 

TF/2010-00 DISK BASIC COURSE (16K 1 DISCO) 
UN GRANDE CORSO SU 4 DISCHI CON TUTTE 
LE PlU' POTENT! ISTRUZlONI DEL BASIC MOD 3 

TF/1604-00 VERSAFILE (32K 1 DISCO) 
SCRIVETE CIO" CHE VI VIENE IN MENTE E 
IL TBS-80 LO RICORDA - CHIEDETEGLIELO' 

TF/2201-00 FORTRAN (32K 2 DISCHI) 
COMPILATORE - EDITORE Dl TESTI - 
EDITORE Dl LINEA - LIBRERIA 

TF'2202-00 EDITOR/ASSEMBLER DISK (32K 2 DISCHI) 
ASSEMBLATORE - EDITORE Dl TESTI 
EDITORE Dl LINEA - TABELLA DELLE CORRISPONDENZE 

TF/2204-00 BASIC COMPILER (48K 2 DISCHI) TUTTA LA POTENZA DEL LINGUAGGIO MACCHINA 
DAL BASIC - INCOMPATIBILE CON IL BASIC INTERPRETE 

PROGRAMMI PER IL TRS-80 MOD. Ill VERSIONE CASSETTA 
La minima conliguraJione per I'uso dei programmi presentati 6 mdicata a fianco del nome. 
Tuttl • programmi sono In mglese 

PREZZO VENDITA 

70.000 
170,000 

170.000 

320.000 

135.000 

150.000 

185.000 

175.000 

300.000 

35.000 

60.000 

50.000 

CODICE NOME E DESCRIZIONE 
TF/1502-00 IN-MEMORY PROGRAM (16K) 

CLASSIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
SALVATAGGlO E RICERCA 

TF/1503-00 MAILING LIST (16K) 
GESTIONE INDIRIZZI CON STAMPA 
ETICHETTE - 80 NOMI PER VOLTA OGNI 16K TF/1505-00 SCRIPSIT (16K) 
PROGRAMMA COMPLETO Dl TRATTAMENTO 
DEI TESTI - MOLTO POTENTE 

TF/1602-00 PERSONAL FINANCE (4K) 
GESTlON ENTRATE E USCITE FAMILIARI 
GESTIONE BILANCIO MENSILE TF/1603-01 PERSONAL FINANCE DISK (16K) 
FORNITO IN VERSIONE CASSETTA PUO" ESSERE 
ADATTATO AL DISCO (FINO A 32K 2 DISCHI) TF/1605-00 ASTROLOGY (16K) 
PRODUZlONE 01 OROSCOPI PERSONAL! SE COLLEGATO 
AD UNA STAMPANTE PRODUCE IL QUADRO ASTRALE TF/1701-00 MATHEMATIC COURSE (4K) 
INSEGNA Al BAMBINI LE 4 OPERAZIONI 

TF/1702-00 ALGEBRA COURSE (4K) 
IMPARARE L'ALGEBRA £ FACILE' E NON E 
NECESSARIO ASPETTARE Dl FREOUENTARE LE MEDIE' TF/1703-00 STATISTIC COURSE (16K) 
PER IMPARARE AGEVOLMENTE E FACILMENTE 
AD USARE LE TEORIE STATISTICHE - ANCHE PER GRANDl 

TF/1705-00 ADVANCED STATISTICS (16K) 
INTEGRA E COMPLETA IL CORSO Dl STATISTICA 
CON OUALCOSA Dl PlU' COMPLEGSO 

PREZZO VENDITA 

37.000 
30.000 

TF 1706-00 I.Q. BUILDING (16K) 
CALCOLO E MIGLIORAMENTO DEL PROPRlO 
QUOZIENTE D INTELUGENZA TRAMITE SEMPLICI TEST 

TF/1712-00 SHOW & SPELL (16K) 
FACILE CORSO Dl GRAMMATICA INGLESE 
PER BAMBINI 

TF/2000-00 DEBUG (16K) 
PROGRAMMA Dl CONTROLLO E Dl ESECUZIONE 
PER PROGRAMMI IN LINGUAGGIO MACCHINA IN MEMORIA 

TF/2001-00 T-BUG (16K) CARICA UN PROGRAMMA IN LINGUAGGIO MACCHINA 
DA CASSETTA E NE PERMETTE IL DEBUG 

TF'2002-00 EDITOR-ASSEMBLER (16K) 
PERMETTE D INTRODURRE UN PROGRAMMA IN LINGUAGGIO 
SIMBOLICO ZILOG E Dl ASSEMBLARLO 

TF'2003-00 LEVEL 1 COURSE (4K) 
CORSO Dl BASIC LIV I 

TF/2005-00 BASIC COURSE LEVEL 2 PT.1 (16K) 
CORSO 01 BASIC ELEMENTARE - PBIMA PARTE 

TF/2006-00 BASIC COURSE LEVEL 2 PT. 2 (16K) 
CORSO Dl BASIC ELEMENTARE - SECONDA PARTE 

TF'2009-00 TINY PASCAL TAPE (16K) 
COMPILATORE Dl UN SUBSET DEL LINGUAGGIO 
PASCAL POTENZIALITA' MAI VISTA' 

PROGRAMMI PER IL TRS-80 POCKET COMPUTER 
Tullt i programmi sono forniti su casselta e sono m mglese 

PREZZO CODICE NOME E DESCRIZIONE VENDITA 
TF/3511-00 CIVIL ENGINEERS 42-500 

PROGRAMMI 01 INGEGNERIA - CALCOLO TELAI - 
SFORZI Al BULLONI - TRAVI INCASTRATE - ECC 

TF/3513-00 AVIATION 42-500 

CALCOLO DEL PIANO Dl VOLO - ANGOLO Ot DERIVA 
CONVERSION! TRA UNIT A" Dl MISURA - ECC. 

TF/3514-00 MATH DRILL 
ESERCIZI PER GLI SCOLARi DELLE PRIME CLASSI 
POSSIBILITA' Dl INTRODURRE NUOVI PROBLEMI 

TF/3515-00 GAMES ONE CANNIBAL! E MISSIONARI - NIM - ATTERRAGGIO 
NELLO SPAZIO - CACCIA AL TESORO - ECC 

TF/3516-00 BUSINESS MARKETING METODO DELLA MEDIA MOBILE PER IL CALCOLO E 
LA CORREZIONE AUTOMATICA DELLE PREVISIONI - ECC 

TF/3517-00 BUSINESS FINANCE 
SETTE PROGRAMMI DIFFERENT! PER AIUTARE 
L UOMO D'AFFARI - CALCOLI INTERESSI - GIOBNI - ECC 

TF/3518-00 PERSONAL FINANCE GESTIONE DEL BILANCIO FAMILIARE - GESTIONE 
C/C BANCARIO • INTERESSI - CONVERSIONI - ECC 

38.000 

38.000 

35.000 

35.000 

PROGRAMMI PER IL TRS-80 COLOR COMPUTER 
Tutli i programmi sono distribuili sotto forma di CARTRIDGE (memona allo stalo solido) 
Tutli i programmi sono in mglese 
Tutli i programmi conlrassegnali da aslensco nchiedono I'uso di joyslick 

CODICE NOME E DESCRIZIONE 
TF/3019-00 ROM DIAGNOSTICA 

CONTROLLO DELLA PEBFETTA EFFICIENZA 
DEL VOSTRO CACOLATORE 

TF/3050-00 SCACCHI 
DA ALLENAMENTO. MA ANCHE DA COMBATTIMENTO' 

TF/3051-00 * QUASAR COMMANDER 
RADAR - PILOTA AUTOMATICO • CAMPI Dl FOR2A 
DIVERSI LIVELLI DIFFICOLTA" 

TF/30S2-00 ' PIN BALL 
IL CLASSICO GIOCO DEL FLIPPER ORA ANCHE 
SUL TELEVISORS - DA 1 A 4 GIOCATORI 

TF/3055-00 CHECKERS 
GIOCO DELLA OAMA A DUE LIVELLI Dl DIFFICOLTA 
PREVEDE LE 3 MOSSE SUCCESSIVE 

TF/3056-00 ' SUPER BUSTOUT 
GIOCO RAPIDO PER 1-4 GIOCATORI - SINGOLO 
O IN EQUIPS - SFONDATE LE LINEE COL PALLONE 

TF/3057-00 * DINO WARS (16K CONSIGLIATI) 
DUE GIOCATORI ALLE PRESS CON I DINOSAURI 
GRAFICA E SONORO REALISTICI 

TF/3058-00 " SKILING (16K CONSIGLIATI) 
DISCESA SCIISTICA CONTRO IL TEMPO 
VISTA CON GLI OCCHI DELLO SCIATORE 

TF/3059-00 * COLOR BACKGAMMON 
CLASSICO GIOCO Dl SOCIETA - CONTRO 
IL CLACOLATORE O UN ALTRO AVVERSARIO 

TF/3060-00 " SPACE ASSAULT 
GLI EXTRATERRESTRI VI INVADONO LO SCHERMO 
E VI ATTACCANO' - BUONA FORTUNA' 

TF 3061-00 * ART GALLERY (16K CONSIGLIATI) 
CREATE LA VOSTRA GALLEHIA Dl QUADRI 
MODERNI - CONSIGLIATI I JOYSTICK 

TF/3063-00 ' PROJECT NEBULA RESPINGETE GLI INVASORI DELLA VOSTRA 
GALASSIA - 4 LIVELLI - APPASSIONANTE' 

TF/3103-00 COLOR FILE 
PICCOLO SISTEMA Dl GESTIONE PER TANTI 
ARCHIVI - SI USA COL REGISTRATORE A CASSETTE 

TF/3101-00 PERSONAL FINANCE PIANIFICATE IL BUDGET FAMILIARE 
COMPARATE ENTRATE E USCITE - PREVEDETE IL BILANCIO 

TF/3151-00 'BINGO MATH INSEGNA LE 4 OPERAZIONI E IL RICONOSCIMENTO 
DEI NUMERI - 1-2 GIOCATORI 

TF/3152-00 TYPING TUTOR 
ESERCIZI BASATI SU LETTERE E PAROLE 
CONTROLLA VELOCITA - RlFLESSl - ERRORI 

PREZZO VENDITA 

90.000 
60.000 

60.000 

60.000 

60.000 

Prezzi netti IVA esclusa 



TF73153-00 LEARNING LAB 
COMBINAZIONE Dl LOGICA E TESTI PER 
INSEGNARE IL COLOR BASIC - ORGANIZZA2IONE E STESURA 
HANDY MAN 
CALCOLO DELLE ESATTE NECESSITA DEL LAVORO 
DEL BRICOIAGE - MATERIAL! - CONSIGLI 

PROGRAMMI PER IL BMC IF 800 MOD. 20 
Tulli t progtammi solloelencen sono forniil su disco 5" 

CODICE NOME E DESCRIZIONE 
TF/2502-00 FORTRAN-80 (RICHIEDE IL CP/M) 

EDITORE - COMPILATORE - EDITORE Dl 
LINEA ANSl-66 

TF/2504-00 BASIC COMPILER (RICHIEDE IL CP/M) 
RENDE PIU' VELOCI I PROGRAMMI IN BASIC 
INTERPRETE 

TF/2506-00 MBASIC (RICHIEDE IL CP/M) 
BASIC INTERPRETE 

Tf<2508-00 T-MAKER 2 (RICHIEDE IL CP/M) 
GESTIONE Dl TESTI E ARCHIVI IN COMBINAZIONE 
CON TUTTI I TIPI Dl CALCOLO NUMERlCO 

TF/2510-00 SUPERCALC (RICHIEDE IL CP/M) 
IL VOSTRO FOGLIO ELETTRONICO A COLORI 
CALCOLI E PRVISIONI FINANZIARIE 

TF/2512-00 WORD STAR (RICHIEDE IL CP/M) 
L'ULTlMO £ IL PIU' PERFEZIONATO PROGRAMMA 
•PER GESTIONE Dl TESTI - PUO' TUTTO! 

TF/2514-00 WORD INDEX (RICHIEDE IL CP/M) 
IN ABBINAMENTO AL WORD STAR PERMETTE 
LE STAMPE Dl MANUALl - INOICE E RlASSUNTI AUTOMA7ICI 

TF/2516-00 COBOL-BO (RICHIEDE IL CP/M) 
COMPILATORE ANSl-74 - ACCEPT/DISPLAY - 
EDITORE TF/2518-00 DBMS (RICHIEDE IL CP/M) 
GESTIONE COMPLETA Dl GRANDI ARCHIVI 
RICERCHE MULTICHIAVE - STAMPE Dl TUTTI I TIPI 

TF/2520-00 ARCHIVI (IN OKI-BASIC) 
IL DISCO CONTIENE DIVERSI PROGRAMMI 
Dl ARCHIVIO PIU' UN DEMO E UN PROGRAMMA TYPEWRITER 

PROGRAMMI PER IL COMMODORE (LINEA 3000 - 4000 - 8000) 
Tutll I programml soiloelencali sono lornlii su disco 5' 
Per ogm programma verra specillcalo il modello 

PREZZO VENDITA 

300.000 
700.000 

800.000 

300.000 

1.300.000 

1.000.000 

CODICE NOME E DESCRIZIONE VENDH'A 
TF/1102-00 FATTURAZIONE MANUALE (3000) 700.000 GESTIONE CLIENTI - EMISSIONS FATTURE 

E TRATTE - SEN2A CODlFlCA MAGA2ZINO 
TF/1104-00 GESTIONE CONDOMINII (3000) 800.000 

GESTIONE Dl PIU' SCALE - EMISSIONS AUTOMATlCA 
LETTERE - CIRCOLARl - SOLLECITI 

TF/1106-00 GESTIONE CONDOMINII (4000) 800.000 
GESTIONE Dl PIU' SCALE - EMISSIONS AUTOMATlCA 
LETTERE - CIRCOLARl - SOLLECITI 

TF/1108-00 GESTIONE COMDOMINII (8000) 800.000 
GESTIONE Dl PIU' SCALE ■ EMISSIONE AUTOMATlCA 
LETTERE - CIRCOLARl - SOLLECITI 

TF/1110-00 WORD PROCESSOR (8000) 630.000 
PROCEDURA COMPLETA D) TRATTAMENTO DEI TEST! 
PERMETTE CIRCOLARl SELEZlONATE 

TF/in2-00 ASSEMBLER (3000) 115.000 
EDITORE - ASSEMBLATORE SIMBOLICO 6502 

TF/llU-OO PASCAL (3000) 115.000 
SUBSET UCSD PASCAL - COMPILATORE - EDITORE 

TF/ll 16-00 GESTIONE LABORATORI ANALISI MEDICHE (3000) 900.000 
GESTIONE COMPLETA Dl UN LABORATORIO - STAMPA 
I DOCUMENTI PER GLI ENTI - STATISTICHE 

TF/1118-00 GESTIONE LABORATORI ANALISI MEDICHE (4000) 900.000 
GESTIONE COMPLETA Dl UN LABORATORIO 
STAMPA I DOCUMENTI PER GLI ENTI - STATISTICHE 

TF/1120-00 GESTIONE LABORATORI ANALISI MEDICHE (8000) 900.000 GESTIONE COMPLETA Dl UN LABORATORIO 
STAMPA I DOCUMENTI PER GLI ENTI - STATISTICHE 

TF/1122-00 VISICALC (4000 - ROM AGGIUNTIVA FORNITA) 310.500 
SUPERPROGRAMMA PER GESTIONE DAT! NUMERICI 
PROIEZIONI - SIMULA2IONI 

TF/1124-00 VISICALC (8000 - ROM AGGIUNTIVA FORNITA) 310.500 SUPERPROGRAMMA PER GESTIONE DAT! NUMERICI 
PROIEZIONI - SIMULAZIONI 

TF/1126-00 COM-PLUS (8000 ) 60.000 
UTILE ACCESSORIO PER SUPERARE LA BARRlERA 
DELL INCOMPATIBILITA' TRA I DIVERSI SlSTEMI 

TF/1128-00 WORD-CRAFT (8000 ■ CHIAVE D'ACCESSO) 632.500 
ALTRA VERSIONE Dl WORD PROCESSOR CON CARATTERISTICHE 
ADERENTI AD ESIGENZE DIVERSE 

TF/ll30-00 VIGIL (3000) 120.000 
LINGUAGGIO ORIENTATO ALLA PRODUZIONE Dl GIOCHI 
SONORI E GRAFICI - 9 GIOCHI ESEMPIO FORNITI 

PROGRAMMI PER IL VIC-20 CBM 
Tulli i programmi soiloelsncaii sono registran su casselia 
Se non specificalo. si mlende che i programmi lunzionano con la memoria in conllgurazione 
base. 

TF/9350-02 CREO-LISTA-STAMPA (RAM STANDARD) 40.000 
PER REALIZZABE TESTI. LETTERE E 
CIRCOLARl PERSONALIZZATE 

TF ,'9350-04 DAM A (RAM STANDARD) 17.500 
GIOCO DELLA DAMA CONTRO IL CALCOLATORE 
PER TUTTI. GRANDI E PICCOLI 

TF/9402-00 THE ALIEN WITH JOYSTICK (6K) 60.000 
PROVATE A CALARVI NEI PANNI DELL ALIENO' 

TF/9404-00 AMOK 60.000 
UN GIOCO Dl COMBATTIMENTO E Dl VIOLENZA 

TF'9406-00 THE ALIEN 60.000 
SIETE L ALIENO E DOVETE SOPRAWIVEBE' 

TF'9408-00 3-D MAZE 36.000 
TROVATE L'USCITA DAL LABIRINTO TRIDIMENSIONALE" 
DIVERSI LIVELLI Dl DlFFlCOLTA 

TF/9410-00 ALIEN BLITZ (JOYSTICK OPZIONALE) 60.000 
DISTRUGGETE GLI INVASORI DEL CIELO' 

TF/9412-00 VICAT 60.000 
GESTIONE Dl UN ARCHIVIO SEOUENZIALE SU CASSETTA 

TF/9300-00 CASSETTA PROGRAMMI DIMOSTRATIVI 15.700 
DIMOSTRA LA POTENZA DEL VIC 

PROGRAMMI PER IL VIC-20 CBM 
Tulli i programmi sotloelencaii sono regislraii su cartridge 
Se non specificalo, si intende che i programmi funzionlno con la memoria in conllgurazione 
base 

NOME E DESCRIZIONE 
VICALCOLO (RAM-STANDARD) 
CALCOLI MATEMATICI - INTERESSE COMPOSTO 
PIANI Dl AMMORTAMENTO 

PREZZO VENDITA 

CODICE 
TF.'9300-04 

TF/9300-06 

TF/9300-08 

TF/9300-10 

TF/9300-12 

TF'9300-14 

TF/9300-16 

TF'9300-18 
TF/9300-20 
TF'9300-22 TF'9300-24 
TF'9300-26 
TF/9300-28 

NOME E DESCRIZIONE 
INVASORI SPAZIALI 
GRANDE REALISM© - ALTA VELOCITA' 
NON VI FATE PRENDERE DAL PANICQt 
GARA AUTOMOBILISTICA 
PROVATE L EBREZZA DELLA VELOCITA 
E DELLA COMPETIZIONE - 1 o PIU' GlOCATORI 
ATTERRAGGIO SU GIOVE 
ESSERE AL COMANDO Dl UNA ASTRONAVE NON E SEMPLICE 
MA OUESTO LO IMPARERETE A VOSTRE SPESE 
GIOCO DEL POKER 
ATTENZIONE' - POTRESTE RESTARE POVERP 
OUI NON SI TRATTA Dl FORTUNA 
IL FANTASMA Dl MEZZANOTTE 
FUGGITE VIA DALLA CASA INFESTATA DAGLI SPIRITI 
SE VE NE RlMANE IL TEMPO 
BILANCIO FAMILIARE 
PIANIFICATE LE VOSTRE SPESE IN FUNZlONE DELLE ENTRATE 
GESTITE IL VOSTRO C/C BANCARIO 
APPLICAZIONI MATEMATICHE 
UN VALIDO AIUTO TESO AL MIGLIORAMENTO 
DELLE PROPRIE CAPACITA* Dl CALCOLO 
SLOT MACHINE 
IL CELEBRE GIOCO D'AZZARDO 
AVENGER 
INTERESSANTE GIOCO Dl SIMULAZIONE 
RAT RACE MOLE. ATTACH 
SCACCHI 
MATHEMATICAL ANALYSIS VIC-GRAF. 
VALIDO AIUTO NELLO STUDIO Dl 
COMPLICATE EQUAZIONI E FUNZlONl 
E DEI RELATIVI GRAFICI 
VIC FORTH LANGUAGE 
CARTRIDGE PER PROGRAMMARE 
IL VIC CON IL NUOVO E POTENTE 
LINGUAGGIO FORTH INTERESSANTISSIMO 
A CORREDO. MANUALE PER IL RAPlDO 
APPRENDIMENTO 
MATHEMATICAL ANALYSIS VIC-STAT. 
ROM IN LINGUAGGIO ASSEMBLER PER 
SEMPLIFICARE IL LAVORO CON STATISTICHE 
E GRAFICI SUL VIDEO CON UNA SOLA 
ISTRUZIONE SI OTTENGONO 
ISTOGRAMM). DEVIZIONI, STANDARD. 
VARIANZE ECC 

PROGRAMMI PER APPLE II 
Tulli i programmi sono lormli su disco. 
Per ogm programma e mdicala la lingua (ilaliano-mglese) in cui e sialo scritto 
Ove non indicalo si mlende che i programmi girano sulla conllgurazione 16K 1 disco 

PREZZO VENDITA 

37.000 
37.000 
37.000 
37.000 
37.000 
95.000 

PRFZZO CODICE NOME E DESCRIZIONE VENDITA 
TF/5502-00 TOTOCALCIO SISTEMA A CORREZIONE D'ERRORI (IL) 80.000 

ELABORAZIONE Dl SlSTEMI RIDOTTI 
TF/5504-00 TOTOCALCIO CHIAVE ALFA 6 SUPER (IL) 70.000 SISTEMA RIDOTTO 10 TRIPLE CON FATTORE Dl 

RlDUZlONE - INDICATO AL SISTEMISTA SERIO 
TF/5506-00 TOTOCALCIO SISTEMA DERIVATO A ROTA2IONE (IL) 90.000 

ELABORAZIONE Dl UN NUMERO STABILITO Dl COLONNE 
IN BASE AD UN NUMERO CONCORDATO Dl ELIMINAZIONI 

TF/5508-00 APPLE PANIC (Ing.) 72.000 
LABIRINTO Dl SCALE - ALTA RISOLUZIONE GRAFICA AD ALTA VELOCITA 

TF/5510-00 ADVENTURES 1/2/3 (Ing.) 110.000 
ADVENTURELAND - PIRATE'S ADVENTURE - MISSION IMPOSSIBLE 

TF/5512-00 ADVENTURES 4/5/6 (Ing.) 110.000 
VODOO CASTLE - THE COUNT - STRANGE ODYSSEY 

TF/5514-00 ADVENTURES 7/8/9 (Ing.) 110.000 
MYSTERY - FUN HOUSE - PYRAMID OF DOOM 
GHOST TOWN 

TF/5516-00 FLIGHT SIMULATOR (Ing.) 60.000 
UN REALISTICO SIMULATORE Dl VOLO CON VISTA 
DAL CIELO E DALL'AEREO - ANCHE FASI Dl COMBATTIMENTO 

TF/S518-00 COMPUCUBE (Ing.) 72.000 
CREARE - RIMESCOLARE - RISOLVEBE IL CUBO 
MAGICO - TRIDIMENSIONALE 

TF/S520-00 DRAW POKER (Ing.) 72.000 
IL MIGLIOR PROGRAMMA NEL SUO GENEBE 

Prezzl npttl IVA esclusa 



MULTIMETRI DIGITALI 

L'esecuzione compalta e 11 moderno design favoriscono una efficace maneggevolezza di questa nuova 
serie di strumenti ad alta precisione. 
L'uso e facilitate dalla particolare disposizione dei selettori delle funzioni a pulsante e del commutatore 
centrale rotative. 
Grazie agli LCD e ad un nuovo convertitore analogico/digitale e consume ridottissimo, gli strumenti 
hanno una lunga autonomia d'esercizio. 
Polarita automatica. Segnalazione luminosa BAT se Tautonomia e inferiore a 5 ore, 
Temperatura di funzionamento: O^SOX - Dimensioni: 188x86x50 - Peso: 0,4 kg 
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TM/0522-00 

MX 522 
• Dlso'ay 3 cifre a crislaill 

hquidi (2000 punlii 
• Altezza della cifra 12.7 mm 
• Precisione: 0,5% 
• 6 tunzloni 22 portate 
» Impedenza d ingresso 

2 MO fc.c./c.a l 
• Autonomia 1500 ore 
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TM/0562-00 

MX 562 
• Display 3'^ cifre a cristalli 

llquidl (2000 punli) 
• Aitezza della clfra: 12,7 mm 
• Precisione: 0,2% 
• 6 funzioni - 25 portate 
• impedenza d'ingresso 

10 MO (c c-Zc a.) 
• Autonomia 2000 ore 
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mA^ , "ST !&• «• V* 

IB 
■ca a™! 

. 1 Vl 

TM/0563-00 

MX 563 

COM-V X mA W 

f'b^ro^ (o) (c 

• Display 3': clfre a cristalli 
liquldl (2000 punti) 

• Aitezza de'la cifra. 12.7 mm 
• Precisione- 0,1% 
• 9 funzioni - 32 portate 

; • Misura delle lemperature 
-20 +1200PC con sonda a 

I termocoppia Risoluzione 
^ • Misura in dB: -20 +40 dB 

• Risoluzione 0.1 OB 
M • Autonomia. 1000 ore --w 

10C 

mm- aoo im 

TM/0575-00 

MX 575 
• Display 4% cifre a cristalli 

liquidi (20.000 punti) 
• Aitezza della cifra 10 mm 
• Precisione: 0,05% 
• 7 funzioni - 24 portate 
• Frequenzimetro su due 

gamme 10 kHz e 50 kHz 
• Autonomia 150 ore 

ACCESSORI 

TM/1030-02 HA794 Sonda HI 30 kV c.c. 
TM/1030-00 HT207 Sonda HI 30 kV c.c. (Per MX522) 
TM/1200-00 HA1159 Sonda di temperatura —SOX -t- +150oC 
TM/1210-00 HK200 Sonda di temperatura -250C ^ +350oC 
TM/1220-00 HK202 Sonda di temperatura -200C - + ttOOX 

'"er MX563) 

TM/1100-00 AM10 Pinza amperometnea 200 A (apertura 15x11 mm) 
TM/1110-00 AM15 Pinza amperometrica 1000 A (apertura 0 50 mm) 
TM/1150-00 HA303 SHUNT c.c 30 mV - 30 A 
TM/1160-00 HA300 SHUNT c.c 30 mV - 
TM/1300-00 HA902 Sonda (Filtro TV) 
TM/1400-00 AE182 Borsa di trasporto 

D1STRIBUITI DALLA 



UN TANDY 

PER AMICO. 

COLOR COMPUTER TRS 80/16 K 

L. 750*000 + iva 

II grande personal computer capace di 

essere tutto: un vero e proprio gestionale, 

un video-gioco intelligente con le cartucce piu 

sofisticate, un potente elaboratore di dati 

programmabile ed espandibile, un avanzato 

sistema computer-grafico a colori. 

Soprattutto un amico. 
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COLOR COMPUTER 16K 
II famoso TRS-80 ora anche a colori! 
Un personal computer complete e polivalente. 
Una nuova dimensione del concetto di schermo 
grazie alia grafica a 8 colori, Due versionl di 
linguaggio color BASIC. 
Applicazionl molteplici. Dai giochi ad alta 
velocity al programmi matematici e statistic! 
alia contabilita personale, per finire con la 
piccola contabilita aziendale grazie alia 
espansione data dai nuovi color disk. 
Collegato al Vostro televisore casalingo diventera 
ben presto uno strumento indispensabile a voi e 
alia vostra famiglia 
Caratteristiche techiche: 
Linguaggio color BASIC o color BASIC esteso 
(opzlonale) tutto su ROM. 
Memoria RAM da 16K espandibile a 32K. 
Collegabile ad un registratore a cassette. 
Velocita di registrazione 1500 baud. 
Collegabile a floppy disk (fino a 4 da 156KB 
ciascuno). Interfaccia seriate RS 232 C, 
Joystick (opzionali). Stampante grafica 30 CPS, 
Collegamento ad un televisore a colori PAL. 
16 linee da 32 caratteri o fino a 192 x 255punti 
grafici. 
Processore MP 6809E. Sist. ooerat. (10KI se c'S 
11 disco. 
TR/3004-00 L, 750.000 

BORSA DA TRASPORTO PER COLOR 
COMPUTER 
TR/3007-00 L. 31.000 

A 

CAVO PER RS 232 C PER COLOR 
COMPUTER 
TR/3014-00 L. 24.000 

COPRI SISTEMA PER COLOR COMPUTER 
TR/3006-00 L. 8,500 

o 

BASIC ESTESO 
ROM opzionale per il color computer che offre 
la possibilita di ampliare nolevolmente le 
capacita di grafica e di suono con I'aggiunta di 
nuove istruzioni BASIC. 
Permette di ottenere rapidamente rette, cerchi. 
rettangoli.ecc, Quattro modi di grafica con 2set 
di colori danno allo schermo una risoluzione 
massimadi 256 x 192 pixel. 
TR/3018-00 L. 220.000 

JOYSTICK 
Danno velocita e azione al vostri giochi di 
movimento, II campo di lavoro sullo schermo e 
di 360°. Allegate le istruzioni per I'uso. 
TR/3008-00 L. 53.000 

DRIVE 0 
Caratteristiche tecniche: 
DRIVE: 5 1/4" miny floppy disk, 35 tracce, 
18 settori per traccia, 256 byte per settore, 
doppia densita. 
Capacita. 156 KB per dischetto 
Tempo di accesso: 30 ms 
Velocita di trasferimento dati, 250 Kbit/s 
II sistema operative 6 interamente su ROM. 
Accluso il cavo per il collegamento di una o 2 
unita disco. 
TR/3022-00 L. 990.000 

DRIVE 1 
In aggiunta al TR/3022-00 e possibile collegare 
altri 3 drives con le stesse caratteristiche per 
arrivare ad una capacita massima di memoria di 
626 KB. 
TR/3023-00 L, 590.000 

v 
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<>■ v VC-" -- 
v>- v' 

POCKET COMPUTER 
Un piccolo calcolatore di grande importanza! 
Un vero computer interamente programmabile 
che sta nel palmo della mano con tutta la 
potenza del linguaggio BASIC. 
E' possibile caricare i programmi da cassetta o 
introdurli da lastieracon I'aiuto di un linguaggio 
piu esteso di quello di molti calcolatori per 
ufficio. 
Applicazioni: ingegneria, elettronica, 
matematica, didattica, personal!, giochi ecc. 
Caratteristiche tecniche, 
Linguaggio BASIC su ROM (11K). 
Memoria RAM 1,9KB permantente. 
1424 passi di programma o 178 memorie. 
Registrazione dati e programmi su cassetta 
magnetica, Possibilita di espansione con una 
stampante ad aghi da 16 CPS, 16 colonne. 
CPU composta da due processori CMOS a 4 bit. 
Visore a cristalli liquidi da 24 caratteri, matrice 
5x7. 
TR/3501 -00 L. 275.000 
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e I'unico 

sistema completo 

a 550*000 lire. 

ZX81 8 k ROM, 1 k RAM L 199.000 

ESPANSIONE 16 k RAM L 131.000 

STAMPANTE ZX L 220.000 

Prezzi IVA escluso. 

Sinclair, sempre Sinclair; poco piu di mezzo 
milione per un completo sistemo di 
computing. 
Guarda, confronta, cerca un'alternativa! 
A quesfo prezzo non trovi neanche un'unitd 
centrale; riguriamoci poi 16 k e la stampante. 
Oggi piu cne mai la chiove che apre le 
porte deH'informatica per tutti b Sinclair. 

rrcm 

COMPUTER 

A DIVISION OF G.B.C .B.C. y 

Per informozioni scrivere oCASELLA POSTAIE 10488 - MILANO 
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COMPUTER ZX81 
Computer molto potente e di facile utilizzo ad 
un prezzo inferiors alle 200.000 lire. 
Di dimensioni molto contenute pud essere 
applicato ad un normale televisore e ad un 
normals registratore. 
Caratteristiche tecniche: 
Comandi BASIC su singolo tasto. 
ROM BASIC/Sist. operative 8K 
RAM 1 KB esp. a 64 KB 
Interfaccia per ZX printer e registratore. 
Caratteri video: 32 x 24 
TC/0081-01 L. 199.000 

COMPUTER 2X81 in kit 
TC/0081-02 

COMPUTER 2X81 
Con alimentatore 0,7 A 
TC/0081-05 

COMPUTER 2X80 
Lo 2X80 della SINCLAIR e il piu piccolo, 
personal computer esistente. 
Non ha bisogno di monitor in quanto si collega 
direttamente a qualsiasi apparecchio TV e a " 
qualsiasi registratore musicassetta portatile per 
la memorizzazione permanente dei programmi. 
Caratteristiche tecniche: 
Microprocessore: Z80 A 
Linguaggio: BASIC 
Memoria 1 K RAM espandibile a 16KB 
Grafica 24 linee a 32 caratteri 
Sistema operativo e BASIC. 4K ROM 
TC/0080-00 L.I 09.000 

ROM 8K 
ROM che permette ai possessori dello ZX80 di 
trasformarlo, rendendolo molto simile allo 
ZX81. 
Possibilita di avere stringhe a piu dimensioni e 
vettori numerici, funzioni scientifiche e 
matematiche fino a 8 decimali. 
Facile editing con immediata segnalazione di 
errore. 
Istruzioni BASIC per I'uso della ZX Printer. 
Fornita con nuova mascherina per tastiera e 
manuals. 
Si inserisce con semplicita direttamente nello 
zoccolo della vecchia ROM 4K, 
TC/0088-00 

L. 190,000 

L. 220.000 

ESPANSIONE GRAFICA 
TC/0094-00 

ESPANSIONE 32K RAM 
TC/0095-00 

L. 239.000 

L. 199,000 

TTE CASSt FROM 

TB' 
* 

ALIMENTATORE PER 2X81 da 0.7 A 
TC/0086-00 L. 25.000 

INTERFACCIA REGISTRATORE 
E' un interfaccia che amplifies e migliora il 
segnale tra lo 2X80/81 e qualsiasi tipo di 
registratore a cassette rendendo piu affidabile 
la memorizzazione dei programmi. 
TC/0092-00 L. 41.000 

L . 60.000 

STAMPANTE 
Con alimentatore 1,2 A 
Studiata per essere usata esclusivamente con il 
Sinclair ZX81 o ZX80/8K ROM. la stampante 
ZX e in grado di trattare caratteri aifanumerici 
e di realizzare grafici molto complessi. 
II suo utilizzo e semplicissimo grazie alie 
istruzioni implementate su tastiera L PRINT 
consents di scrivere su stampante. L LIST 
esegue direttamente il listato del programma e 
la funzione COPY riproduce fedelmente so 
cana il contenuto del video 
La velocita di stampa della ZX PRINTER e di 
50 caratteri al secondo con 32 caratteri per 
linea e 9 linee per pollice. 
La carta utilizzata e termica metallizzata. 
Di seriesfornitoun alimentatore supplementare 
da 1,2 A che provvede ad alimentare I'intero 
sistema. 
TC/0090-00 L. 220.000 

ESPANSIONE 64K 
Molta memoria in piii per lo 2X81 grazie a 
questa nuova espansione della Memotech. 
Pud essere utilizzata anche dai possessori dello 
ZX80/8K ROM con qualche piccola modifica al 
circuito elettrico e non richiede alcun 
potenziamento di alimentazione. 
I programmi sviluppati con la 16K restano 
totalmente compatibili. II rapporto prezzo/K di 
memoria e uno dei migliori oggi esistenti sul 
mercato. 
TC/0089-00 L. 299.000 

SEGNALATORE ACUSTICO 
Questo accessorio e facilmente collegabile allo 
ZX80/81. Emette per mezzo di un piccolo 
altoparlante un segnale acustico ogni volta che 
viene premuto un tasto della "Key Board" 
agevolando cosi la digitazione. 
Allegate le istruzioni per il montaggio. 
TC/0091-00 L. 44.500 

ESPANSIONE RAM DA 16K 
Facilmente inseribile nel retro dello ZX81, 
questo modulo consents di espandere la 
memoria utentea 16 KB. 
TC/0087-00 L. 131.000 

INTERFACCIA MONITOR 
Consents di applicare un monitor allo ZX80/81 
escludendo il modulatore. Insieme sono fornite 

• dettagliate spiegazioni per I'installazione, 
TC/0093-00 L. 41.000 

Prezzi netti, IVA esclusa 



Basta con le pile scariche! 
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iltro s«»lto carica. 

Con il nuovo sistema a 
batterie solari non hai piu 
it problema delle pile 
scariche. Colleghi la 
batteria solare al tuo 
walkman, al 
registratore, alia 
radio... ed il sole ti 
fornisce 
gratuitamente 
tutta I'energia 
di cui hai 
bisogno. 
II caricatore ad 
energia solare puo 
caricare sia il pacco batterie 
da 3V, che quello da 6V 
Ed e piccolo, misura solo cm 13x7x2 

I Kit completi sono compost! da; 
• caricatore ad encrflia solare 
pacco batterie ricaricabili 
cavetto di connessione lipo 11/2111-10 
cinlurlno da polso 
borsa color argento 

Vcrsionc con pacco batterie da 3V: 11/2110-00 
Versione con pacco batterie da 6V: 11/2110-05 

Cavetti di connessione e converslone (rolarita 

Ingrcsso 
O eslemo| O interno 

mm 

Uscita 
<3 estemo | O interno 

mm 
Lunghezza 

mm 
Codice 

QBC 

3,8 + 1,05- 5,5 + 2.1 - 600 II/2III-I0 
5,5 + 2.1 - 5,5- 2.1 + 80 11/2111-12 
5,5 + 2,1 - 5.5- 2.4 + 80 11/2II1-13 
3.8 + 1 - 3.5 + 1.2- 300 11/2111-14 
3,8 + 1 - 3.8 - 1 + 600 11/2111-15 

Pacco batterie di ricambio. 
Capacita; 500 mAh. 
Per apparecchi a 3V: 
11/211100 
Per apparecchi a 6V: 
11/2111-05 

la comoda borsa che li 
permette di appendere ai 
pantaloni il pacco batterie. 
11/2111-20 

In vendita presso i negozi QBC 
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Figura 1. Lo schema del clrcullo DNR 

quando aumenta il lasso di modidazione. 
Ora sara opportuno lornare agli ingressi 
del circuilo DNR. Cdi inseguitori di emet- 
tiiore T1 e T2 preamplificano i segnali del 
canale sinisiro e del canalc dcstro; questo 
deve avvenire per un'ottima ragione; non 
solo verra fornita al circuilo un'impcden/a 
d'ingresso di circa 100 k, ma si garantira il 
rinforzo dei segnali quando si dovra mseri- 
re un lillro della frequenza pilola siereo 
(Ira A e B e Ira A' e B-). II filtrodeveessere 
piioiato da un generaiorecheabbia un'im- 
pedenza di 4k7 e deve avere all'uscita un 
carico di pari impedenza (R34 R37). II 
filtro pud esscrc nccessario per assicurare 

che il livello residue della frequenza pilola 
siereo (19 kHz e 38 kHz) sia inferiore al 
livello di rumore. Cid che adesso importa 
maggiormente e I'effetto dei residui della 
frequenza pilota suH'anello di conlrollo. 
piuitosto che il segnale d'uscita. Visto che 
sc ne parla. vediamo un pd che cos'e que- 
sto ancllo di conlrollo. 
Le resisienze R5 ed R6 sommano i segnali 
del canale sinisiro e di quello desiro. I 
condensaiori C8 e C19 aiienuano le fre- 
quenze superiori a 16 kHz, La posizione 
del cursore di PI ha un'influenza conside- 
revole sul guadagno dell'anello di conlrol- 
lo. che a suu volia delermina il grado di 

influenza del segnale L + R sulla frequenza 
di laglio dei due filtri anlidislurbo. con 
I'aiulo della corrente di conlrollo Iabc. II 
circuilo che circonda AI amplifica il se- 
gnale di conlrollo. II suo guadagno dipen- 
de dalla frequenza. Alle frequenze molto 
basse. il guadagno di Al e 4 1/2; alle fre- 
quenze superiori a 6 kHz. esso sale a 100. 
La costanie di tempo formata da R24 e 
CII corrisponde id una frequenza di la- 
glio di circa 6 kHz. A I e seguilo dal rad- 
drizzatore del picco negalivo basato su A2. 
11 condensatore di fillro CI3 e caricalo da 
T3. iramite R28. solo quando la tensione 
d'uscita di A2 e sufficicnicmente positiva 
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Elenco del componenll per le figure 1 e 2 

Resistenze 
R 1,R2,R I 7,R18,R26,R27 = 100 k 
R3,R4,R15.R16,R24,R29 = 3k3 
R5,R6,R7.R8,R13,R14= 22 k 
R9,R10 = 56 k 
R11 ,R12 = 5k6 
R19 = 15k 
R20,R23,R25,R33 = 10 k 
R21 = 330 k 
R22 = 82 k 
R28 = 27 n 
R30 = 1 k 
R31 =100 
R32 = 10 n 
RSd'.RSS* = 4k7 
RSB'.RS?" = 6k8 
PI = 100 k Trimmer (vedi teslo) 

Condensatori 
C1,C2 = 220 n MKH 
C3,C4 = 4n7 MKH 
C5.C6 = 4/j7/16 V tanlalio 
C7 = 10 M/16 V 
C8,C9 = 1 n MKH 
C10,C11 = 10n MKH 
C12,C15,C17,C18 = 100 n MKH 
C13 = 6p8/16 V tanlalio 

(o 4m7//2p2) 
C14 = 33 n MKH 
C16 = 470 M/25 V 
C19 = 220 p 

Semiconduttori 
T1 ,T2,T3 = BC547B 
D1,D2 = 1N4148 
D3,D4,D5,D6 = HM4001 
IC1 = LM 13600 (National), 

Technomatic Ltd. 
IC2 = LM 387 (National) 
ICS = 78L12 

Varie 
Tr1 = Traslormatore i 

da 15 V/50. .100 mA 
F1 = Fusiblle da 315 mA 
S1 = Inlerruttore di rete 

Nola: 
(vedi testo) Invece del collegamenli cablati 

A-B/A'-B', si polranno collegare R34. , R37 ed 
un unico flltro della (requenza pilota, lipo BLR 
3107N (FI1) della Toko. 

rispetlo alia tensione ai cap! di C13 da 
mandare in conduzione DI. Non appena 
questo accade, il guadagno di A 2, ossia il 
rapporto Ira la tensione di emetiiiore di T3 
e la tensione di uscita di A1. sara determi- 
nato dal rapporto tra R33 con R30- CI4 
collegati in serie. Anche ora il funziona- 
mento e basato sul fatto die il guadagno 
dipende dalla frequenza. L'anello di con- 
trollo ha le caralteristiche in frequenza di 
un filtro passa-alto con una frequenza di 
taglio pari a 6 kHz ed una pendenza di 12 
dB per otlava. II motivodi questo parame- 
tro e stato chiarito nell'articolodi Giugno. 
Collegando in serie R3I e D2. si evita che 
I'uscita di A2 assuma un livello troppo 
basso quando DI non conduce piu. R32e 
C15 sono anch'essi collegati in serie. e que- 
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Figure 2. M circullo siampato del DNR 

sto e necessario per limitare il guadagno ad 
anello aperto di A2 durante il periodo in 
cui D2 conduce e DI non conduce. Questo 
e essenziale in quanto A2 (la meta di un 
LM387) e conipensato per un guadagno ad 
anello chiuso maggiore di quello che si ha 
quando D2 conduce. 
La corrente di controllo dell'OTA (21 arc) e 
determinata dalla tensione ai capi di C13 
ed R29. Tanto maggiore sara la tensione ai 
capi di C13, tanto maggiore sara la corren- 
te di controllo e quindi la frequenza di 
taglio dci filtri dinamici. La tensione ai 
capi di CI3 dipende a sua volla dal livello 
del segnale di controllo; in altre parole, 
dalla quota con la qualesono rappresenta- 
te nel segnale di controllo le frequenze su- 
periori a 6 kHz. E con questo abbiamo 

delto tutto quel che riguarda la funzione 
del segnale di controllo. Una piccola cor- 
rente I arc passa atlraverso le resistenze 
R26 ed R27. Questa e parzialmente usata 
per regolare il livello c.c. di A2 (per mezzo 
di R25). 
Dovremo ora dire qualcosa su PI: serve a 
regolare il guadagno dell'anello di control- 
lo. Tanto piii bassa e la posizione del cur- 
sore di P1. tanto maggiore sara la riduzio- 
ne del rumore. PI potra essere messo in tre 
diverse posizioni: 
I. La tensione al cursore del potenzio- 

metro PI e troppo bassa. Cio significa 
che non e'e abbastanza tensione di 
controllo disponibile, per cui non sa- 
ranno solo i dislurbi ad essere ridolli. 
ma anche i toni acuti. 
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Figure 3. Come si collega II clrcuito DNR ad un impianlo stereo nel caso che la regislrazione non debba 
essere ascollala mentre viene effetluala (monitoraggio) 
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Figure 4. In queslo caso II clrcuito DNR e collegato in permanenza ed escluslvamenle al modulo dl 
riproduzione del registralore a cassette. 

Riproduzione 
-o 

Riproduz 

r iMom 
Registrazione Rogtstrazione 

O .v, • 

\ 
Monitor 

O 
Q Gpnerato'e 
O 

Monitor 
o "■V" Gerveralo'e 

awao 5 

Figura 5. La soluzione piii unlversale: II DNR pub esserecommulatosia per le diversesorgenli disegnale 
che In modo da permetlere II monitoraggio delle registrazioni. 

2. La posizione centrale. La riduzione 
del rumore e soddisfacente, senza 
perdita di loni aculi. 

3. La tensione al cursore di PI e troppo 
elevata. per cui ci saranno troppi acu- 
li e troppi disturbi. 

La miglior posizione in cui regolare Plea 
mezza via tra 1. e 2. II controllo DNR puo 
essere escluso (almeno nell'intera banda di 
30 kHz) collegando a massa il punto di 
giunzionedi R30eCI4. II risullaloechela 
tensione di controllo non e piii in grado di 
raggiungere il raddrizzaiore. Per giunta, la 
tensione di cmetiitore di T3 sara di circa 11 
V. provocando un'elevata corrente di con- 
trollo I Mice quindi un'elevata frequenza di 
laglio dei filtri dinamici del rumore. 

Realizzazione pralica 
II circuito stampato per il ridutlore di ru- 
more DNR e visibile in figura 2 insieme 
con I'elenco dei componenti. Sulla scheda 
c'e spazio anche per ralimentacore. esclusi 
il trasformatore, Pinlerruttore di rete ed il 
fusibile. E' anche possibile collegare una 
tensione c.c. di 15 V, basta che il circuito 
non sia alimentato da una tensione supe- 
riore od inferiore a 12 V e che quest'ultima 
sia stabilizzala. 
II circuito potra anche essere usato per 
ridurre i disturbi di una radio FM. ma in 
queslo caso bisognera includere il fillro 
della frequenza pilota FII c le resistenze 
R34 R37. II dimensionamento del fillro 
dipende dalla capacita che ha il sintonizza- 
tore di sopprimere la frequenza pilota. I 
residui di queste note alle frequenze di 19 
kHz e di 38 kHz devono avere un livello 
inferiore a quello del rumore. 
Ci sono molti modi per collegare il circuito 
DNR ad un impianlo stereo. In figura 3 si 
fa tesoro delle possibilila di registrazionee 
di riproduzione del segnale del nastro, che 
sono a disposizione praticamente in tutti 
gli amplificatori. 11 circuito DNR puo esse- 
re inserito ed escluso mediante il commu- 
talore del monitor. Naturalmente non sara 
piu possibile ascoharc nel corso della regi- 
strazione. Inoltre si dovranno utilizzare 
per la riproduzione gli ingressi di riserva 
("Aux"). Una soluzione, secondo quanto 
rappresentato in figura 3. e di commutare 
il DNR sempre in riproduzione. In altre 
parole, il circuito non sara disponibile per 
altre sorgenti di segnale. La soluzione piii 
universale si vede in figura 5. ma in questo 
caso bisognera modificare ramplificatore. 
II prototipo del DNR di Elektor e stato 
collaudato a fondo. Sono stati collegati 
segnali delle piii diverse origini, con i piii 
svariati livelli di rumore. I risultati sono 
stati, nel complesso, soddisfacenti. La re- 
golazione di PI (riduzione del rumore sen- 
za perdita dei loni aculi) si e dimostrata 
piuttosto dipendente dalla sorgente del se- 
gnale. Potrebbe essere una buona idea 
quella di sostituire il trimmer con un nor- 
male potenziometro, ma anche quesla so- 
luzione dipende dalla destinazione del cir- 
cuito. Se il livello di rumore e eccessivo 
durante le interruzioni della musica, si so- 
no riscontrate delle flulluazioni ben per- 
cettibili nel volume del rumore. Ancora 
una volta, questo fenomeno dipende dalla 
qualita del materiale programmato. 14 
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LED blu 

II carburo di silicio non eassolulamenie un 
materiale semiconduttore "nuovo", anche 
se e divenuto di moda abbaslanza recente- 
menle. In effelli si Iratla di uno tra i male- 
riali piii vecchi: lasua elellroluminescenza 
estata osservata da Round gia nel 1907 (in 
quelPepoca Round slava lavorando sui 
crislalli di SiC). Per quanto riguarda lesue 
proprieta di semiconduttore, il SiC e ana- 
logo al silicio, ma ci sono anche alcune 
differenze fondamentali. II SiC ha una 
strutlura cristallina non assiale, un retico- 
lo unitario molto grande ed un elevato 
intervallo di banda, e tutto questo vuol 
dire che i fenomeni osservati sono estrema- 
mente complicati da interpretare. 
A differenza degli altri semiconduttori a 
grande intervallo, il SiC puo essere facil- 
mente drogato sia con sostanze del tipo p 
che con quelle del tipo n. per quanto le 
lecniche connesse debbano ancora essere 
messe a punto per aver ragione della sua 
estrema durezza e della sua inerzia chimi- 
ca. Per questo molivo, il volume delle ri- 
cerche condotte sinora su questo argomen- 
lo e molto ridotto. Inoltre gli scienziati 
non sono ancora riuscili a trovare un siste- 

ma pratico per ottenere un monocristallo 
di carburo di silicio. ossia un elemenlo 
essenziale per I'impiego di un materiale 
semiconduttore in eleltronica. 
Di conseguenza i semiconduttori furono 
fatti all'inizio con il germanio e piii lardi 
con il silicio, impiegando tecnologie sem- 
prc piii progredite. Solo ora che il limite 
delle applicazioni del silicio sembra aver 
raggiunto i confmi dell'universo. si comin- 
cia a riscoprire i niateriali semiconduttori 
meno usuali come il gallio, I'arsenico ed il 
carburo di silicio. Questo anche perche 
questi ultimi materialisonoindispensabili, 
o quasi, solo in campi di applicazione mol- 
to rislretti. II gallio, per esempio, e ideale 
per i LED e per i semiconduttori per radio- 
frequenze. Ora che si e "scoperto" che il 
carburo di silicio e in grado di emettere 
luce blu. e stata riaperta una "pratica" 
iniziata nel lontano 1907. Prima di esami- 
nare nei parlicolari le proprieta del SiC. 
vediamo come avviene in generale I'emis- 
sione di luce da parte dei semiconduttori. 

Luce dai semiconduttori 

Qualunque semiconduttore emettera luce 
quando sia porlato ad una certa tempera- 
tura. II materiale emette una luce rosso- 
cupa tra 700 e 900 "C, che progredisce 
gradualmente verso il bianco alPaumenta- 
re della temperatura. II semiconduttore si 
comportera come il filamento di una lam- 
padina oppure la fiamma di una candela. 
Grazie al fenomeno della luminescenza, il 
semiconduttore e pero in grado di emettere 
luce anche a temperature molto inferiori di 
quelle che lo portano all'incandescenza. II 
lermine "luminescenza" e stato proposto 
da Wiedemann nel 1889, per denominare 
qualsiasi tipo di emissione luminosa che 
non fosse causata dalla temperatura del 
materiale dal quale perviene la luce. Si 
tratta di un fenomeno abbastanza comune 
e lo si puo osservare sia in natura (lucciole) 

dal carburo di silicio puo arrivare la risposta 

I semiconduttori a grande intervallo di banda sono dei materiali 
potenzialmente utili per la fabbricazione dei diodi emettitori di luce. La 
loro banda spettrale contiene ora anche le regioni del blu e 
dell'ultravioletto. Molti di questi materiali possono inoltre essere usati 
per fabbricare component! di potenza elevata a microonde e sensori per 
il funzionamento ad alta temperatura. 
Durante gli scorsi tre anni, le propriety fisiche del SiC (carburo di silicio) 
sono state I'oggetto di studi che hanno chiarito molti aspetti della 
questione. Questo articolo descrive questo materiale semiconduttore e 
mostra come si possono produrre dei LED al SiC che emettono luce di 
colore blu, con metodi analoghi a quelli gia esistenti per il GaAs (arseniuro 
di gallio) oppure per il GaP (fosfuro di gallio). 

Tabella 1 

Materiale 

Germanio 
Silicio 
Arseniuro 
di gallio 

Arseniuro- 
(osfuro 
di gallio 
Fosfuro 
di gallio 
Carburo 
di silicio 
Nitruro 
di gallio 

Intervallo di 
banda eV 

0.66 
1.09 
1.43 

1.91 

2,24 

2.5 

3.1 

Lunghezza 
d'onda Banda dl 

emessa nm emissione 

910 

650 

560 

490 

400 

Inlrarosso 

Rosso 

Verde 

Blu 

Violelto 

Tipo di 
ricombinazione 

Indiretlo 
Indiretto 
Diretto 

Diretto 

Indiretto 

Indiretlo 

Indiretto 

Tabella 1. L'lnlervallo energellco di banda e le lunghezze d onda irradiate dei divers! materiali semicon- 
duttori. 
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Flgura 1. La luce vislblle e una parte dello spettro eleltromagnetico e si trova Ira le iunghezze d'onda dl 
380 (violetlo) ed i 780 nm (rosso scuro). 

Flgura 2. II principle deU'emisslone luminosa, 
come rappresentato nel modello atomtco dl 
Bohr. Gil elellronl sllmolall (energlzzali) sono 
lanciall in una banda ad energla magglore (plu 
dlslanle dal nucleo). Duranle I'emlsslone 
luminosa, gll elellronl rienlrano dalla banda plii 
eslerna verso quella plii Inlerna. La dlfferenza 
energetlca Ira le due bande vlene Irradlata 
come luce. 

che negli oggetti che sianno intorno a noi 
(schermi TV, lampade fluorescenti, eccele- 
ra). 
Le emissioni luminose sono basate sul se- 
guente principio. Quando ad un atomo si 
fornisce energia, questa lo slimola e viene 
assorbita. Un atomo poira essere energiz- 
zalo solo per un tempo molto breve prima 
di tornare allo slato stabiledi base. L'ener- 
gia assorbita viene poi riemessa sotto for- 
ma di radiazione eleltromagnelica che as- 
sume I'aspetto di luce visibile quando la 
sua lunghezza d'onda e compresa nello 
spettro visibile. 
Si puo usarc il modello alomico di Bohr 
illustrato in figura 2perevidenziarequesto 
processo. Gli atomi ruotano lungo orbite 
fisse intomo al nucleo, in un modo che 
ricorda in un cerlo senso ilmotodei piane- 
li intorno al sole. L'energia, sotto forma di 
elettroni veloci, arriva daU'esterno ed en- 
tra in collisione con uno degli elettroni che 
appartengono ad un atomo. Questo elel- 
trone inlerno assorbe l'energia e viene 
spinto in un'orbila piii alta, caralterizzata 
da una maggiore energia. L'intero proces- 
so dura per un tempo brevissimo, irascor- 
so il quale I'eleltrone rientra nella sua orbi- 
la originale, emettendo l'energia in piii che 
possiede. La lunghezza d'onda della radia- 
zione emessa dipende dalla differenza Ira 
lo stato energizzaio e quello non energiz- 
zato. Nella banda di 380 750 nm (vedi 
figura I), la radiazione sara visibile sotto 
forma di luce. Gli atomi potranno essere 
stimolati anche con sistemi di altrogenere, 
per esempio con I'aiulo di raggi X, luce 
visibile, radiazioni corpuscolari o calore. 
Lo stesso principio si applica alia lumine- 
scenza dei materiali semiconduttori. An- 
che in questo caso, la luce e prodotta da 
elettroni che ritornano da u no stato ad alta 
energia verso lo slato abituale a bassa 
energia. emettendo l'energia in eccesso, di 
solito in forma di calore (vibrazione fono- 
nica), ma talvolta anche in forma di radia- 
zioni (fotoni) nella banda visibile od in 

© 

C - Conduzione 
V = Banda di valenza 
E = Intervalio di energia 

I 

■r 

Flgura 3. La slrullura a bande nel solidl. Flgura 3a; la banda dl conduzione, non eslsle intervalio. Figura 
3b: la banda di valenza: Intervalio amplo. Flgura 3c: semicondullore: Intervalio strello. Questo lallo di la 
possibllila di energizzare gll elettroni (di valenza) In modo da catapullarll dalla banda dl valenza alia 
banda dl conduzione. 

quella dell'infrarosso. 
II processo di dissipazione dell'energia dei 
portalori di carica, che abbiamo descritto 
in precedenza, avviene enlro la giunzione 
pn, polarizzala in conduzione, di un dio- 
do. Per comprendere questo fenomeno. 
facciamo una breve digressione nella tec- 
nologia dei semiconduttori. 
Nei materiali semiconduttori, gli elettroni 
sono in grado di assumere solo dei li velli di 
energia ben determinati. Nei normali ma- 
teriali semiconduttori, la banda di valenza 
e quella di conduzione possiedono ambe- 
due i massimi livelli di energia possibili agli 
elettroni. La separazione tra la pane supe- 
riore della banda di valenza ed il fondo 
della banda di conduzione e conosciula 
sotto la definizione di intervalio di energia 
(detto anche "banda proibita"). La rap- 
presentazione di quanto detto si puo tro- 
vare in figura 3. Se il materiale semicon- 
duttore e puro, non ci potranno essere elet- 

troni entro questa banda "proibita". Gli 
stati elettronici nella banda proibita sono 
prodotli da irapurita introdotte nel semi- 
conduttore. II livello massimo di energia 
dei fotoni emessi e determinato dall'ener- 
gia dell'intervallo di banda del solido nel 
quale e stata formata la giunzione pn. II 
GaAs, il GaP ed il SiC sono materiali adat- 
ti per i componenti LED. Di conseguenza, 
I'emissione che riguarda le onde piii corte 
dello spettro di emissione (la luce blu ha 
una lunghezza d'onda di 380 440 nm) 
potra essere oltenuta solo da materiali se- 
miconduttori che abbiano il corrisponden- 
te intervalio di banda: ecco perche, per 
esempio, le giunzioni a base di gallio non 
possono emettere luce blu. 
La tabella I riporta un elenco dei diversi 
materiali semiconduttori nell'ordine dei 
loro intervalli di banda, delle Iunghezze 
d'onda (sa disponibili) e della banda di 
radiazione. 
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Flgura 4. Schema a blocchl dl una glunaione pn (dlodo a semlcondutlore). II malerlale conduttore p 
conliene delle "lacune" (porlatorl di carica conlraddlstintl dalla mancanaa di un eletlrone), menlre II 
materials tipo n posslede eleltronl In piii. Nella zona llmite. dove le due zone suddette vengono a 
contatlo. si genera, a causa della rlcomblnazione, una sezione priva dl porlatorl dl carica. Le lacune 
"Inghlotlono" eleltronl. e percld spariscono dalla banda dl conduzione sla le lacune che gli eleltronl I 
portalori dl carica non sono In grado dl allraversare quesla barriera lino a quando non venga appllcata 
una lenslone dlrella superlore al valore dl soglla, 

terialc semiconduuore. Poichequestci elet- 
lrone e superfluo, esso viene abbandonato 
dal materiale di drogaggio solto forma di 
eleltrone libero o "donalore". Quando la 
tensione non e polarizzata da una lensione 
applicaia ai suoi esiremi. le lacune e gli 
elettroni presenti in questa regione si 
scambiano le loro eariche. II risulialo sara 
che un sotlile spessore su enlrambi i lati 
dello strato limite risultera privo di porta- 
lori mobili di carica. Conteniporaneamen- 
te, gli ioni donalori con carica positiva 
della zona n e gli ioni accettori caricati 
negativamente della zona p restano nella 
regione intorno allo strato limite e danno 
luogo ad una carica spaziale. Applicando 
una tensione in senso diretto (polo positi- 
ve della batteria al lato p e polo negativo al 
lato n). gli elettroni e le lacune saranno 
inieltati nello strato limite. Ora le lacune 
apparlenenti alia zona p raggiungono la 
zona n e si "rieombinano"con gli elettroni 
liberi che da questo lato sono molto ab- 
bondanti. In modo analogo, gli elettroni 
sono forzati a passare dalla zona n alia 
zona p dove si ricombincranno anch'essi. 
Si fa una distinzione Ira ricombinazione 
diretta (il caso in cui un eletlrone ediretta- 
mente spostalo dalla banda di conduzione 
per cagionare la comparsa di una lacuna 
nella banda di valenza) e ricombinazione 
indiretta (nella quale la ricombinazione 
non avviene direttamente tra le bande, ma 
tra le bande ed i livelli di transizione che le 
dividono). Tutto questo si puo vedere in 
figura 5. I rapporti piii favorevoli si posso- 
no ottenere usando dei semiconduttori 
"direlti" (in grado cioe di ricombinarsi 
direttamente), che saranno in grado di 
emetlere luce se I'intervallo di banda sari 
sufficienle. Anche i semiconduttori indi- 
retli sono in grado di emetlere luce per 
certi valori della banda proibita. II feno- 
meno pub essere controllato iniettando de- 
gli atomi estranei, detti "centri iso- 
elettronici". Per esempio i LED al GaP 
sono drogati con azolo in modo da provo- 
care Pemissione di luce verde. L'iniezione 
di ossido di zinco provoca invece Pemissio- 
ne di luce rossa. 

I fotodiodi a semiconduttore 

La figura 4 mostra la struttura di un foto- 
diodo a semiconduttore; esso consiste di 
un materiale semiconduttore drogalo n e 
di uno drogato p. L'area compresa tra la 
zona p e la zona n echiamata strato limite 
o giunzione, ed e proprio in questa zona 
che avvengono i fenomenidi luminescenza 
dovuti alle ricombinazioni. II materiale di 
drogaggio della zona p conliene atomi che 
possiedono lutti un eletlrone di valenza in 
meno rispetto al materiale semiconduttore 
di base. II risulialo e che gli ioni "accetto- 
ri" tolgono Peleltrone di valenza agli ato- 
mi del semiconduttore. lasciando apparire 
una serie di "lacune". Le lacune rappre- 
sentano dei portalori di carica mobili di 
segno positive ed i semiconduttori cosi 
drogati sono detti di tipo "p", Nei semi- 
conduttori di tipo "n^'accadeesattamentc 
Popposto, perche il materiale drogante 
conliene un eletlrone in piii rispetto al ma- 

Foto 2. Radlografia dl un wafer dl slllcio gravemenle dannegglalo. 
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Figura 5. La ricombinazione degll elellronl e delle lacune. Una volta collegala una lenaione dlrella, gli 
elellronl e le lacune sono inlellali nella zona di barriera e ragglungono I'allro lalo. Le lacune e gll elellronl 
si rlcomblnano. oasla gll elellronl lasclano la banda dl conduzlone per rlemplre le lacune present! nella 
banda di valenza. La differenza energellca viene Irradiata In forma dl onda elellromagnellca che provoca 
remissione lumlnosa del LED. 
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Folo 3. Un chip a LED monlalo In un contenllore TO-18. 

II carburo di silicio per i LED blu 
Come si puo vedere consullando la tabella 
1, il carburo di silicio eun semiconduttore 
di lipo indiretlo, con una larga banda proi- 
bita. Quest'ullima pennette remissione vi- 
sibile in uno spellro di color! molto ampio, 
per cui si potra produrre anche la luce blu. 
Con diversi livelli di transizione si potran- 
no ottenere colon diversi. Contrariamente 
alle giunzioni Ira GaN (niiruro di gallio) e 
Zn (S, Se). il SiC duo essere drogato p 
oppure n senza alcuna difficolla. II guaioe 
soltanto die le giunzioni SiC hanno una 
luminosila piultosto debole. Una volta 
trovato un adalto centre di ricombinazio- 
ne iso-elettronica. si potra migliorare il 
rendimento luminoso. La tecnologia del 
SiC coinvolge dei problem! dovuti alle alte 
temperature necessarie per i processi di 
attacco epitassiale ed in fase gassosa. Una 
volta che questi problemi saranno risolti, i 
wafer monocristallini di SiC potranno es- 
sere prodotti in grande scala. Attualmente 
sono disponibili dei wafer piultosto picco- 
li, dal diametro di circa 15 mm. Ricerche in 
questo campo sono condotte negli Stali 
Uniti. in Giappone. in Russia ed in Germa- 
nia Occidentale. 
Le giunzioni pn sono fabbricate di solito 
con il processo epitassiale. Interessanti ri- 
sultati sono stati oltenuti in Giappone da 
Matsunami ed in Germania da Von 
Munch e Kiirzinger. 

La fabbricazione del LED blu 
La maieria prima e formata da chip cristal- 
lini di SiC. Esistono solo due medodi 
(Acheson e Lely) che consenlono una pro- 
duzione molto bassa di chip di SiC. Non 
solo i cristalli devono essere smerigliali e 
lucidati. ma ognuno di essi dovrasottosta- 
re ad un'accurala ispezione, per vedere see 
adatto all'impiego. I cristalli sono prodotti 
a partite da sabbia conienente alluminio. 
per cui il materiale del wafer eun semicon- 
duttore lipo p per naiura. Le impurita cri- 
stalline sono "evidenziatc" ricoprendo la 
superficie del chip con uno strato di ossido 
e sottoponendo poi il tutto ai raggi X. Per 
prima cosa, occorre uno strato condutlivo 

1400- 
Aggiunia di azojo 

1200- 

9 U 1000- 

-01'- 

-oc 

Strato 
ep'tassiale 
Substralo dt SiC 

( 

. .MplatuzzazionL- 
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Figura 6. Sezione retla del chip dl un LED al SiC, 

Figura 7. La curva di temperalura nel processo 
epitassiale, duranle II quale viene prodollo su 
un water di carburo dl silicio uno strato drogato 
p seguito da uno drogato n. 
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Figura 8 La tigura 8a moslra lo speltro dl emlsslone di un LED blu al carburo dl sllicio. La figura 8b 
rappresenla gll spellrl dl varl allrl llpl dl LED. La llnea Itallegglala rappresenla la curva di sensibllila 
dell ocehlo umano. 

Hi tipo n per formare una giunzione pn 
(diodo). Duranle il processo epiiassiale si 
provoca I'accrescimento di uno slrato con- 
duttore di tipo p sulla superficie del sub- 
strato, come si vede in figura 6- La dcposi- 
zione degli strati di SiC avviene in crogioli 
di grafite riempiti di carburo di silicio fuso 
sotto I'influenza di un gradiente termico. 
Nel materiale fuso e iniettato alluminio per 
effeltuare il drogaggio p dello strato epi- 
iassiale che cresce sul substrato. Si oltiene 
uno strato epitassiale spesso circa 30 pm 
dopo circa 35 minuti. operando ad una 
temperatura di 1600 1700 "C. Perotte- 
nere lo strato n si inietta dell'azoio. II risul- 
lato sara una giunzione pn. II procedimen- 
to e illustrato dal grafico di figura 7. 
AH'inizio la produzione utile era solo del 
30%, ma essa ha potulo essere aumentata 
fino a superare il 70% introducendo un 
nuovo ciclo temperatura-tempo e miglio- 
rando il crogiolo di fusione. La rimanente 
percentuale di scarto e principalmente do- 
vuta a subslrati imperfetti. 
II rendimento dei chip al SiC aumenta in 
modo considerevole aumentando la con- 
centrazione di alluminio nello strato p. 1 
leniativi di modificare il conlenuto di azo- 
to nello slralo n non hanno avuto per6 
successo. 
II prodotlo finale viene segato in forma di 
singoli chip che hanno unasuperficiedi 0,6 
x 0,6 mni:. Si deve ancheosservare che un 
chip di questo tipo invecchia rapidamente. 
Segando il materiale se ne danneggiano gli 
orli e per questo motivo la luce apparira 
verdognola. Si pub evitare questo inconve- 
niente attaccando il materiale con un siste- 
ma mesa prima di suddividerlo nei singoli 
chip. Prima di tutto viene ricavalo un pro- 
file di ossido per fotoesposizione, esucces- 
sivamente si attacca la superficie non pro- 
tetta del chip ad una temperatura di 
1000°C usando una miscela di cloro, ossi- 
geno e gas. II risultato e un rialzo cireolare 
(mesa = tavola) dal diametro di 4 mm. al 
centro del chip. Questa non haeffettosulle 
dimensioni esterne. 
Una volta che i chip sono stati incisi e 
separati, si dovra pensare ai contatti. La 
faccia superiore e rivestita di nichel e poi 
d'oro. mentre il lato p e prima rivestilo di 
alluminio, poi di titanio e sopra il tutto si 
deposita dell'oro. 11 conlatto n c saldato ed 
il contatlo p incollato su di un supporto. II 
chip e infine inserito in un involucro che e 
poi riempito di resina. I chip montati in 
questo modo hanno una luminescenza mi- 
gliore. 
Risultati e caratterisliche 
La figura 8 ci moslra gli spettri di emissio- 
ne dei vari tipi di LED. II SiC ha uno 
speltro di emissione piuttosto ampio, per 
la presenza di una forma di ricombinazio- 
ne diretta, cd il livello massimo si trova a 
475 nm, corrispondente all'incirca al "blu 
ghiaccio". I LED di questo tipo hanno una 
lensione diretta di circa 2,5 V, come si pub 
anche osservare dal grafico di figura 9. 
II processo di invecchiamento e illustrato 
in figura 10. Durante i primi 30 minuti i 
chip passano un periodo di "riscaldamen- 
to". 11 rendimento cade al 70 % del valore 
originate, e dopo resta pressoche costante. 
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Flgura 9. La curva dl lensione di un LED blu. La tenslone di "preriscaldamenlo" e di circa 2.5 V. 
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Figura 10. tl processo di invecchiamenlo nei LED blu. Dopo circa 30 minuti, II rendimenlo si stablllzza ad 
un livello coslante. cioe al 70% del valore originate. 

Per riassuinere, il traitamento del SiC e 
molto complicato, per cui non si prevede 
per il prossimo futuro una produzione in 
massa di quesli chip. C'e per6 una piccola 
consolazione  L'induslria e interessaia 
alia produzione dei chip al carburo di sili- 
cic nei semiconduliori di potenza a radio- 
frequenza. Quando i progressi in qiieslo 
seltore saranno significaiivi, esi iroverA un 
metodo per produrre grossi monocrisialli 
di carburo di silicic, anche i LED blu sa- 
ranno disponibili in coniniercio. Essi sa- 
ranno prodotti come derivaii dalla lecno- 
logia dei FET di potenza. Solo allora gli 
appassionati di eleiironica potranno pren- 
dere in considerazione Pimpiego dei LED 
blu nei loro circuit!  H 
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II programmatore di EPROM 
(Elektor n0 37) 

Per programmare la 2732 secondo la tabu- 
iazione software, il circuito deve essere 
rnodificalo come si vede sul discgno (le 
variazioni non influiscono sulla program- 
mazione della 2716). Come si puoosserva- 
re, si deve togliere il ponticello che si trova 
immediatamente sopra IC3. Uno deipunti 
scollegati (quello che va al piedino 18 della 
EPROM) e da collegare al piedino 6 di 
IC12. L'altro terminale si collega al piedi- 
no 5 di ICI2. Successivamenlesi effettuail 
cablaggio di Sic nei modo mostrato in 
figura: percio ora esso dovra essere un 
commulatore a tre vie. Per quanto riguar- 
da IC12. avremo N12 N16 = ICI2 = 
74LS86. 
NeH'elenco dei componenti. R5 ed R6 so- 
no indicate con un valore di 220kn, ma i 
loro valori dovranno essere rispeltivamen- 
te di 120k e 270k. I valori indicali sullo 
schema sono giusti. 
Si deve notare che il piedino 4c del connel- 
tore non va a massa sul circuito stampalo 
(= 4a, 16 a, c e 32a) per cui bisogna accer- 
tarsi che vada a massa sulla scheda dei bus! 
Tutle le suddette modifiche saranno intro- 
dotte nella nuova produzione di circuit! 
stampati. 
II tabulate di pagina 6-64contieneunerro- 
re; la riga 0540 deveessereletta: 0540:0217 
DO EA. 

f  ^ 

Pantaleonl Albo Via Renzo da 
Ceri, 126 - 00195 Roma - Tel. 
06/272902. 
Centro kits Elektor e nuova 
elettronica. La piu accurata 
assistenza al vostro hobby. Di- 
stribuisce Rockwell/Siliconix,- 
/Standard Microsystems/Zay- 
log/edizioni Jackson/vendita 
per corrispondenza. 

(r \ 
B. & S. V.le XX Settembre, 37 - 
34170 Gorizia - Tel. 
0481/32193 - Telex n° 461055. 
Distributor! per la Jugoslavia e 
Gorizia dei kits di Elektor. Va- 
sto assortimento componenti 
attivi e passivi di tutte le piu 
note marche. Importazione di- 
retta. Assistenza industria. 
Preventivi su richiesta. 
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scheda RAM dinamica 

16 K in 8 circuit! 

integrati 

Le RAM dinamiche sono oggi 
talmente economiche da poter 
essere usate con profilto invece 
delle RAM statiche anche se ci 
vogliono dei circuiti elettronici 
supplemental per il pilotaggio. 
Otto circuiti integrati possono 
memorizzare fino a 16 K 
lasciando tuttavia sulla scheda 
Eurocard uno spazio sufficiente 
per la logica di controllo. Allri 
vantaggi sono la bassa corrente 
assorbita e I'elevata velocita di 
accesso. I possessor! di un 
computer ai quali non basta la 
memoria e lo spazio a 
disposizione accoglieranno con 
favore questa opportunity di 
ampliare le prestazioni della loro 
RAM. 

Le RAM siatiche edinamichesiannoassu- 
mendo un ruolo sempre piu importante 
negli home computers dei giorni nostri. 1 
dati conservali nella memoria statica pos- 
sono essere manlenuti per periodi relaliva- 
mente lunghi (basta non staccare I'alimen- 
lazione). Per quanto riguarda le RAM di- 
namiche, la memorizzazione a lungo ter- 
mine 4 un argomento un poco piii com- 
plesso, perche tutti i dati devono essere 
rinnovati (rinfrescati) ad intervalli regolari 
per evilarc che vadano persi. Ora che i 
prezzi sono diminuiti fortemenle, le RAM 
dinamiche stanno prendendo il sopravven- 
to. anche se nel passato la preferenza anda- 
va alle RAM statiche. 

Paragone tra statiche 
e dinamiche 
Le RAM statiche hanno dalla loro pane il 
vantaggio di un azionamento molto sem- 
plice. II circuito necessario egia incorpora- 
te nel circuito integrato, e percio saranno 
necessari solo pochissimi componenti 
esterni. L'operatore e anche agevolato dal 
fatto che non esistono problemi di sincro- 
nizzazione finlanto che si scelgano dei cir- 
cuiti integrati con la velocita adalla per 
adeguarsi all'applicazione in questione. 
Una cella di RAM statica eformatada una 
specie di flip flop tipo set e reset, che con- 
tiene almeno 5o 6transistori. Comei letlo- 
ri potranno facilmcnle immaginare, un in- 
tegrato RAM complete ha una struttura 
complicatissima. 
Invece una RAM dinamica e basata sulla 
carica di piccoli condensalori, invece che 
su dei flip flop. Ogni cella e formata infatli 
da un condensalore e da un interruttorc a 
FET. La lensione ai capi del condensatore 
determina il livello "alto" o "basso" dei 
dati contenuti. Una cella di memoria RAM 
dinamica occupa molto meno spazio della 

corrispondeme cella di memoria statica. In 
teoria si potrebbe direche la prima potreb- 
be garantire piu spazio di memoria su un 
chip di uguale superficie. Ma questo van- 
taggio e in pane solo apparente. perche per 
rendere operativa una cella di RAM dina- 
mica ci vuole molto di piii che un semplice 
condensatore ed un interruttorc a FET; 
questo e uno dei maggiori svantaggi di 
questo tipo di memoria. 
Ogni elemento capacitivo e soggetto ad 
una piccola dispersionedi corrente. per cui 
la tensione ai capi del condensatore dimi- 
nuisce lenlameme con il passare del tem- 
po. Per evitare la perdita dei dati memoriz- 
zati bisogna quindi riprislinare periodica- 
mente la carica dei condensatori. Per ese- 
guire questa operazione in tutta sicurezza, 
occorrera percio un circuito di controllo 
supplementare ed una sincronizzazione 
molto precisa. 
Ma questo non e il solo problema. Su un 
unico chip si potranno integrate numero- 
sissime celle di memoria, per cui il proble- 
ma dell'indirizzamento epiuttoslocompli- 
calo. I fabbricanti di RAM dinamiche han- 
no provato a risolverlo usando un bus di 
indirizzamento in multiplex (un'altra com- 
plicazione per il circuito). 
Nonostante lutto, le RAM dinamiche han- 
no oggi dei prezzi talmente bassi (nei con- 
fronli delle rivali statiche) che nemmeno il 
valore dei componenti che si devono ag- 
giungere ha effetto sul costo tolale. Per 
quanto il consumo sia molto scarso, le 
RAM dinamiche impiegate nel circuito di 
questo arlicolo'hanno bisogno di ben tre 
tensioni di alimenlazione distinte. 
Tutto considerate, se si possono ottenere 
gli stessi risultati con minore spesa, nulla 
viela ai nostri lettori di usare le RAM dina- 
miche. 
La struttura ed il funzionamento 
del chip di una RAM dinamica. 
II progetto descritto in questo arlicolo e 
cenlrato suH'economico circuito integrato 
4116. che eprodotlo da diversi fabbricanti. 
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Figure 1.1 collegamenli ai pledlnl della RAM dina- 
mica 4116. SI lenga a menle che cl vogliono tre 
diverse tensioni di alimenlazione e che la corrente 
assorbita e plutlosto bassa. 

"ao" 

Flgura 2. Schema a blocchl del 4116. La sua capacity di memoria e distribulta su 128 colonne. Degli 
ampllflcatorl di rllevamento sono collocatl Ira le righe. 
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L'iniegralo racchiude 16384 x I bit. Gli 
olio integrati garantiscono percio una me- 
moria da I6K per 8 bit. Questa serie di 
circuiti integrati ha dei tempi di accesso 
die variano tra 150 e 300 ns, valore che si 
pud rilevare dalla cifra che segue la sigla. 
La memoria 4116 e disposta secondo una 
matricedi 128 colonne per I28righe(128 x 
128 = 16.384). Perdecodificareunadique- 
ste 16.384 locazioni che si trovano nel chip 
4116, occorreranno 14 bit di indirizzamen- 
lo, sette per la colonna e selte per la riga. 
Un clock integrato, detlo Row Address 
Strobe (RAS) trasferisce a comando nel 
chip i sette bit dell'indirizzo di riga ed un 
secondo clock, detto Column Address 
Strobe (CAS) adempie allo stesso compito 
per i 7 bit di indirizzamento di una colon- 
na. In altre parole, i 7 ingressi di indirizza- 
mento sono multiplexali. In figura 7 si 
possono vedere i collegamenti ai piedini 
del 4116. Un impulso negativo all' ingresso 
RAS "inserisce" i dati.sotto forma di indi- 
rizzo di riga, negli ingressi di indirizzamen- 
to ed un impulso negativo all'ingresso 
CAS inserisce i dali in forma di indirizzo di 
una colonna. Poivhi la memoria ha Pe- 
stensione di un solo bit. saranno necessari 
sollanto un dalo d'ingresso ed uno d'uscila 
(Dm e Pom). Lo slato logico dell'ingresso 
WRlTT determina se un bit deve essere 
inserito o prelevato. I quatlro piedini che 
rcstano servono alle alimentazioni: Vun, 
Vcc, Vbb e Vss (rispeltivamenle +12 V. 
+5V. —5V e 0 V). 
Tornando alia struttura interna del circui- 
to integrato, al centrodelle 128 righesono 
collocati 128 amplificatori di rilevamcnto 
che hanno il compito di ristabilire il livello 
di carica dei condensatori durante il "ciclo 
di rinfresco". Inoltre essi provvedono al 
trasferimento dei dali dae verso le locazio- 
ni della memoria. Un amplificatore di rile- 
vamento c un flip flop, con i suoi due 
ingressi collegati ciascuno alia meta di una 
colonna. Ogni colonna dispone del suo 
amplificatore di rilevamenlo che rileva le 
cariche che passano per una riga indirizza- 
ta ed amplifica il segnale prodotlo. II se- 
gnale amplifieato consiste in un livello lo- 
gico ben definilo ("I" oppure "0") che 
viene rimandato alia linea della colonna, 
provocando il ristabilimenlo del livello lo- 
gico originale (amplifieato) nel condensa- 
tore. L'amplifieatore di rilevamenlo eon- 
tiene ora lo stesso dato che e'era nel con- 
densatore appena letto e lo riscrive immc- 
diatamente nello stessocondensatore. Per- 
ci6. non appena avuto 1'accesso ad una 
riga. tulli i livelli logici presenti nei con- 
densatori che apparlengono a questa riga 
sono ripristinati. Per darvi un'idea dei va- 
lori capacitivi di cui si parla, diremo che 
uno dei condensatori di memoria di un 
4116 ha la capacila di circa 0,04 pF (escla- 
mativo). 
L'ordine di applicazionedei diversi segnali 
i il seguente. 
Un dato e letto da una locazione di memo- 
ria, previa memorizzazione di un indirizzo 
di sette bit agli ingressi di indirizzamento. 
Si genera poi un impulso all'ingresso RAS. 
L'indirizzo di riga deve restare a disposi- 
zione per un certo periodo di tempo, dopo 
di che si potra generate l'indirizzo di co- 
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Figura 3. Dlagrammi delle sequenze lemporall per la scrlttura. la lellura ed II rinfresco del 4116. Non sono 
dat) i vatort del tempi perche dipendono dalla velocilA del processore ospltante. Tutti I tempi sono 
dell'ordlne del nanosecond!. 
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FIgura 4. Ouesto dlsegno mostra I'andamenlo della correnle assorblla con i divers! segnali RAS e CAS. 
L'assorblmenlo medlo 6 abbaslanza rldolto, per quanlo lalvolta ci siano del brevi plcchl sul 100 mA Nei 
progetto si e lenulo conlo anche d) questo fatlo. 

lonna, anch'esso di sette bit. Segue poi un 
impulso all'ingresso CAS. Anche I'indiriz- 
zo di colonna deve persistere per un certo 
intervallo minimo di tempo. Un buffer di 
uscita inlerno manda poi il livello logico 
del bit presente all'indirizzo scelto verso 
I'uscita dei dati. Durante quesla procedu- 
ra, I'ingresso WRITE deve essere a livello 
alto. 
AH'operazione di scrittura si applica pres- 
sapoco lo stesso procedimento, solo che 
ora viene applicato un livello logico all'in- 
gresso dei dati e I'ingresso WRITE va al 
livello basso, II diagramma dellesequenze 
temporali di figura 3 illustra in forma gra- 
fica tutte queste sequenze. 

II ciclo di rinfresco 
Come ricordato in precedenza, I'impiego 
dei condensatori per memortzzare infor- 
mazioni digitali presenta certi vantaggi. 
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FIgura 5. Lo schema elettrlco della RAM dinamica. Con dei ponticelll di fllo. la scheda puo essere adatlala a divers! slstemi a mlcroprocessore. 
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Figura 6. Le forme d'onda dei segnall presenll nei punli princlpall dello schema. Le abbrevlaalonl 
appalono anche nello schema, Insieme alle corrispondenti llnee. 

ma esisie anche I'alira faccia della meda- 
glia: leniamenle ma sicuramenie, questi 
condensaiori perdono la lord carica edan- 
che il livello logico memorizzato. Perque- 
sto molivo sara necessario riprislinare pe- 
riodicaniente i livelli logic) memorizzali. 
Nel caso della 4116, questo deve essere 
fatto ogni due millisecondi: un tempo ab- 
bastanza ragioncvole, se si considera la 
bassa capacita di ogni cella. 
Per foriuna, Poperazionc di rifresco e piut- 
tosto semplice, grazie alia panicolarc 
struttura del circuito integrato, nel quale 
gli amplificatori di "rilevamento" sono 
disposti nelle immediate vicinanze delle 
celle di memoria. Comeabbiamo gia visto, 
gli amplificatori di rilevamento amplifica- 
no il livello logico presente in ogni cella di 
memoria. Quandosi inserisccun indirizzo 
di riga dopo che il computer ha generate 
un impulse RAS, 1'intera fila di 128 bit e 
riversala negli amplificatori di rilevamen- 
to. Contemporaneamenle, i livelli logici 
sono amplificati c riscritlinei 128 conden- 
saiori che compongono una riga. In altre 
parole; una volta che siano stati prodotli 
un indirizzo di riga ed un impulso RAS. i 
128 bit sono ripristinati. SiniantO che que- 
sto metodo assicura il completamento del- 
I'opcrazione entro 2 millisecondi, i dati 
conservati nella memoria resteranno intat- 
li. 
II ciclo di rinfresco potra anche durare 
mono di 2 millisecondi, se lo si ritiene ne- 
cessario. Questa particolare scheda RAM 
e stata progcttata per raccoppiamento con 
il Junior Computer o con un microproces- 
sore analogo, che abbia una frcquenza di 
clock di 1 MHz. Cio significa che il ciclo di 
rinfresco delle 128 righe durera 128 ps. 

La sincronizzazione 
La figura 3 riporta i grafici di lemporizza- 
zione, rispcttivamente per i cicli di lettura, 
scrittura e rinfresco. i diagrammi indicano 
chiaramentc I'ordine con il quale dovran- 
no essere applicati i diversi segnali. Si tral- 
ta di iniervalli di tempo diversi. dei quali 
bisogna tener conto. Non sono indicati dei 
valori specifici in quanto esistono certe 
possibilita di variazione per i circuit! inte- 
grali provenienli da produtlori diversi. 

L'alimentazione 
Una speciale attenzione deve essere dedi- 
cata alPalunentazione della scheda per 
RAM dinamica. L'assorbimcnto mediodi 
corrente per le ire tensioni di alimentazio- 
ne e piuttosto basso. II picco massimo vie- 
ne raggiunto ai due margini degli imputsi 
d'ingrcsso RAS e/o CAS. Un esempio si 
puo vedere in figura 4. dove si hanno dei 
picchi di corrente relativamenteelevati du- 
rante i margini di salita e di discesa del 
segnale: per ogni integrato 1'assorbimento 
potra salirc a 100 mA! 
Questo fatto evidenzia la necessiladi alcu- 
nc misure di protezione. Invece di predi- 
sporre un alimentalore a corrente elevata . 
sara meglio rinforzare ralimentatore dis- 
ponendo dei condensaiori nei pressi delle 
RAM, 

Lo schema elettrico 
La figura 5 ci mostra Linlero schema elet- 
trico della scheda RAM dinamica da I6K. 
IC12 1C19 formano la memoria dina- 
mica da I6K x 8 bit. Gli ingressi dei dati dei 
circuit! integrali sono direttamente collc- 
gati ai contutti dei dati del connetlore (che 
appare alia sinistra del disegno). Le uscite 
dei dati sono collegale alle relative linee 
tramite dei buffer a ire stati. Le linee di 
indirizzamenlo A# A 13 sono collegale 
ad IC9 ed ICIO, che contengono quattro 
circuit) multiplex ciascuno (con due in- 
gressi ed un'uscita). Questi collegano in 
multiplex le quattordici linee di indirizza- 
menlo in due gruppi di setle. Le linee di 
indirizzamenlo sono collegale ai rclativi 
ingressi sulle RAM tramite i buffer a tre 
stati N1 L...N 17, 
Le linee di indirizzamenlo A12 A 15so- 
no collegale al decodificatoredegli indiriz- 
zi IC11. Questo abilita la memorizzazione 
dei dati in lutti i campi di indirizzi con il 
montaggio di ponticelli di filo tra le uscite 
di ICI1 e le porte logiche N27 ed N28. 
IC6 ha il compito di rifrescare con regola- 
rita i blocchi di memoria, funzionando co- 
me un contatore a 7 bit. Le uscite dell'inle- 
grato sono anche collegale agli ingressi di 
indirizzamenlo delle RAM tramite dei buf- 
fer a ire stati (N20.... N26). 11 ciclo di rinfre- 
sco ha luogo durante il periodo in cui il 

processore non usa il bus degli indirizzi. 
L'ingresso di clock del contatore IC6 e gli 
ingressi di controllo dei buffer a Ire stati 
N20....N26 sono collegali al clock del 
sistema processore tramite le pone logiche 
N1 N3. Durante una cerla porzione del 
segnale di clock, non e possibile Taccesso 
alia memoria. I collegamenti cablati che 
appaiono sullo schema sono necessari 
quando si voglia usare il circuito in con- 
nessione con il Junior Computer. Per raag- 
giore chiarezza descriveremo il reslo dello 
schema facendo riferiraento al Junior 
Computer e poi spiegheremo quali saran- 
no le modifiche da apponare per I'impiego 
con allri sistemi microprocessori. 
Nel caso del Junior Computer non e'e ac- 
cesso alia memoria alia transizione posili- 
va dijfl, epercio questa potra essere usata 
per rinfrescare le informazioni memoriz- 
zate. Questo procedimento e illustralo dal 
.diagramma degli impulsi che appare in fi- 
gura 6. Durante ciascuna commutazione 
positiva di 01 il contenuto del contatore 
viene incrementato di L I buffer 
Nil N17 sono disabililati, perche essi 
sono controllati dall'uscita di N2 (che e 
complementare rispetto alfuscita di N3). I 
buffer N20 N26inviano poi un indirizzo 
ai relativi ingressi delle RAM. Un ritardoe 
provocato da MMVI ed MMV2 per per- 
mettere I'upplicazione di un impulso nega- 
tive agli ingressi RAS delle RAM poco 
dopo il fronte di salita del segnale di clock. 
Questo i sufficiente a rinfrescare una riga 
completa. Dato che ogni riga e rinfrescata 
dalle commutazioni positive del segnale di 
clock, il contatore torna a zero dopo 128 
periodi di clock. Trascorso questo inter- 
vallo, tutte le righesaranno rinfrescale. Un 
ciclo di rinfresco complete dura dunque 
128 ps (ad una frequenza di clock pari ad I 
MHz). Gli indirizzi sono scritti e lelti alia 
commutazione negativa del clock 01. Que- 
ste funzioni richiedono una certa quantila 
di "logica di temporizzazionc" con valori 
accuratamente calcolali (in nanosecond)) 
per essere sicuri che i fronti positivi e nega- 
tivi raggiungano le RAM (ed il circuito 
multiplex) nell'ordine corrello. Tre "ritar- 
datori" d'impulso formal) da N4....NI0, 
R1 R3eC3 CSsono montati a questo 
scope. 
Quando si accede ad un indirizzo in un 
campo di indirizzamenlo della RAM, I'u- 
scita della porta NAND N29 e mandata a 
livello basso dal decodificatore degli indi- 
rizzi. II segnale di clock viene poi mandato 
ad N7 ed N9 tramite N3I, anch'essa colle- 
gata a 01. il fronte di discesa del segnale di 
clock e ritardato dalla combinazione 
R1/C3 ed e applicato agli ingressi RAS 
tramite una coppia di porte logiche (vedi 
figura 6). Tuttoqueslo vuol dire che iprimi 
sette bit di indirizzo sono inscritli nelle 
RAM. Dopo di cio si dovra attivare il mul- 
tiplex. e questo si ottiene ritardando il 
fronte di discesa del RAS tramite R3 e C5. 
Una volta che si e avuto accesso ai succes- 
sivi sette bit di indirizzo, si potra essere 
prodotto un fronte discendente agli ingres- 
si CAS. II suddello fronte di discesa erica- 
vato dal corrispondente fronte del segnale 
di clock mediante il gruppo di rilardo 
R2/C4. Gli ingressi WE sono direttamente 
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Elenco de) componenti 

Resislenze 
R1 .. . R3 = 270 n 
R4,R5 = 2k2 
R6 , . . R8 = 390 SI 

Condensaton 
C1 = 33p 
C2 - 100 p 
C3 = 68 p 
C4 = 470 p 
C5 = 120 p 
C6 , . . C21 = 1 ai/16 V Tantalio 

Semicondultori 
IC1,1C2 = 74LS14 
ICS = 74LS221 
IC4,IC5,IC20 = 74LS244 
IC6 = 74LS393 
IC7 = 74LS08 
ICS = 74LS32 
IC9,IC10 = 74LS157 
IC11 = 74LS154 
IC12. . . IC19 = 4116 (250 nsl 
IC21 = 74LS15 
IC22 - 74LS74 Vedi testo 

Varie 
1 connetlore maschio DIN 41612 64 piedini 

collegati al corrispondeme piedino del 
connetlore. 
In queslo modo sonostati presi in conside- 
razione i segnali piii imporlanti. Una cop- 
pia di pone logiche ed un flip flop sono 
visibili nell'angolo in alto a sinistra dello 
schema elettrico. Quesli servonosemplice- 
mente ad adattare i diversi segnali in modo 
da renderli "digeribili" per i processori 
diversi dal 6502. 
La costruzione 
II circuito slampato della scheda per RAM 
dinamica si vede in figura 7. Poiche i sin- 
cronismi sono molto imporlanti, si deve 
fare molta altenzione al corretto montag- 
gio dei componenti. Si consiglia ai leltori 
di attenersi ai valori dei componenti indi- 
cati sullo schema, specialmenle per quanto 
riguarda le resistenze ed i condensatori. II 
sistema piii semplice e quello di usare il 
circuito stampato di Elektor. 
II posizionamento dei collegamenti cablati 
dipende dal processore che si usera. In 
labella I si vcdono i requisiti del Junior 
Computer, dello Z80 e dell'8085. Per il 
6502 e lo Z80 si potra omettere IC22, in 
quanto non si e montalo nemmeno il Hip 
flop FFI. Per quanto riguarda I'SOSS. le 
cose sono ancora diverse. A differenza del- 
lo Z80, I'SOSS non e in grado di produrre il 
segnale di rinfresco, QuesFultimo deve es- 
scre invece generato da Sjl, SI ed INTA 
(che indica lo state del prelievo del codice 
operative). Durante il tempo impiegalo 
dal computer per rilevare il codice. la 
RAM non eusata, per cui pud aver luogoil 
ciclo di rinfresco. Nell"8085 (con multi- 
plex), si accede agli indirizzi tramite il bus 
dei dati. Poiche la scheda della RAM dina- 
mica e adalta soltanio per bus privi di 
multiplex, il bus dei dati dovra essere de- 
multiplalo altrove, nel sistema 8085. 
Le connessioni Ira i punti V. W, Xed Ye le 
uscite di IC 11 definiscono il campo degli 

indirizzi. Ogni uscita del circuito integrate 
rappresenta un campo di indirizzamento 
pari a 4K. La disposizionedella memoria e 
mostrata in labella 2. Un totale di I6K 
richiedera percio quallro uscite di IC 11 da 
collegare ai punti V Y. Questo permet- 
lera di memorizzare i dati in blocchi da 4K, 
pralicamente ovunque entro il campo del- 
la memoria. 
Gli operatori devono ricordare un aspetto 
importante della questione; non epossibile 
usare due volte lo stesso codice per A12 ed 
A 13 (vedi Pultima colonna della labella 2), 
perche le due linee di indirizzamento sono 
entrambe collegale ai corrispondenti in- 
gressi delle RAM. Cid vuol dire che i ponti- 
celli devono essere montati in modo da 
memorizzare in blocchi successivi della 
memoria le seguenli combinazioni di A13: 

A13 A12 
0 0 
0 I 

1 0 
I I 

Si puo facilmente dedurre quali siano le 
combinazioni possibili. Una combinazio- 
ne valida potrebbe essere per esempio 
quella dei blocchi 8000, 9000, A000c 1)000. 
Sono invece del tulto fuori questione i 
blocchi 0000. 4000. 8000 e €000. perche 
A13 ed A12 sarebbero 00 per tutti i bloc- 
chi. 
Se la scheda dovra essere impiegata in 
combinazione con il Junior Computer, po- 
tremo avere subito a disposizione le ali- 
mcntazioni necessarie. Si potranno ricava- 
re le tensioni da altri sisterai a micropro- 
cessore impiegando dei regolatori di ten- 
sione integrati. Nei precedenti numeri di 
Elektor si potranno trovare molti schemi 
di alimenlatori adatti allo scopo. 

La prova del circuito 
Prima di collegare le tensioni di alimenta- 
zione, sarebbe un'ottima idea quella di 
controllare accuratamente lutte legiunzio- 
ni saldate. Si potra poi infilare la scheda 
nel bus del sistema pP. 
Non impona quale sia Pordine di collega- 
mento delle tensioni di alimentazione. per 
quanto i fabbricanti raccomandino di in- 
cominciare con la tensione di -5 V. In 
questo modo ci sara un margine di sicurez- 
za supplementare in caso di sovraccarico 
(un evento non facile se si impiega un ali- 
mentatore di buona qualita). 
Se tulto e in ordine, la memoria dovrebbe 
funzionare normalmenle non appena ac- 
ceso Palimentatore. Poiche le locazioni di 
memoria sono invisibili ad occhio nudo, il 
modo migliore di collaudare il sistema e di 
scrivere e leggere dei dati confrontando 
poi il risultato. Uno speciale programma 
di collaudo scritto proprio per questo sco- 
po, appare in labella 3. II programma po- 
tra anche servire per collaudare altri tipi di 
RAM. Una volla caricato il programma. si 
devono memorizzare rispettivamente alle 
locazioni 0000 (=ADL) e 0001 (=ADH) 
ed alle locazioni 0002 (=ADL) e ,0003 
(=ADH)gli indirizzi iniziale e finale del 
campo di memoria da controllare. II pro- 
gramma viene poi inizializzalo agli indiriz- 
zi 0004 e si scrive 00nel campo di memoria. 
II programma verifica se al primo indirizzo 

del campo in prova e memorizzato effetli- 
vamente uno 00. In caso posilivo, si scrive 
01, 02, 04. 08, 10. 20. 40 ed 80 ad indirizzi 
successivi e poi questi valori sono letti an- 
cora uno alia volta. 

11 risultato e che ogni bit delPindirizzo as- 
sumera il livello "I" per una volta. Succes- 
sivamente si memorizza FF in questo indi- 
rizzo per evidenziare qualsiasi errore di 
indirizzamento. Se e'e un errore verra tro- 
vato il valore scritto in un indirizzo diver- 
se. L'errore 6 rilevato quando si legge FF 
in un punto qualsiasi lungo la riga. 
La stessa procedura si applica ad ogni sin- 
golo indirizzo fino a quando il programma 
raggiunge la fine del campo di misura. Suc- 
cessivamente si ripete I'intero programma 
di prova (viene messa a prova anche la 
pazienza dell'operatore!) parlendo con la 
memorizzazione degli 0. Questa volta il 
campo i esaminato dal fondo verso I'ini- 
zio. Anche questa prova e necessaria per 
poler scovare qualsiasi errore di indirizza- 
mento che potesse essere sfuggito. 
Se tutto si svolge senza inciampi. apparira 
sul display alia fine del programma I'indi- 
rizzo 0000, seguito dal byte di ordine infe- 
riore dell'indirizzo di partenza inlrodotto. 
Se invece e stato rilevato un errore, viene 
visualizzato I'indirizzo nel quale esso si 
trova insieme al suo contenuto (errato). 
Per proseguire con la prova bisogna far 
ripartire il programma cominciando da 
000 A. 

Tabella 1 

6502 Z-80 8085 
IT i-r 1-V 
A-B 2-2" 2-2' 
C-D J2 3-3' 
E-F J3 4-4' 
G-H J4 5-5' 
J8 J5 J1 
J9 J6 J2 

J9 J4 
IC22 e omesso J6 

IC22 e omesso J9 
J10 

Tabelta 1. I collegamenti in (ilo da eseguire sul 
circuito slampato usando I mlcroprocessori 6502, 
280 oppure 8085. 

Tabetla 2 

Uscite indirizzo 
ICS del blocco da 4KbyleA15 A14A13 At 2 
0 0000 . . .0FFF 0 0 0 0 
1 1000 . . ,1FFF 0 0 0 1 
2 2000 . . .2FFF 0 0 1 0 
3 3000 . . .3FFF 0 0 1 1 
4 4000 . .4FFF 0 1 0 0 
5 5000 . . .5FFF 0 1 0 1 
6 6000 . . 6FFF 0 1 1 0 
7 7000 . ..7FFF 0 1 1 1 
8 8000 . . .8FFF 1 0 0 0 
9 9000 . . 9FFF 1 0 0 1 
A A000 . . AFFF 1 0 1 0 
B B000 . . BFFF 1 0 1 1 
C CO00 , . CFFF 1 1 0 0 
D D000., . OFFF 1 1 0 1 
E E000,. . EFFF 1 1 1 0 
F F000.. , ,FFFF 1 1 1 1 

Tabella 2. II campo degli Indirizzi puo essere deli- 
mltalo collegando le uscite di ICS ai punti V. W. X 
ed Y. Ogni connesslone serve a 4K byte, per cui 
per I 16 K byte lolali ne occorreranno quallro. 
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0010: 0004 
0020: 
0030: 
0040: 
0050; 
0060: 
00 70: 
0080: 
0090: 0004 
QiOO: 0004 
OHO: 0004 
0120: 0004 
O130: 0004 
0140: 0004 
0150: 
0^60: 
0*70; 0004 20 45 00 
0180: 0007 20 54 00 
0190: 
0200: OOOA 20 84 00 
0210: OOOD DO 2B 
0220: OOOf A9 FF 
0230: 0011 91 £6 
0240: 0013 20 5 D 00 
0250: 0016 BO F2 
0260: 0018 20 45 00 
0270: 001B A6 02 
0280: 001D 86 E6 
0290: 00'F A6 03 
0300: 0021 86 E 7 
0310: 
0320: 0023 20 84 00 
0330: 0026 DO 12 
0340: 0028 A9 f f 
0350: 002A 91 E6 
0360: 002C 20 6D 00 
0370: 002F BO F 2 
0380: 003i A9 00 
0390: 0033 85 FA 
0400: 0035 85 FB 
0410: 0037 4 C 1 D u 
0420; 
0430; 003A A5 E6 
0440- 003C 85 FA 
0450: 003E A5 E7 
0460: 0040 85 FB 
0470: 0042 4C 1 D 1C 
0480: 
0490: 
0500: 
0510: 
0520: 
0530: 0045 20 54 00 
0540: 0048 AO 00 
0550: 
0560: 004A A 9 00 
0570: 004C 91 E6 
0580: 004E 20 50 00 
0590: 0051 BO F 7 
0600: 0053 60 
0610: 
0620; 0054 A6 00 
0630: 0056 86 E 6 
0640: 0058 A6 01 
0650: 005A 86 E 7 
0660: 005C 60 
0670: 
0680: 005D E6 E 6 
0690: 005f DO 02 
0700: 0061 E6 E 7 
0710: 
0720: 0063 38 
0730: 0064 A 5 02 
0740: 0066 E5 E 6 
0750: 0068 A 5 03 
0760: 006A E 5 E 7 
0770: 006C 60 
0780: 
0790: 0060 58 
0800: 006E A5 E6 
0810: 0070 E9 01 
0820: 0072 85 E6 
0830: 0074 A5 E 7 
0840: 0076 E9 00 
0850: 0078 85 E7 
0860: 007A 38 
0870: 007B A5 E6 
0880: 007D E 5 00 
0890: 007F A5 E 7 
0900: 0081 E5 01 
0910: 0083 60 
0920; 
0930: 0084 A9 01 
0940: 0086 85 E5 
0950: 0088 AO 00 
0960: 008A Bi E6 
0970: 008C DO OF 
0980: 008E A2 08 
0990: 1000: 0090 A5 E5 
iQ-'O: 0092 91 E6 
^020: 0094 01 E6 1050; 0096 DO 05 
1040: 0098 06 E5 
1050: 009A CA 
1060: 009B DO f3 
1070: 
1080: 009D 60 
1090: 
1100: 

0R6 SQ004 

••• RAM TEST PROGRAM 

DEfINl'IONS 
BEG 
END 
CUR 
P 01 NT 

P A TTE R 
M0N1T0 

J0000 
S0002 
S00E6 
SOOFA 
S00E5 
SI C 1 D 

BEGIN Of MEMOR* 
END OF MEMORY 
C URR ENT ADDRESS POINTER 
MONITOR'S ADDRESS POINTER CURRENT TEST PATTERN 

RAMTST JSR WR2ER0 FILL WORKSPACE WITH SOO 
JSR CURBEG CUR = BEG 
JSR WALK WALKING BIT ROUTINE 
BNE TSTC BRANCH If MEMORY CELL IS DEFECT 
LDAIM SFF TEST PATTERN FOR DOUBLE ADDRESSING 
STAIY CUR 
JSR INCCHK INCREMENT AND CHECK CUR 
BCS T S T A TEST FINISHED? 
JSR WRZERO FILL WORKSPACE Wl'H SOO 
LDX END CHECK FROM 0OTTOM TQ TQP 
STX CUR 
LDX END ♦ 01 
STX CUR ♦ 01 
JSR WALK 
BNE TSTC BRANCH IF MEMORY CELL IS DEFECT 
LDAIM SFF TEST PATTERN FOR DOUBLE ADDRESSING 
STAIY CUR 
JSR DECCHK DECREMENT AND CHECK CUR 
BCS TSTB 
LDAIM SOO DISPLAY "0000 XX" IF 
STA POIN' MEMORY IS O.K. 
STA POINT ♦ 01 
JMP MONITO 
L DA CUR DISPLAY THE ADDRESS Of 
STA POINT THE OEfECT MEMORY CELL 
LOA CUR ♦ 01 
STA POIN* ♦01 
JMP MONITO 

SUBROUTINES 

WRZERO JSR CURBE6 FILL THE MEMORY BETWEEN BEG & END 
LOYIH SOO WITH SOO 

WRZ LDAIM SOO 
STAIY CUR 
JSR INC C MK 
BCS WRZ 
RTS 

CUR = B E 6 CURBE6 LDX 
STX 
LDX 
STX 
RTS 

INCCHK INC 
BNE 
INC 

IA SEC 
L D A 
SBC 
L D A 
SBC 
RTS 

BEG 
CUR 
BEG *01 
CUR *01 

CUR CUR 
IA 
CUR *01 

C=0 
END 
CUR 
END *0'' 
CUR *0' 

= CUR*01 

If CUR >END 

SEC CUR 
LDA CUR 
SBC IM $01 
STA CUR 
LDA CUR ♦01 
SBCIM $00 
STA CUR ♦ 01 
SEC C=0 
LOA CUR 
SBC BEG 
LDA CUR ♦ 01 
SBC BEG ♦01 
RTS 

WALK LDAIM $01 INIT. PATTERN 
STA PATTER 
LDY1M $00 
LDAIY CUR IS STILL $00 IN THE CELL 
BNE WALKS If NOT, THEN BRANCH 
LDXIM $08 WALKING BIT COUNTER 
LDA PATTER CURR. PATTERN INTO ACCU 
STAIY CUR STORE IT IN MEMORY 
CMPIY CUR DOES IT MATCH? 
BNE WALKB IF NOT, THEN BRANCH 
ASL PATTER WALKING BITS! 
OEX 
BNE WALKA 

WALKB RTS 

Tabella 3. II programma dl prova della RAM. Gli Indlrlzzl d'lnlzio e finale del campo In prova devono essere memorlzzatl agli IndliizziJ^ftftf. II programma 
parle dall indirizzo 0O[04. 
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oimotoii 

computer BASIC a basso costo 

 con lo Z8671 

Zilog 

La famiglia di microcompuler Z-S prescnla del- 
Ic possibilila che di solito si Irovanosoltanlo nei 
microprocessori dedkali. La pane fondamcma- 
le del microcompuler Basic Z-8descritto in que- 
slo arlicolo, c lo Z S67L Queslo chip e basalo 
sullo Z-80. ma comiene anche 2 Kbyte di ROM 
(programmaia con un interpretalorc TINY BA- 
SIC), molle possibilila di claborazionc I/O, I44 
byte di RAM, una DART duplex compleiae due 
comaiori/temporizzaiori con prescaler. 
Hardware 
II microcomputer Zilog Z860I aggiungeun nuo- 
vo livello di sofisticazione airarchiiciiura dci 
compuier su chip singolo. Se confronlato con i 
precedenti chip di queslo lipo, essooffre un'ese- 
cuzione piii velocc, un impiego piii razionale 
della memoria, inlerruzioni piii sofislicalc, pos- 
sibilila di I/O e di manipolazione dei bit ed un 
piii facile ampliamento del sistema. II dispositi- 
ve puo inoltrc essere adattato allc necessita del- 
I'utente. Lo Z 867I eunesempiodiquestecarat- 
icristiche: comiene 2 Kbyte di ROM inlerna, 
preprogrammala da interprelatorc BASIC e per 
corrczione programmi. 
In genere rarchiletluradello Z 8601 ecaratteriz- 
zata da uno schema I/O llcssibile, da un'effi- 
ciente struttura dell'area dei registri e degli indi- 
rizzi ed un certo numero di funzioni ausiliaric 
molto utili in eerie applicazioni. Sono disponi- 
bili ire seltori jJrincipali di indirizzamenlo: me- 
moria di programma (inlerna ed estcrna), me- 
moria dati (esterna)efile dci registri (interno). II 
file dei registri ad accesso casuale da 144 byte e 
composto da 124 registri di impiego generate, 
qualtro registri per le porte I/O e 16 registri di 
slaloedi controllo. Percheil programma risenta 
meno dei problemi di tempo realc, come la co- 
municazione seriale dei dati ed il conleggio- 
Acmporizzazione, sono presenli sul chip un ri- 
cevitore/trasmetlilore asincrono (DART) e due 
comatori/lemporizzatori, II supporlo hardware 
della UART eridotlo al minimo perche uno dei 
temporizzalori inlegrati sul chip garantisce la 
cadenza dci bit. 
Un sistema complete 
Un sistema eompleto sara composto da ire se- 
zioni: elaborazione. memoria ed I/O. 
La sezione di elaborazione e basala su un micro- 
computer Z 8671. Come ricordato in preceden- 
za. questa sezione comiene un inlerpretatore- 
correttore TINY BASIC programmato a ma- 
schera da 2K. La sezione di memoria puo essere 
ampliala a 62 K di RAM o EPROM. LaZ6l32e 
una RAM quasi statica da 4K dalla piedinatura 
compalibile con la EPROM 2732. Queslo com- 
poncnte si compona come una RAM statica, 
per quanto sia in clTetti formalo da una RAM 
dinamica con circuito di riattivazionesullostes- 
so chip. Questo sistema presenta due vantaggi: 
alia velocita e basso consume. I tempi di accesso 
possibili variano da 200 ns (versione -3; tempo 
di ciclo 350 ns) a 350 ns (versione -6; tempo di 
ciclo 450 ns). La potenza assorbila e 250 mW in 
allivita e 125 mW in stand-by. 
La sezione I/O puo elaborate comunicazioni 

USCITA INGRESSO VccGND 

PORTA 3 

UART 

TEMPORIZ- 
ZATORE/ 

CONTATORE V 

CONTROLLO 
INTERRUZIONI A- 

Vi 

XTAL AS DS R/WRESET 

CONTROLLO SINCRONISMI 
ED 

ISTRUZIONI DI MACCHINA 

PORTA 2 

♦ 
I/O 

ALL" 

MEMORIA 
DI 

PROGRAMMA 
-: AGS 

2048 x 8. BIT 

PUNTATORE 
DEI 

REGISTRI 
CONTATORE 

DI 
PROGRAMMA 

FILE DEI REGISTR 
124 x 8. Bl I 

PORTA 0 PORTA ' 
\i i/ 

Z\ 7\ 

INDIRIZZI OPPURE I/O INDIRIZZl/DATI OPPURE I/O 
(PROGRAMMABILE MED BIT| (PROGRAMMABILE MEDIANTE (PROGRAMMABILl MEDIANTE 

NIBBLE) BYTE) 

Figura 1. Schema a blocchi del sistema a computer BASIC 

rrm 

i 

W ZILOG 
issti ps 
B/tJ IC/D8G 
81 13 

r TV' 
M C ' > ^ 

- I • • 
1 ! • • * < f f « 



10-60 — elektor otlobre 1982 comp. BASIC a basso costo 

(XR» MC 1488 

(XR) MClaSD 

Pona 2 > 

Comroiio 

Z8671 Microcomouter con BASIC DEBUG 
Z6132- RAM quast-staiica da 4K « e 
74LS373 Latch fleqli indirizzi 
741S244 Buffer bus (mgressn 
74LS'0 Logica di controuo 
(XR)MC 1488 1489 - Logica di mierfacoa RS 232 

Usctta senate |TTL) 
© 

Ingiesso senale (TTLi 
L' V 7.3728 MHz 

O 12 V RESET 
o 

XTAl2 XTA "3 P3o P3 j V p70 
D . | , 

28671 P2J 
 £t 

7 4 IS 10 P2A • V 
PO , ? £ £ £ £ £ 
m fSi -&! m i^iM i4i R'W OS A*- 

DO 

5 V AI.1 
AI3 

T 2G IQ 

74LS244 aio 

R/W 

O2- 
74LS10 *i 01 

i/ 
i D' 

a.- ni- 
a7/07 i 2 V 

© 5 v Ponficein 
® 

A 0 < < vvi OS 00 01 D2 D3 04 D5 D6 07 0 40 D BO ro BO 

1 ® 4 o 1 I Pirx 

—C* - - o 9-^ RAM 5 V 
—vO 

LS10 lAo- 
74LS373 ZG132 V v 1AM i V tr,.- 

EPROM 
6 V 
© 

f 
To ! V I 25 

ri—L_ ^SS BUSY VQ« 
© 

Inierfaccia 
RS-232C 

SELETTORE 
DELLA VELOCITA 
DI TRASMISSIONE 

Figura 2. Lo schema elettrlco di un sislema /iP che impiega lo Z 8671. 

seriali ed in parallelo. Le pone in parallelosono 
diretlamenle disponibili sullo Z 867 I.Una delle 
pone e impiegala per I'iniroduzione dei dali, 
mentre I'allra c programmabilc con dei bil in 
modo da poierla predisporte come ingresso op- 
pure uscita. E' possibile aggiungere degli I/O 
eslerni iramile un buffer del bus (74LS244). La 
pona scriale e un'imerfaccia standard RS232C 
(MC1488 e 1489). La comunicazione seriale e 
possibile anche a livelli TTL. La velocity Baud 
puo essere scelta ad un valore Ira 110 c 9600 
tramile commutatori DIL. 
In figura 2 si puo vedere uno schema complelo. 
Le alimentazioni necessarie sono: +5 V - circa 

250 mA; + 12 V 30 mA; - 12 V 30 mA. Le len- 
sioni di + l2Vc - 12V sono usalesoloperl'RS 
232C. Le lincc dei dali e degli indirizzi sono in 
multiplex. 

Dotazioni delta MCU Z 8671 
• Microcomp"ier complelo. 2K bytcdi ROM, 

128 byte di .AM, 32 linec I/O, fino a 62K 
byte di mcmoria cstcrna indirizzabile per 
program mi e dati. 

• File di registri da 144 byte, che comprende 
124 registri di impiego generale. quattro re- 
gistri di porte I/O e 16 registri di slalo e di 
controllo. 

• UART duplex lotale e due conlatori/lem- 

Stncronismi 
e controllo 

Pona 0 
(pfogrammaDtlo 
con nibble) 
I/O oppure 
A8. A15 

Pona 1 
(programmablle 
con byte) 
I/O oppure 
ADO AD7 

. 6 1 „ 
, 7 R/W GND 

OS XTAL 1 
AS XTAL2 
P0Q P2O 

11 m 
a 8 3 . 

9 
■ ,13 

mj 
31 

» 14 P0l P2, 32 1 m 
» 15 P02 P22 

PO3 P23 
33 

• ,16 34 - < 
■ i 17 TO', Z8601 

POS MCU 
POe P26 
PO7 P27 

35 ■ 1 
, t 18 36 , m 

37 < ^ 
38 

, ■ 21 
Plo P3o 
Pll P3j 

5 • 
i • 22 

« ■ 23 Pl2 P32 12 m 

i ,24 30 • 
, , 25 
, ,26 
■ « 27 

' 3 »" ^3 
PI 4 P34 
Pis P3s 
PI 6 P36 
PI 7 P37 

29 
10 
4° , 

• i 28 4 

Pona 2 
(programmabile 
con bit) I/O 

Pona 3 
tquallro mgressi 
quattro uscile) 
I/O senale parallelo 
e controllo. 

Figura 3. Piedlnalura della MCU Z 8601. 
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EH 

• B"'ld a Z8 based Conlrol Computer v/ith 
BASK (LugUo-Agosto 1981). 

S' 

''iOG 
'<9605 "S 

2K **OM a'2t 

porizzalori programmabili da 8 bil. ognuno 
dolalo di un prescalcr programmabilc a 6 
bil. 
Oscillalore sul chip che accelia il piloiaggio 
a quarzo od un segnale di clock csiemo 
Tempo medio di csecuzione dell'islruzione 
di 2.2 ps, massimo 4.25 ps. 
Punlalore dei regisiri che permelle allc islru- 
/ioni un veloce accesso ad uno qualsiasi dei 
novc gruppi di regisiri di lavoro, in un tem- 
po di 1,5 ps. 
Interruzioni con priorita a vetlori per gli 
I/O. ilconiaiorc/lcmporizzalorecrUART. 
Possibilila di funzionamenlo a bassa poien- 
za, durante il quale vengono Irallenute le 
informazioni presenli nei regisiri di impiego 
generale (Z8675 BASIC/DEBI 1(5 con op- 

zione di potcnza ridoua). 
• Alimentazione unica a 5 V; luili i piedini 

sono compalibili con i livelli TTL. 

BibHografta: 
Zilog - 26132 4K \ S Quasi-static RAM pro- 

duct specification (Cennaio 1981) 
- I'amiglia di microcomputer Z-S 

Speciftche dei prodolli Z 8601. Z8602, 
Z 8603 (Dicembre 1980) 
- Z8 BASIC/DEBUG Software Referen- 
ce Manual (Mann 1980) 
- ZS Microcomputer Preliminary Techni- 
cal Manual (Dicembre 1978) 
- Libra dali del 1981 

Micro - Z80 BASIC computer/Controller 
Mint 

Rapida occhlata sulla famiglia Z8 
Z 8601 Microcomputer ad unico chip con 

due K di ROM programmabile a 
maschera. 

Z 8611 Idenlico all' 8601. ma con 4K di ROM 
programmabile a maschera. 

Z 8671 Microcomputer ad unico chip con 
2K di ROM preprogrammata con il 
BASIC/DEBUG. 

Z 8675 Losiessocher8671,maconilcosid- 
dctto "funzionamenlo a potenza ri- 
dolta" (dopo il disiaccodelPalimen- 
tazione verra conservato il contenu- 
10 dei regisiri di impiego generale). 

Z 8681 Vcrsione senza ROM dcllo Z, 8601. 
Ha la possibilila di usare una porta 
per I'indirizzamenlo I/O di ROM 
eslernc con il monitor del sistema. 
Specialmentc adaito allc applicazio- 
ni in linguaggio macchina. Si iralta 
del membro piu a buon prezzodella 
famiglia Z-8. 

Sislemi di sviluppo. idenlici rispetti- 
vamenle all' 8601 ed all'8611, con le 
seguemi eccezioni: 
• La ROM interna e slala lolla 
• Le linee degli indirizzi e dei dati 

per le ROM sono provvisle di 
buffer e portale a piedini esterni. 

• Sono state aggiunte linee di con- 
Irollo per mcmoria supplemen- 
larc. 

Z 8603 Si Iralta di una versione senza ROM 
dello Z 8601, in un conlenilore a 40 
piedini compalibile con uno zoccolo 
per inlegrati a 24 piedini sul dorso 
(versione "piggy back") 

Z 8613 La vcrsione 2732 dello Z 8603. 

Z 8602 
Z 8612 
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un semplice 

generatore di effetti 

sonori 

11 fischio del vento rassomiglia al maggior 
nemico degli appassionail Hi-Fi: il rumo- 
re. Nonostante questo, non e sufficienle 
utilizzare un semplice generatore di rumo- 
re per imitare raffiche e buriane; special- 
mente queste ultime hanno la caraiteristi- 
ca di produrre un volume sonoro notevoie 
entro una banda di frequenze relativamen- 
te ristretta, anche se nel segnale e rappre- 
sentata la banda audio al complelo, L'au- 
mento del volume, accompagnato da suo- 
ni ululanti e sibilanti, e provocato da de- 
viazioni, compressioni ed espansioni acui 
e sottoposto il venlo reale. La minima alie- 
razione produrra suoni diffcrenti. Gli stes- 
si principi sono naturalmente applicati 
nelle "macchine del vento", dove una "co- 
lonna" d'aria che si trova in un "tubo" 
viene compressa a fatta espandere per otte- 
nere le diverse note della scala. 

generatore di fischio 

del vento 

Generare il rumore del vento 
negli studi professional! 
cinematografici e televisivi e una 
questione relativamente 
semplice: basla premere un 
pulsante ed un potente 
ventilatore ci fornira cio che 
serve, dalla brezza marina al 
fortunale. In casa e piii difficile 
creare questi effetti e spesso 
I'operatore si beccher^ anche un 
raffreddore  
Chiunque abbia bisogno di un 
suono che rassomigli a quello 
del vento, per esempio i foto-cine 
amatori durante le loro proiezioni 
di film o diapositive, potra d'ora 
in poi far tesoro di questo 
generatore portatile di fischio del 
vento. 
Tutto quello che occorre sono 
alcuni componenti, una batteria 
ed un amplificatore: bastera per 
produrre effetti che vanno dalla 
leggera brezza all'uragano dei 
Caraibi. Anche la piii noiosa 
riunione sara certamente 
ravvivata! 

H. Pietzko 

II vento elettronico 

Non parleremo in questa sede delle vere e 
proprie "macchine del venlo" elettroni- 
che, perche la maggior partedeisintetizza- 
lori e in grado di imilarle. Parleremo piut- 
tosto di un efficace generatore del rumore 
del vento: il componente di partenza e un 
diodo al germanio con polarizzazione in- 
versa che funziona da "generatore di ru- 
more". Lo schema a blocchi del complesso 
e rappresentato in figura I. 
Se si permette il passaggio attraverso al 
diodo di una corrente molto ridotta, que- 
sta non avra un andamento stabile. Alia 
temperatura ambienle (circa 300" Kelvin), 
cioe ad una temperatura molto alta per i 
diodi, gli elettroni presenti nella struttura 
cristallina si muovono in modo assoluta- 
mente casuale. Essi non resteranno immo- 
bili che alia temperatura dello zero assolu- 
to (0° Kelvin). Questo effetto, che di norma 
e indesiderabile, si manifesta solto forma 
di un fruscio udibile a larga banda ed c 
ottimamente adatto aH'impiego che ne 
dobbiamo fare. Dopo essere stato sottopo- 
sto ad una elevata amplificazione. il segna- 
le del rumore potra essere ancora "elabo- 
ratd". 

0>-c 

II melodo piii semplice e di impiegare un 
filtro passa-banda che amplifichi molto 
una pane dello spettro di rumore, come si 
puo vedere in figura I. La banda del filtro 
deve essere molto stretta per ottenere le 
migliori prestazioni. Nel progello che pre- 
sentiamo in questo articolo, la selettivita 
(Q) e la frequenza centrale del filtro sono 
variabili. permettendo cosi la scelta di una 
grande varieta di "effetti vento". 
Non c'e bisogno di preoccuparsi per la 
costruzione di awolgimenti e di indutiori 
destinati al filtro passa-banda che appare 
in figura 1: tutto sara ottenuto con I'impie- 
go di due amplificatori operazionali, 

Lo schema elettrico 
Lo schema del generatore di "effetto ven- 
to" si vede in figura 2. II diodo al germanio 
DI e la resistenza R1 formano il generato- 
re di rumore. II segnale di rumore e ampli- 
ficato dall'amplificatore operazionale A1 
che eroga all'uscita (piedino 1) un livello di 
rumore di circa 150 mVpp. II segnale di 
rumore amplificato viene poi fatto passare 
attraverso un filtro passa-alto che consiste 
nella resistenza R4 e nel condensatore C4 e 
poi attraverso un filtro passa-basso che 
comprende R6/C5 ed R7/C6. che riducela 
banda passante. 
11 circuito degli amplificatori operazionali 
A2 ed A3 forma I" "induttanza variabile" 
del filtro passa-banda. Le induttanze pos- 
sono essere "imitate" impiegando un con- 
densatore ed un giratore, come e gia stato 
fatto spesso in passato nei circuit! di Elek- 
tor. Un modo diverso di affrontare il pro- 
blema richiede I'uso di due operazionali. 
La resistenza R8, il condensatore C8 e la 
"bobina" (A2/A3) formano un circuito 
accordalo con una frequenza di risonanza 
che puo essere regolata mediante il poten- 
ziometro PL L'impedenza tra I'ingresso 
non invertente di A2 e la massa e: 
Z =j(o ■ (PI + R9) ■ T 
Percio Pinduttanza sara: 
L = (PI + R9) • T 
dove T = RIO ■ C9 = (P2 + P3) • CIO 
L'induttanza della "bobina" e quindi la 
frequenza centrale del filtro passa-banda 
possono essere variate mediante il poten-' 
ziometro PL HQ del filtro potra essere 
regolato con P2 e P3. II primo determina la 
forza del vento ed il secondo la nola del 
sibilo. 
L'amplificatore operazionale A2 funziona 
anche da stadio buffer per abbassare l'im- 
pedenza di uscita del segnale del venlo. 
L'ampiezza su questa uscita saradi soli 1.4 

Generatore 
di rumore 

Figura 1. Lo schema a blocchi del generatore dl "ellello venlo" 
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Figura 3. II circullo slampalo ed II monlagglo del component! per !l generalore dl "ellello venlo'' 

Elenco del componenll 

Resislenze 
R1 ,R4.R8 = 470 k 
R2,R3 = 820 k 
R5- 1 k8 
R6.R11 = 4k7 
R7 = 47 k 
R9 = 3k9 
RIO = 10k 
R12 = 330 k 
R13,R14 = 56 k 

R15 = 100 k 
PI = 47 k logaritmico 
P2 = 4k7 lineare 
P3 = 10 k trimmer 

Condensalori 
C1 = 22 M/16 V 
C2,C4,C6 = 1 nS 
C3 = 68 n 
C5,C9,C10 = 22 n 
C7 = 10 n 
C8 = 15 n 

C11 = 470 n 
C12 = 330 p 
013= 4M7/16 V 
C14 = 330 n 

Semiconduttori 
Dl = AA119 
ICl = TL 084 or LM 324 

Varle 
Balteria da 9 V oppure alimentalore da 9 V 
(vedi teslo) 

mV circa e percio il segnale avrii ancora 
bisogno di una certa amplificazione. A 
quesia provvede Toperazionale A4e I'am- 
piezza d-finitiva del segnale si aggirerasui 
100 mV, 

Costruzione, taratura e messa 
in funzione 

Per quanto il circuilo abbia pochissimi 
componenii, le prestazioni sono a dir poco 
sorprendenli. Tuui i componenii (eccet- 
tuali i potenziomelri) possono esseremon- 
tali sul circuilo slampalo che appare in 

figura 3. 
La corrente assorbita da queslo circuilo e 
di soli 8 mA, e percio si potra ricorrere 
all'alimentazione a balteria. Si polra an- 
che alimeniare il circuilo con un piccolo 
alimeniatore in grado di erogare una ten- 
sione sufficienlemente livcllata. Nel corso 
degli anni passali sono staii pubblicati su 
Eleklor mold circuiti di queslo tipo. 
La taratura richiede semplicemente la re- 
golazione del trimmer P3. Con PI e P2 
predisposli rispeltivamente alia minima ed 
alia massima resislenza, si ruota P3 (a par- 
lire dal valore minimo della sua resislenza) 

fino a che il filiro passa-banda arrivi al 
limite della banda passantc. In alire paro- 
le. Pamplificatore e I'altoparlanlc non de- 
vono emeliere il minimo venticello! 
Polra essereopportuno collegare il genera- 
lore di venlo ad un mixer prima di passare 
all'amplificaiore audio. Queslo permeiie- 
ra il funzionamenio oitimale del generalo- 
re duranle le proiezioni di diaposilive c/o 
di film, ecceiera. Queslo disposiiivo e 
adaito anche a funzionare come generalo- 
re di effetti sonori: in queslo caso lo si 
dovra collegare diretlamente all'ingresso 
di linea delPamplificatore.audio. M 
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modulo combinato 

VCF/VCA ... 

... per il nuovo sintetizzatore di Elektor 

II modulo VCO descritto nel numero di Settembre 1982 di Elektor 
non puo formare in ogni caso un sintetizzatore completo. Lo si 
dovr^ collegare almeno ad un amplificatore controllato in tensione 
(VCA) e ad un filtro, anch'esso controllato in tensione (VCF) per 
ottenere un semplice strumento che si possa suonare. Un filtro 
passa-basso molto compatto da 24 dB per ottava si potra costruire 
con il circuito integrate della Curtis tipo CEM 3320. Con I'aiuto di 
questo componente si potranno montare sullo stesso circuito 
stampato ben due VCA (che impiegano lo schema del Formant, di 
cui si e gia parlato). 
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II nuovo sintetizzatore In "posa" con la lasliera del Formant. 

II filtro controllato in tensione 

Come il VCO. anche il modulo VCF con- 
tiene un certo numero di internmori 
CMOS insieme a diversi componemi inle- 
graii "atiivi". Gli inlerruttori permetlono 
di eonlrollare il circuito daH'esierno. Si 
ottiene quesl'ultimo scopo applicando 
un'informazione digitale agli ingressi che 
interessano durante il funzionamento nel 
modo "preset". 
Lo schema clettrico della sezionedi filtro si 
puo vedere nclla partesuperiore della figu- 
ra I. La maggior pane del VCF c compo- 
sta dal CEM 3320, descritto nel numero di 
Maggio 1982 di Elektor. II resto del circui- 
to di questo filtro e composto da un picco- 
lo assortimento di resistenze e di conden- 
satori. 
Sono stall prcvisli due ingressi perisegnali 
del VCO ed uno per il generalore di rumo- 
re. L'ampiezza dei segnali del VCO puo 
essere conlrollata dai potenziometri PI e 
P2. Questi segnali sono poi miscclati con 
quello dell'ingresso di rumore per mezzo 
deH'amplificatore operazionale A I. II se- 
gnale risultante viene poi mandate all'in- 
gresso delPintegrato del filtro (il potenzio- 
metro che serve a regolare l'ampiezza del 
segnale di rumore si trova sul pannello 
frontale del modulo NOISE/LFO. Questo 
modulo sara descritto in un successive nu- 
mero di Elektor). 
La risonanza (fattore Q) del filtro passa- 
basso e determinata da una tensione di 
controllo ricavata dal potenziometro P4: 
questa viene inviata al piedino 9 di IC1 
tramite Pinierrutiore CMOS SI (piedini 8 
e 9 di IC3). Questo parametro puo anche 
essere influenzalo da una tensione esterna 
di controllo applicata tramite S2 (piedini 
10 ed II di IC3). Come aweniva con il 
modulo VCO. SI dovra essere temporane- 
amente sostituito da un ponticello di filo 
che restera al suo posto lino a quando 
pubblicheremo sulla rivista i circuili di 
controllo complementari. 
La frequenza di taglio del filtro e determi- 
nata da un certo numero di fattori: la rego- 
lazione grossolana e fine eseguite rispelli- 
vamente mediante il potenziometro P3 ed 
11 trimmer P7; la tensione di uscila della 
tastiera KOV (filtro di inseguimento) ed 
inline i segnali inviluppo LFO e ADSR. I 
generator! di queste tensioni sono collegali 
all'ingresso invertente di A3 tramite R23. 
R42, P8. P9 e Pit). Questi componemi. 
insieme ad A3 medesimo. formano un 
semplice stadio di miscelazione. II segnale 
di uscila combinalo e poi applicato all'in- 
gresso di controllo della frequenza (piedi- 
no 12) del circuito integrato di filtro. 
Gli inlerruttori CMOS S4 ed S6 devono 
essere anch'essi sostiluiti lemporaneamen- 
te da un ponticello di filo, altrimenti non si 
potranno usare il segnale di controllo del- 
I'inviluppo (che arriva da P5) e la tensione 
di controllo erogata da P3. Si potra intro- 
durre un controllo esterno della frequenza 
tramite I'interruttore CMOS S3. Se occor- 
re disporre di questa possibilita, il ponti- 
cello dovra essere spostato da S4 ad S3. 
L'ampiezza della forma d'onda inviluppo 
potra essere variata tra zero ed un valore 
massimo mediante una tensione di con- 
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Flgura 1. Lo schema complete del modulo combinalo VCF/VCA. II clrcullo Integrate CEM 3320 della Curtiscontiene quasi tutlo clo che occorre per costrulre un 
flltro passa-basso conlrollato In tensione da 24 dB/oltava. 
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Flgura 2. I collegamentl esternl della basetla stampata del modulo VCF/VCA 
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modulo VCF/VCA complelo. 
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Flgura 3. La curva caralterisllca In Irequenza del tlllro per diverse posizlonl dl P4. 

irollo applicata all'ingresso di "program- 
masione dell'ampiezza deH'inviluppo" 
(punto di connessione 10 sullo schema 
elclirico), basta fare in modo che S5 sia 
chiuso ed S6 aperto. 
La forma d'onda all'ingresso "inviluppo" 
(punto 8) non va soltanto collegaia al po- 
tenziometro P5, ma anche all'ingresso di 
segnale di un VCA. Questo vuol dire che 
I'uscila del VCA oppure la tensione al cur- 
sore di P5 potranno essere applicate in 
alternaliva all'ingresso del miscelatore 
(A3), iramite gli inlerrultori CMOS S5 ed 
S6. Questo VCA ecostrultivamenteidenti- 
co a quello che controlla 1' ampiezza dei 
segnali del VCOfchesivedononell'angolo 
in basso a sinistra della figura 1), tranne 
alcuni particolari di cui parleremo piii 
avanti. 

L'amplificatore controllato 
in tensione 
Come abbiamo gia detto prima, ii progetto 
del VCA e basato sui ben collaudati circui- 
ti del Formant. II componenle principale 
dell'amplificatore e il cosiddetto OTA 
(amplificatore operazionale a transcon- 
dutlanza), che e un iniegralo del tipo CA 
3080. In pratica si tratla di un amplificato- 
re controllato in corrente. Poiche i due 
VCA sono pralicamente identici, ne de- 
scriveremo soltanto uno. L'amplificatore 
operazionale AS ed il transistor T1 conver- 
tono la tensionedicontrollo in unacorren- 
te di conlrollo che viene poi mandata al 
piedino 5 dell'OTA tramile la resislenza 
R27. Gli amplificatori operazionali A8, 
A10 ed All funzionano da buffer. II se- 
gnale d'ingresso e allenualo dal circuilo 
panitore di tensione R28/R29, fino ad un 
livello adatto ad essere elaborato da parte 
dell'OTA. II segnale di uscita dell'OTA e 
amplificato dall'inseguitore di tensione A7 
prima di essere applicato al miscelatore 
A3. II VCA dell'OTA va costruito separa- 
tamente ed il suo funzionamento non di- 
pende dal VCF. II circuito e molto facile da 
costruire, e molto economico e. soprattui- 
lo, funziona benissimo. C'eun grande van- 
laggio rispetto al VCA della Curtis (CEM 
3330) in quanto si escoperto che quest'ul- 

limo non e in grado di seguire i tempi di 
attacco molto brevi. Questo vuol dire che i 
suoni di percussione (pianoforte, cembali, 
xilofono, eccetera), non possono essere re- 
alizzati con il dispositive della Curtis. 

Messa a punto ed azionamento 
11 modo di montare i componenti sul cir- 
cuito stampato del modulo VCF/VCA si 
puo osservare in figura 2, Le diverse sezio- 
ni del modulo vanno provate separata- 
mente. Dopo aver montato i ponticelli di 
filo BI B3 al posto di IC3 ed IC4, si 
controlli che le tensioni di alimentazione 
giuste siano presenti ai diversi piedini degli 
zoccoli dei circuiti integrati. L'uscitaaudio 
deU'oscillatore controllato in tensione 
(banda di bassa frequenza, onda a denti di 
sega) e collegaia all'ingresso del filtro (PI 
oppure P2). 
II modulo pud essere controllato "ad orec- 
chio" collegando un amplificatore audio 
all'uscita del filtro. I potenziometri P3e P4 
vanno girali a fondo in sense antiorario. 
Una volta eseguita questa manovra. si re- 
gola il trimmer P7 finche il livello dell'on- 
da a dente di sega all'uscita del filtro sia 
appena udibile. La frequenza centrale del 
filtro si trovera ora nella banda sub- 
sonica. II potenziometro P3serveavariare 
la tensione di controllo degli stadi; aumen- 
tando questa tensione, verranno prodotte 
le armoniche della frequenza fondamenta- 
le del filtro insieme alle armoniche supe- 
riori del segnale a denti di sega. Girando 
P3 tutto in senso orario, si potra metlere a 
punto con il trimmer P9 lasoglia superiore 
della frequenza di taglio del filtro. 
Anche in questo caso, il modo piu semplice 
di regolare questo parametro edi farlo "ad 
orecchio". Si gira il potenziometro P4 tut- 
to in senso orario. La curva di frequenza 
del filtro divenla visibilmenle pid ripida 
fino a raggiungere un picco di risonanza 
(vedi figura 3). Aumenlando ancora la ten- 
sione di controllo. il filtro tender^ ad oscil- 
late; ad un certo punto, la frequenza di 
oscillazione coincidera con la frequenza 
centrale del filtro. Si dovra ora regolare il 
potenziometro scmifisso P9 in modo che la 
frequenza di queste oscillazioni sia lalmen- 

te alia da essere al limite degli ultrasuoni 
quando P3 e nella sua posizione piii alta. 
In lal modo il potenziometro P3 permette- 
rit di coprire I'intera banda udibile. 

La taratura di P8 
Chiudendo I'interruttore S7, la frequenza 
del filtro sara determinata dalle note suo- 
nate sulla tastiera: basta che P8 sia corret- 
tamente tarato. Regolare P3 fino a quando 
il filtro inizia ad oscillare, ossia quando 
comincia ad agire come un VCO. Regolare 
ora P8 esattamenle nello stesso modo 
adottalo per P5 del VCO (vedi I'articolo 
pubblicato su Eleklor del mese di settem- 
bre). Per larare PIO, bisognera collegare il 
generatore di inviluppo, che descriveremo 
in un successive anicolo. Naturalmente, si 
potra combinare il filtro Curtis anche con 
un generatore di inviluppo Formant. In 
questo caso si dovra predisporre un valore 
del "sustain" pari al 100%, prima di met- 
tersi a regolare P10. Girare P3 a fondo in 
senso antiorario premendo un tasto e ruo- 
lare P4 fino a quando il filtro inizia ad 
oscillare. Si regola P10 finche la frequenza 
non sara piii udibile dall'orecchio umano. 

La taratura del VCA 
Tutto cio che occorre per tarare il VCA e 
un solo potenziometro che impedisca la 
sovramodulazione dell'ingresso dell'OTA. 
Anche in questo caso si dovra collegare un 
generatore di inviluppo al piedino 3 di A8. 
Si colleghi ora un oscilloscopio al piedino 
8 di Al I e l'uscita audio del VCF all'in- 
gresso audio del VCA. Collegare un segna- 
le a denti di sega all'ingresso del filtro e 
girare completamente PI e P3 in senso 
orario. Regolare poi lentamenleil trimmer 
P12 dalla sua posizione di minimoaquella 
di massimo. 
L'ampiezza dell'onda a denti di sega 
aumentera girando P12. Ad un certo pun- 
to l'ampiezza si rifiutera di aumentare an- 
cora ed allora PI2 sara correttamenlc a 
punto. La regolazione di P6 non e altrel- 
tanto critica: bastera mettere il cursore nel- 
la posizione centrale! 
In questo modo la taratura del modulo 
completo e terminala. H 
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Figura 4. Le piste di rame ed II montagglo del componentl per 11 clrcullo slampalo del modulo VCF/VCA 

Elenco del component! 

Resistenze 
R1 ,R2,R8,R11 ,R14 = 220 k 
R3,R21.R22,R25,R28,R32.R33,R39 = 10 k 
R4 . .. R7,R9,R10,R12.R13,R15,R16,R23, 

R24,R31,R37,R40 . . . R42 = 100 k 
R17,R29,R30.R34,R35= 100 n 

R19 = 1 k 
R20 = 1 k8 
R26,R38 = 2k2 
R27,R36 = 27 k 
(R5 . , . R15 = 1% a stralo metallico) 
P1.P2 = 100 k log 
P3 . . . P5 = 10 k lin 
P6 = 470 S2 Trimmer 
P7,P11,P12= 10 k Trimmer 
P8 . . . P10 = 200 (220, 250) k Trimmer 

Condensatori 
C1 . . . C4 = 330 p 
C5 . . . C7 = 330 n 

Semiconduttori 
T1,T2 = BC 5578 
IC1 = CEM 3320 
IC2,IC5.IC7 = TL 084 
IC3,IC4 = 4066 (non ancora necessarl) 
IC6,IC8 = 3080 
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accordatore elettronico 

Questo articolo interessera 
particolarmente i lettori 
appassionati di musica, e 
specialmente chi la musica ama 
suonarla. L'operazione di 
accordo di uno strumento 
musicale puo sovente costituire 
un problema, specie se si esige 
rapidita ed efficienza; comunque 
e sempre un'operazione 
laboriosa. Questo articolo 
presenla un metodo veloce e 
facile che impiega un circuito 
con un numero ridottissimo di 
componenti: solo tre circuit! 
integrali. L'impiego delta 
tecnologia digitale garanlisce 
che la semplicila non venga 
ottenuta a spese della precisione. 
II circuito si presta a subire 
modifiche per essere adattato e 
tutti gli impieghi particolari nel 
settore. 

S. Akkal 

Si dice che le cose semplici sono anche 
belle. In questo caso non si traita proprio 
di esletica, ma dei servizi che questo accor- 
datore e in grado di rendere alia maggior 
pane dei musicisli. 
Ci sono due grandi problem! connessi con i 
generator! di nota (quale appunto equesta 
specie di diapason). II primo problema ri- 
guarda la stability. E' ovvio che uno stru- 
mento potra essere accordato con una pre- 
cisione non superiore a quella del genera- 
lore della nota di accordo e percio il circui- 
to dovra generare un Fa uguale a quello di 
oggi, anche fra qualche mese. Un grande 
numero di componenti non farebbe altro 
che aggravate questo problema. 
La seconda difficolla compare quando il 
generatore di accordo e in grado di emette- 
re piii di una nota. La relazione che inter- 
corre tra queste note deve naturalmenle 
essere fissa e deve rimanerestabile nel tem- 
po. Uno sguardo allo schema di figura I ci 
mostrera che il numero dei componenti 
polrebbe difficilmente essere ancora ridot- 
to. Tutte le note a disposizione sono rica- 
vate da un oscillatore "principale" (gene- 
ratore di frequenza). Questo oscillatore e 
composto da due porte logiche (N1 ed N2) 
ed e conlrollato da un quarzo pergarantire 
la massima precisione. 11 quarzo si assume 
la responsabilita della stabilita e della pre- 
cisione a lungo termine. L'uso del quarzo 
riduce al minimo assoluto le derive di fre- 
quenza. Piccole variazioni della frequenza 
si potranno ottenere regolando il conden- 
satore variabile CI. 
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La frequenza deH'oscillatore viene appli- 
cata al piedino I del generatore principale 
di note ICI. Da questo uscira una serie 
completa di 13 note che compongono 
un'ottava, senza che si debbano aggiunge- 
re componenti esterni. 
Un quarzo da 1 MHz eroghera al piedino 
16 una frequenza di 2092,0502 Hz da ap- 
plicare a C8. Sara bene prendere in consi- 
derazione la complessita del circuito che 
era necessario per ottenere questo effetto 
prima della comparsa degli integrali LSI. 
La selezione delle uscite avverri semplice- 
mente mediante un commutatore, in que- 
sto caso SI. Cos! pero finiremo con I'avere 
a disposizione appena una notadi un'otta- 
va. In questo modo molti requisiti potran- 
no essere soddisfatti, ma sarebbe meglio 
poler scegliere una nota appartenenie ad 
un'ottava qualsiasi. 
Per fonuna e abbaslanza semplice ottene- 
re questa prestazione in piii. Si manda di- 
rettamente il cursorc del commutatore SI 
all'ingresso di clock di un contatore a 7 
stadi (IC2). Le 7 uscite di questo integrate 
emetteranno ciascuna tutte le note su di- 

verse ottave. 
Tutto cid che resta ancora da spiegare nel 
circuito e la funzione delle due porte logi- 
che N3 ed N4. con i relativi componenti. 
Le due porte sono collegate in parallelo e 
funzionano da buffer per I' uscila. II poten- 
zioraetro PI serve a variare il li vello d'usci- 
ta. 
Per una taratura di precisione occorrera 
un frequenzimetro digitale. Lo strumento 
deve essere collegato all'uscita di N2; si 
regola poi CI fino ad ottenere una lettura 
di 1,00012 MHz. In realtala differenza tra 
questo valore e quello tondo di 1 MHz e 
tanto piccola da risultare inavvertibile. Per 
quanto previsto in origine per essere usato 
nclPaccordatura degli strumenli musical!, 
il circuito potra avere anche altn impieghi. 
In eerie applieazioni si potra fare a meno 
di uno o di entrambi i commuiatori, ese- 
guendo un collegamento fisso per una o 
poche note ben precise. Per esempio i chi- 
tarristi hanno bisogno delle note Mi. La. 
Re. Sol. Si ed Mi. Sara facile selezionarle 
con un commutatore collegato alle giuste 
uscite. H 
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Certi registratori a cassetta ed a bobine sono dotati di un lale 
assortimento di strumenli ed interruttori da far pensare che la loro 
destinazione fosse il cruscotto di un aereo piuttosto che I'uso casalingo. 
Per quanto i circuiti di riduzione del rumore e di equalizzazione siano 
necessari, il fattore che contribuisce piii di ogni altro alia qualita della 
registrazione e il corretto funzionamento del "BIAS" (polarizzazione). 
Per regolare correttamente questa funzione, e percio per adattare il 
registratore al nastro, sar^ necessario un generatore di segnali del tipo 
descritto in questo articolo. Armati di questo generatore, i lettori 
saranno in grado di migliorare la qualita delle registrazioni e di usare 
qualsiasi tipo di nastro desiderino. 
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come regolare 

il "BIAS" del vostro 

registratore a nastro 

La varieta dei registratori e dei nastri in 
commercio e enorme. Nel proposito di ve- 
nire in qualche modo a capo di questa 
confusione, e della pubblicita quasi sem- 
pre contraslante, i fabbricanti tendono a 
prescrivere il tipo di nastro che dar^ le 
preslazioni migliori con il loro registrato- 
re. Questo d un bene, ma non si degnano di 
attenzione i molti casi in cui rutenle non 
pub procurarsi il tipo prescrilto di nastro. 
Di solito. nel manuale d'uso ci sono ben 
poche informazioni che riguardano la mo- 
difica del "bias", od anche dove si possa 
trovare il relativo comando. 
Quasi tutle le piastre di registrazione han- 
no dei circuiti di equalizzazione in modo 
che il segnale registraio/riprodouo che 
raggiunge lo stadio preamplificatore di un 
impianto Hi-Fi sia "piatto" il piii possibi- 
le. Senza lale circuito, la risposta in ripro- 
duzione potrebbe presenlareconsiderevoli 
"tagli" sia nei bassi che negli acuti. Queste 
deficienze sono in pane imputabili alia ve- 
locita ed al tipo del nastro, ma anche la 
polarizzazione ha una funzione importan- 
le. Una giusta regolazione del "bias" sara 
necessaria per ottenere un buon livello di 
registrazione su tune le frequenze dello 
spettro audio. Questo permettera a sua 
volta di ottenere un'elevata uscila in ripro- 
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duzione. una dislorsione bassa ed unacur- 
va di risposta piaita a suffieienza. Persfor- 
luna esiste una diversa regolazione ideale 
del "bias" per ogni frequenza. La regola- 
zione per un tono a frequenza media (400 
Hz) e molto diversa da quella necessaria 
per un segnale a 13 kHz. Parlando in ter- 
mini gencrali, tamo maggiore e la frequen- 
za e tamo minore dovra essere il livello del 
"bias". Per questo motivo i produttori di 
piastre di registrazione prescrivono il tipo 
di nastro da impiegare escelgono Una re- 
golazione del "bias" (a seconda delle ne- 
cessita) die stabilisca un compromesso tra 
le varie esigenze. Uno studio veramente 
profondo della questione del "bias" non 
sard certamente abbordabile a questo sta- 
dio. in quanlo si prenderebbe probabil- 
mente la maggior parte della rivista. Co- 
munque il nostro interesse va piu alia pra- 
tica che alia teoria. 

II generatore di note 
Come abbiamo messo prima in evidenza. 
esiste la necessita di un generatore di note 
in grado di fornire un segnale di media e 
bassa frequenza. La flgura I moslra lo 
schema elettrico di un tale generatore. Es- 
so consiste principalmente di due oscilla- 
tori a pome. II primo di quesli, combinato 
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con Al, produce un segnale sinusoidale 
praticamente privo di distorsioni dalla fre- 
quenza di 400 Hz. La stabilizzazione si 
ottiene con I'impiego di diodi al germanio. 
II secondo oscillatore, che fa capo ad A2. 
funziona nello stesso modo. ma genera un 
segnale di 13 kHz. I due segnali sono man- 
dati allernativameme allo stadio d'uscita 
tramite gli intemmori CMOS ESI ed ES2- 
II circuito di A3 funziona da generatore ad 
onda quadra con una frequenza di circa 
0.25 Hz. attivando gli interruitori elettro- 
nici in modo che I'uscita passi da 400 Hz a 
13 kHz e viceversa, ogni due secondi. 
In presenza delPimpulso posilivo. ESI ed 
ES3 sono chiusi ed il segnale a 400 Hz 
raggiunge I'lisciia. Con un impulso negati- 
vo. ESI ed ES3 sono aperti ed ES2 e chiu- 
so, permettcndo che il segnale di 13 kHz 
raggiunga I'uscita. II trimmer PI serve a 
rendere uguale I'ampiezza dei due segnali. 
II circuito composto da R15. RI6eC6, che 
si trova nello stadio d'uscita, predispone 
I'impedenza ed il livello del segnale in mo- 
do che quesl'ultimo possa essere diretta- 
mente inviato all'ingresso "mike" del rcgi- 
stratore. 
II quarto amplificaiore operazionalc (A4) 
e usato perpilotare loslrumento misurato- 
re di livello tarato in dB. Quesl'ultimo po- 
(ra essere un microamperoraetro a bobina 
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mobile oppure un tester disposto sulla por- 
tata di 100 pA. II trimmer P2 regola il 
guadagno di A4. Con I'atuto di S2a. il 
segnalc prelevato dalla presa cuffia del re- 
gistratore potra essere ascoltato, un canale 
per volta. Commutando S2b. il generatore 
di onda quadra vicne saltato e solo il se- 
gnalc a 400 Hz ragglunge I'uscita, S2a ed 
S2b possono essere due commutatori com- 
pletamente separati. Nel prototiposi eusa- 
lo un unico commutalore bipolare per mo- 
tivi di convenienza. 

Controllo e taratura del 
generatore di note di prova 

Applicare il scgnale di uscila del generato- 
re agli ingressi di entrambi i canali del 
regislratore. Mettere a zero i controlli del 
livello di registrazione della piastra, Se 
questa possiede dei regolalon di volume 
che abbiano effelto sul livello di uscila alia 
presa cuffia. bisognera mettere anche que- 
st! in posizione zero. Mettere al centro PI e 
P2 ed accendere sia il registratore che il 
generatore. Si posiziona S2b in modo che 
arrivi aH'uscita un segnale fisso da 400 Hz. 
Si alzino era i controlli del livello di regi- 
strazione lino a quando sul "VU-metro" 
appare l indicazione 0 dB. Si posiziona 
S2b in modo da atlivare il generatore ad 
onda quadra che fa pane del circuito. La 
frequenza del segnale che arriva al regi- 
stratore fluttuera tra 400 Hze 13 kHzogni 
due secondi. Si ruoti PI lino a bilanciare i 
livelli dei due segnali d'uscita alle due di- 
verse frequenze ossia, in altre parole, fino a 
quando le lellure sui misuratori di livello 
del registratore saranno le stesse per le due 
frequenze. Con alcuni registratori si osser- 
vera una diminuzione di ampiezza per la 
frequenza piii alia. Quando succede que- 
sto fenomeno, si regola PI in modo da 
rendere minima la differenza tra le due 
letture (per esempio, 0 dB a 400 Hz e-3dB 
a 13 kHz). Prendere nota della Icttura, 
qualunque essa sia. perche verra utile piu 
lardi. 
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Regolare i livelli di registrazione della pia- 
stre a -20 dB e regolare P2 in modo da 
ottenere una lettura sul monitor di 0 dB. 

Impiego del generatore 

Prima di proseguire con il lavoro, bisogna 
tenere a memoria i seguenti punti. 
Prima di regolare il "bias"" lasciareal gene- 
ratore il tempo di scaldarsi. 
Tulle le procedure dovranno essere ripetu- 
tc varie voile per ottenere dei risullati di 
cui ci si possa fidare. 
Le lestinc del naslro. cccetera, devono es- 
sere demagnetizzate e ripulite. 
Inserire nel registratore un nastro od una 
cassetta e registrare i segnali di 400 Hz e di 
13 kHz ad un livello di -20 dB e con una 
lettura allo strumento del monitor di OdB. 
Commutare in riproduzione, verificare an- 
cora una volta i segnali di ciascun canale 
ed osservare se essi sono identici a quelli 
registrati. I livelli dovranno essere di OdB 
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oppure, come detto prima, di 0 e -3 dB. 
Qualunque deviazione nelle letture vorra 
dire che e necessario variare la regolazione 
del ""bias". Si esegue Poperazione e si veri- 
fica il risultato piu volte, fino ad ottenere le 
giuste letture. La regolazione del "bias" 
sara ora giusta per il particolare tipo di 
naslro usato. 
Per regolare Pattenuazione del "Dolby" in 
funzione della frequenza. si registrera per 
prima cosa la nota di 400 Hz, previo dis- 
lacco del circuito monitor. Prima di conti- 
nuare e consigliabile controllare le istru- 
zioni del fabbricante per quanto riguarda 
la messa a punto del "Dolby". 
Commutare ora in riproduzione ed osser- 
vare se le letture del livello di emissione 
sugli strumenti della piastra sono le stesse 
viste durante la registrazione. In caso di- 
verse si dovranno regolare i trimmer od i 
controlli del "Dolby" fino a che queslo 
non avvenga. 
Ora si potranno considerare completale le 
operazioni necessarie alPinterfacciamenlo 
con il particolare nastro in queslione. 

Consign pratici 

I lettori devono rammentare che i registra- 
tori a cassetta od a bobine di basso prezzo 
non dispongono di una regolazione esler- 
na del "bias", 1 fortunati chesiano in pos- 
sesso di apparecchi di classe media o supe- 
riore avranno cenamente questi comandi e 
pcrcio la possibilita di eseguire facilmente 
la regolazione. Gli sfonunali faranno me- 
glio a consullare lo schema od altri datiper 
poter venire a conoscenza della posizione 
dei trimmer dentro il registratore. La nota 
a 400 Hz e anche molto utile come "riferi- 
mento" nella messa a punto dell' "equaliz- 
zazione" di altri circuit! audio. 
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Rele stagni da C.S. 
II rele miniaturizzato da circuitostampalo 
RZ della ITT, pariicolarmente interessan- 
le per le sue dimensioni (20x11,2 mm) e 
disponibile anehe nella versione siagna, 
che consente il lavaggio con i solvemi nor- 
malmente impiegati. facilitando cosi la sal- 
datura ad onda. 
L'RZ ha due conlatti inveriitori di Ag Pd, 
un poterc di commutazione di lA/IOOVe 
un consume di 500 m\V. 

Anche la serie SM e slala ampliata ed ora 
sono disponibili anche i tipi SMI con I 
invertitore e SM4 con 4 invertitori. 
Per il rele della serie SM le caratteristiche 
principal! sono: consumo di soli 0,2 W, 
dimensioni ridotte (15,7 x 12,8 x 9,5 mm), 
potere di interruzione di 0,5 A a 100 V o 30 
VA. conlatti ricoperti di Au-Ag. 

ITT STANDARD 
Via XXV Apr He 
S. Donalo M. (MI) 

Test dei cablaggi 
Con il tester per cablaggi SPS-VD4 con- 
trollato a microprocessore della Siemens e 
possibile collaudare, prima del loro mon- 
laggio definitivo, i cablaggi di tulle le usci- 
te; I'apparecchio ha una capacita di 31968 
punti. 
La modularita del tester consente di adal- 
tarlo alle varie situazioni di lavoro. 
L'SPS-VD4 e composto da una unila di 
base, da una console di comando e da una 
unila di commutazione. 

SIEMENS El.ETTRA 
Via E Eilzi. 25/A 
Milano 

Driver per display LCD 
La National Semicondnclor ha introdotto 
un driver per display a cristalli liquid! mul- 
tiplexati intelligente che utilizza 192 bit di 
R AM on-board per mantenere la visualiz- 
zazione anziche usarc il microprocessore 
del sistema ospite per memorizzare i dati 
visualizzati. Questa capacitd libera il mi- 
croprocessore del sistema che pub cosi 
svolgere altre funzioni. 

Per minimizzare ulteriormente i collega- 
menti tra il microprocessore del sistema e il 
driver MM 58201. gli ingrcssi e le uscitedei 
dati seriali inlerfacciano direttamente con 
il controller. 
L'MM 58201 pub pilotare fino a 8 back- 
plane e 24 segmenti per un lotalc di 192 
segmenti, 
Un oscillatore on-board genera la tempo- 
rizzazione necessaria per rinfrescare il dis- 
play e consente di risparmiare spazio eli- 
minando i component! addizionali. 
Realizzato in tccnologia CMOS, LMM 
58201 e incapsulato in un package dual-in- 
line plastico a 40 pin. 

NATIONAL SEMICONDUCTOR 
Via Solferino. 19 
Milano 

* 

Convertitore CMOS 
ad 8 bit 
II CA3308 della RCA e un convertitore 
analogico-digitale ad alia velocita. caratte- 
rizzato da una velocita di campionamcnto 
di 15 MHz. 
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II consumo lipico e di soli 150 mW a 15 
MHz con una singola alimentazione a 5 V 
La precisione standard e ± 1 LSBeascelta 
pub arrivare a ± 1/2 LSB. 
il dispositive ha uscita latched ad 8 bit 
three-state con un nono bit di overflow. 
II convertitore t1 disponibile in un package 
ceramico a 24 pin o sotto forma di chip e 
richiede una alimentazione singola che 
pub variare da 4 a 8 V. 

SIL VESTA R 
Via dei Gracchi. 20 
Milano 

Regolatori elettronici 
di tempcratura 
A completamento della seriedistrumenta- 
zione elettronica in formato 48x96 mm. la 
ERO Electronic ha realizzato la serie LI di 
regolatori-indicatori digital! di temperatu- 
ra. caratterizzata da una clevala precisione 
ed affidabilita, combinate con una versati- 
lita che li rende perfeuamente intercam- 
biabili. 

La serie precede tre modelli: regolatore- 
indicatore con azione di regolazione PID 
con uscita rele o volt senza allarme. con 1 
allarme di minima o massima oppure di 
minima e massima con zona neutra. con 2 
allarmi indipendenti e ire rele di uscita. 
L'indicazione a display di alia efficienza 
con altezza cifre 9 mm e di chiara lettura 
anche a distanza. 
L'azione di regolazione PID con banda 
proporzionale regolabile consente di effet- 
tuare regolazioni di temperatura pariico- 
larmente accurate, precise e ripetitive. 

SICEST 
Via Ciacosa, 3 
Milano 

Generalore di impulsi 
programmabile a 50 MHz 
II generatorc mod.859 della Wavetek assi- 
cura una precisione delle forme d'onda 
fino a ± 20 Vpp in uscita con precisione di 
timing entro il 2%. t n secondo canale op- 
zionale pub essere programmalo indipen- 
dentemcnte dal primo. avendo in comune 
con questo solo la velocita di ripetizione e 
il modo. 
Ogni canale pub dare in uscita impulsi 
singoli, doppi oppure onde quadre con un 
tempo di transizione di lino a 5 ns. Le 
uscite possono essere indipendentemente 
complementate, accese/spenle c persino 
inibite dal COntrollo di compatibilita. 
La versatilita dei modi comprende il fun- 
zionamento ■"triggered", "gated" c coun- 
ted burst fino a 10.000 cicli. 
I 'n modo eslerno di ampiezza permelte la 
ricostruzione di forme d'onda impulsive 
come quelle video radar. II modo iliterval- 
lo di icmpo fornisce la precisione della 
base dcgli impulsi fino ad una durata di 
9.999 s. FORMAT flessibili di introduzio- 
ne dei parametri e valori numeric! riduco- 
no al minimo le difficolla di programma- 
zione. 

S/STREL 
Via P. Da Volpcdo, 59 
Ciniscllo B. 
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Misuratore 
di modulazione aulomatico 
II Modulation Meter modello 9008 della 
Racal-Dana elimina gli svantaggi degli 
strumenti per la misura della modulazione 
a sintonia rnanuale, consentendo di misu- 
rare senza ambiguila i picchi, la profondita 
di modulazione di segnali AM e la devia- 
zione dei segnali FM con frequenzedi por- 
tanti che possono arrivare a 2 GHz. 
Inoltre il funzionamento automalico con- 
seme misure precise anche con personale 
non particolarmente csperto. 
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Senza effeituarc alcuna sintonia rnanualee 
senza dover predisporre i valori dei livelli. 
si possono misurare segnali nella banda di 
frequenza da 1,5 MHz a 2 GHz. con 8 
range FM con valori di Fondo scala della 
deviazione di picco da 1,5 kHz a lOOkHze 
6 range AM con valori di profondita di 
modulazione dal SOf al 100%. 
Lo strumento, che e programmabile a dis- 
tanza, pud Funzionare sia a rete che a bat- 
teria. 

AD INSTRUMENTS 
Via Raima. / 
Mi! ana 
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to dal costruttore o dall'utente. Impiega 
una versione del linguaggio BASIC e co- 
munica in inglese per Facilitarne I'impiego. 
La tastiera possiede 40 lasti con i numeri 
raggruppati al centro. I chip e la memoria 
da 144 Kbyte sonoalimentati da treseriedi 
balterie. 
II microcomputer pud esserc Facilmente 
collcgato a stampanti, altri computer e 
Floppy disk usando un'interFaccia e trasFe- 
rendo le inFormazioni da un computer cen- 
trale per mezzo di un accoppiatore acusti- 
co e di un normale ricevitore teleFonico. 
L'Husky misura 241x204x51 mm e pesa 2 
Kg. 

DVW Microelectronics 
10 The Quadrant 
Coventry. CVI TEL 
(Gran Bretagna) 

wm*\91 

Computer porlatile 
Si tralla di un microprocessore portatile 
realizzalo dalla DVW Microelectronics, 
che regislra, elabora e immagazzina diret- 
tamente sul posto di lavoro inFormazioni 
equivalenti a 70 pagine dattiloscritte. 
Denominalo "Husky 144". il microcom- 
puter e progettato per lavorare nelle peg- 
giori condizioni almosFeriche. E stato si- 
gillato in un contenitore di alluminio im- 
permeabile c i caratteri liquidi del display 
possono cssere lelti anche in pieno sole. 
II microcomputer pud cssere programma- 

W 

Flussmetro magnetico 
La R.F.L. Ind. produce un Flussmetro la 
cui sofislicata tecnologia di costruzione 
consente di eFFettuare le misure magneli- 
che in modo molto Facile. 
Caraltcrizzato da un'alta precisione c da 
una bassa deriva, il Mod. 803. per misure 
parzialmente o completamente automali- 
che. pud misurare in modalila "picco". 
Pud anche misurare il campo magnetico 
c.c. c c.a. 
II Flussmetro ha 16 portate da 10 a 1x10° 
KMt: e dotato di visualizzatore digilale a 3 
1/2 ciFre ad alta luminosita. 
L'uscita analogica d standard e quella 
BCD e opzionale. 

VI AN ELL O 
Via T. Da Cazzaniga, 9/6 
Milanu 

Convertitore D/A mulliplo 
Realizzato in tecnologia CMOS. PAD 
7528 della Analog Devices contiene due 
convertitori D/A a 8 bit di risoluzione e 
precisione su un chip singolo. 
In package a 20 pin dual-in-line, singola 
tensione di alimentazione e dissipazione 
lotale di 5 mW. i due convertitori dell'AD 
7528 sono completi dei latches dati e del- 
PinlerFaccia per microprocessori. 
La costruzione di enlrambi i convertitori 
sullo slesso chip ha permesso di oltenere 
caratteristiche di tracking e adattamento 
perFelti. mentre I'impiego di un data-bus 
comunc per il caricamento dei registri ha 
permesso di otlimizzare le dimensioni del 
package. 
II doppio convertitore e compalibile con 
lutti i microprocessori. quasi 6800, 8080. 
8085. Z80. 
II ciclo di scriuura e simile a quello di una 
RAM. Inoltre e possibile, su ciascun con- 
vertitore. eseguire la moltiplicazione di se- 
gnali A/D su 4 quadranti. 
Secondo i modelli.egarantita la precisione 
relativa di ± 1 LSB o ± 1/2 LSB in tutto il 

range di tempcratura: inoltre. per tutte le 
versioni, e garanlita la monotonicita su 
tutto il campo di temperatura. II package e 
disponibile sia in versione ceramica che 
plastica. 

ANALOG DEVICES 
Via M. Rosso. 18 
Milano 

Timer elettronici multiscala 

La National Matsushita presenta il timer 
multiscala PMH-M con un contatto istan- 
taneo ed uno ritardato. Questa soluzione 
permette di avere a disposizione un timer 
che soddisfi ogni esigenza di temporizza- 
zione. 
Realizzati con circuiti integrati CMOS, 
con solo 4 tipi di timer si ha a disposizione 
una gamma di lemporizzazione che va da 
0,05 secondi a 30 ore. 

NalwniU 
PMH UP 

1 timer possono esserealimentati a 24. 110. 
220 Vca o 24 Vcc e sono caralterizzati da 
una portata di 3A 250 Vca. 

ELCONTROL 
Centergross (BO) 

Fotodiodo PIN Hg Cd Te 1,3 pm 
II Fotodiodo TF 008 della Europtroniquee 
un monocristallo di tellurio di cadmio e di 
mercurio Hgi-> Cd>Te la cui composizione 
x e calibrata per oltenere il massimo di 
sensibilila a 1.3 pm. 
A partire dal cristallo, il Fotodiodo e otte- 
nulo seguendo la tecnologia PLANAR 
II dispositivo, sludiato perla rivelazionedi 
segnali ottici trasmessi da Fibre di 1.3 pm.e 
incapsulato in un package TOS con un 
pigtail 50/125. 

EUROPTRONIQUE 
58. rue du Dessotis-de-Berges 
75015 Paris (Francia) 
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Oscillatori al quarzo da 18 GHz 
La TRAK Microwave ha esteso la sua 
gamma di oscillatori controllati al quarzo 
fino a 18 GHz. 
11 modello 5045-1240 e disponibile per 
qualsiasi frequenza fissa compresa tra 12 e 
18 GHz ed e contenuto in un package di 89 
x 38 x 12 mm. 
La stability in funzione della temperatura 
e ±30 ppm nel campo di temperatura da 
—55 a +85 "C. La precisione della fre- 
quenza impostata e ± 10 ppm a 250C. Un 
isolatore interno fornisce la protezione 
conlro i circuiti aperti e i corlo circuiti. 
La potenza di uscita e +10 dBm a +25 °C. 
Le armoniche di uscita sono attenuate a 
—40 dBc. 
TRAK Microwave 
4726 Eisenhower Boulevard 
Tampa. Florida 33614 

Amplificatore di potenza Hi-Fi da 
20 W 
La SGS ha sviluppato un amplificatore 
audio monolitico classe AB, il TDA2040. 
progettato particolarmenle per apparec- 
chiature Hi-Fi nelle quali robustezza, affi- 
dabilita, dimensione contenuta e prezzo 
economico siano requisili di primaria im- 
portanza. 
II TDA2040 viene fornito nel contenitore 
PENTAWATT a 5 terminali, di facile 
montaggio, ed e perfettamente compatibi- 
le per piedinatura con il TDA2030. La 
potenza di uscita garanlita e di 20 W a 1 
KHz su 4 £i e di 11 W con 8 H. 
La principali caratteristiche del TDA2040 
sono: alta tensione di alimentazione (±20 
V), corrente elevata (4A), alia efficienza, 
alta reiezione ai dislurbi sulla tensione di 
alimentazione, basso ruraore, bassa di- 
storsionc dinamica (TIM) e circuiti di pro- 
tezione incorporati. 
Altra caratteristica e I'alto grado di inle- 
grazione del TDA2040 che ha ridotto al 
minimo il numero dei cotnponenli esterni. 
SGS - Ales 
Via C. Olivetti. 2 
20041 Agrale Br. 
Tel. 039/6555-! 

Termometro rapido a resistenza 
La Degussa ha ampliato la gamma dei suoi 
prodolti con un termometro particolar- 
menle piccolo e veloce, messo a punto spe- 
cialmenle per la misura della temperatura 
di superfici compresa fra —40 e +2500", 
La sonda di misura in platino montata in 
un contenitore in acciaio inossidabile e ca- 
ratterizzata, a seconda delle esigenze ap- 
plicative, da una resistenza nominale di 
100. 500 o 1000 n. 
Degussa 
D-6000 Frankfurt II 

Filtro monolitico per applicazioni 
general! 
La National Semiconductor ha inlrodotto 
un filtro atlivo monolitico che non richie- 
de nessuna capacita eslerna e che e in gra- 
do di adattarsi ad un elevata numero di 
applicazioni. 
Nell'MFlO la frequenza di taglio per fun- 
zioni diverse, del secondo ordine, e facil- 
mente determinata dalla frequenza di un 
clock esterno con una precisione dello 
0,6% oppure e direttamente proporzionale 
sia alia frequenza dei clock che al rapporto 
fra resistenze esterne. 
II guadagno e la selettivita del filtro (Q) 
sono semplicemente fissati per mezzo di 
resistenze esterne. Elimando il condensa- 
tore esterno la determinazione della fre- 
quenza di taglio e assicurata dalla regola- 
zione della frequenza del clock esterno 
mentre per la completa operativita del fil- 
tro sono necessaric solamente tre e quattro 
resistenze esterne. 
L'MFIO puo realizzare funzioni differenti, 
quali filtro passatutto. passa alto, passa 
basso, passa banda e notch; funzioni del 
quarto ordine e qualsiasi delle funzioni 
classiche del filtro come Butterworth, Bes- 
sel, Cauer e Chebyshev possono essere fa- 
cilmente implementale semplicemente po- 
nendo in cascata due elementi del secondo 
ordine. La massima frequenza di taglio 
dello MF10 e di 20 K MHz, 
National Semiconductor 
Via Solferino. 19 
20121 Milano 
Tel. 02/630410 
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Misuratore di radiazioni 
II Radiation Alert-Mini della Solar Elec- 
tronics e dotato di allarmi acustici selezio- 
nabili e di indicatori di livello a LED per 
avvisare quando la radiazione sta auraen- 
tando. 
Esso pud rivelarc emission! di particelle 
alfa fino a 2,5 MeV. radiazioni beta fino a 
50 KeV e raggi X e gamma fino a 10 KeV, 
sempre verso il basso, con 6 livelli selezio- 
nabili mediante commutatore fino a 3.000 
volte la norraale radiazione del fondo na- 
turale. 
51 tratta di un'unita tascabile che contiene 
una sorgente gamma di cesio 137 per la 
calibrazione dello strumento e un lubo 
Geiger-Mueller come sensore. 
L'alimentazione con una normale batteria 
ne conscnte I'impiego in qualsiasi ambien- 
te 
Solar Electronics 

Rele a basso profilo 
I rele miniaturizzati per circuiti stampali 
Classe 65 della Magnecraft sono adatti per 
commutare forti correnti di caricocon una 
bassa potenza della bobina. 
II contenitore a basso profilo sludialo per 
il montaggio sia orizzontale che verticale 
consente di ridurre lo spazio impegnato 
sulla scheda. 
Le caratteristiche principali di questi rele 
sono: SPDT power switching di 10 A con 
una tensione di 250 Vca, altezza del conte- 
nitore minore di 12 mm, corrispondenti 
alle norme UL & CSA, tensioni di coman- 
do standard di 5,6,12, 24.48 Vcc, copertli- 
ra ermetica alia polvere e lavabile. 
ELPACK 
V.le Cd Granda, 2 
Milano 

sir 

Contaimpulsi elettromeccanico 
modulare 
II contaimpulsi modulare tipo 663 a basso 
assorbimento di potenza della Hengstler 
puo essere saldato sulle cartoline a circuito 
stampato come un qualsiasi componente 
elettronico. 
Questo prodotto offre delle interessanti 
possibilita di applicazione soprattutto do- 
ve ci sono apparecchi alimentati da una 
batteria indipendente dalla rete. La debole 
resistenza all'azionamento del meccanis- 
mo di conteggio assicura un funzionamen- 
to perfetto del contatore con un assorbi- 
mento di potenza pari a soli 100 mW. 
II contatore i disponibile per tulte le ten- 
sioni di balterie. 
Le dimcnsioni ridotte del contatore modu- 
lare.^! x 30 x 50 mm) riducono il suo 
ingombro sui circuiti stampali; il 663 puo 
essere montalo orizzontalmente o verlical- 
mente. 
II contatore e dotato di 5 o 6 cifre, e senza 
ripristino, ha una velocita di conteggio di 
10 imp/s. 
L'alimentazione puo essere a 3V; 4,5V; 6V 
e 9V e la temperatura ambiente puo varia- 
re da —20 a +50°C. 

Hengstler Italia 
Via F. Filzi. 2 
Milano 



GRATIS 

in prova 

un fascicolo di 
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01-157 GP 200 I - 259.027 (+ IVA 20%) 
Modulo di bassei lrequ«m<d »• 3»oilo d. 
trogatc 2(X) W KMS su 4 ohm Compksio di 
alimcniaaon^ a rele 220 V a c 
Unllzaa malerialt ampiamotiif collaudali 
Esttoma praliciii e facilitA di eollcgamenio 
con sol) Ire collwjamvnli e in gr.ido di (unaonai.? perleliamenit Cosiruiione 
compatlo e robuMa 
Franco c polenlc. ^ il linajf ideal*? per 
amplilicafloni it* descoleche. locali pulrblici 
sale per conlerenw, sOrtOrtzzaaom in genere 
c comunque dove st voglu disporre di (one 
poienza c alftdablliii umia a semplicilS e rapidlia di monlaggio 

CAKATTtRISTICHE 
Potenza 200 W RMS su 4 ohm 130 W RMS su H ohm 
Impedenza dl canco 4-16 ohm 
Kisposla .n Ireq 20 - 20 000a. 1.2 dB 
Senstb pet 200 W d'uscita 0.75 WH (0 dB) regolabile miernamenie 0.5 - 10 V efl DlstorSone 0.1 % 
Rapporto S/N 90 dB Alimeniamone dlrcnamenie da tele luce 220V 
imletnamenle + 50-50 V d c J 
Dimension! 350x175x155 mm 

SfiVU 

01-155 GP 100 L. 111.738 (+IVA 20%) 
Modulo dl bassa freouen/a da lUOW su Impede)iza 
di 8 ohm complelo di alimenianone a rcte 220V c a 
Finale adalio piet amplilicazioni in discolcche locali pubblia, sale per conlercnze.chiese. (esle. ecc e 
sononzzaaom di notevole potenza Grande praliciia e 
raplditfi dl monlaggio Uliiizza malerialt ampiamenle 
collaudali Faclllia di collegamenii con soli 3 collegamenti e 
in grado dl (unoonare perleiiamenle Coslruaono compalla e robusta. in grado dl lavorare 

he In luoghi angusli purcht suHtcienlemenie acrali 
CARATTERISTICHE 
Poienza 
Imped di canco 
Banda passanie 
Sensibllil^ 
Disiorsionc 
Rapporto S/N Alimenlazionc 
Dimensioni 

100 W RMS su 8 ohm 
8 ohm 
20 - 20 000 Hz -* 1.2 dB 
prelarala in (ase di collaudo a 0 *1B (0.775 V ell ) inleramenie regolabile 0.45* 10 V elf 
0.7% 
- 80 dB 
rele 220 Vac (miefnamenic - 50 + 50 V d.c ) 250x112x150 mm 

A 

c\i L 

GIANNI VECCHIETTI 
Casella oostale 3136 - 40131 BOLOGNA 

o-» tiro" 
et-EBAOtO ■A* 

u#i»— co<c*«po 
BO*** 

18 
fascicoli 

con esperimenti 
da fare casa 

i 

4- 

II corso 

piu avanti sugli audiovisivi 
Impari la (ecnica audiovisiva, avra una 
piofessione redditizla e in crescenle svi- 
iuppo' TV private. TV a cifcuiio chiuso, 
nce-irasmiiienti. slaziom radio-teievisive 
olfrono sempre pio lavoro qualificato (e 
ben retnbuiio!) a chi conoce bene le lec- 
niche audiovisive 
In poco tempo, con un po di buona vo- 
lonta e il collaudaio metodo 1ST, divenle- 
ra ancbe lei un esperlo in audiovisivi n 
Corso TELERADIO 1ST comprende 18 
fascicoli di teona e 6 scalole di matena 
le per gli esperimenti pratici. Rlcevera 
tutlo comodamenie a casa sua, e poira 
sludiare ed esercilarsi nelle ore libere, 
mettendo subito in pralica la leoria Sara 
assislilo, per cornspondenza, da Espetii. 
e 'IceverS alia fine del corso un Cerlifica- 
10 Finale che allestera la sua preparazio- 
ne 

GRATIS in prova un fascicolo! Per po- 
ter giudicare la bonta e la senela del me- 
todo 1ST su fatti concreti. spedisca subito 
11 tagliando ricever^ in prova gratuita 
uno det 18 fascicoli, e lo esammera con 
calma e senza impegno pnma di deciders 

Spedisca il TAGLIANDO oggislesso pen- 
si al suo luluro' 

ISTITUTO SVIZZERO 
Dl TECNICA 

■ L'IST 6 associate al Consigllo Euro- peo Insegnamento per Corrispon- den2a_(che ha lo scopo di proteggore 

I L'IST insegna allre materie tecniche (documenlazioni su semplice richle- sla). Iscrizioni aperte tulto I'anno. 
■ L'IST non ha rappresentanli per visi- le a domicillo e non chiede alcuna tassa di adesione o di Interruzione. 
■ L'IST raccomanda ai oiovanissimi: Prima dl spedlre il tagfiando, parla- ne con i genitorl. Ti aiuteranno nella declsione in modo che sia In armo- nia con i tuoi attuali impegni. 

IN PROVA GRATIS 

r^VGLI ANDO Spediiemi in prova • solo per posia. senza spese e senza im- pegno per me UN FASCICOLO del nuovtsstmo corso TV E RADIO (TELERADIO) e la do 

1 cognome —1 
| 

| nome sia 
1 

| via 
IN 

n 
1 

|c P ;illa prov 
1 

| protessione o sludt Irequenlali 
I I I I I I I J 

1 Da rilagliare e spedtre >n busla chtusa a 
. 1ST • Via S. Pietro 49/ 52 a 
1 21016 LUINO VA 

1 
Tel. 0332/53 04 69 . 

(dalle 8,00 alle 17.30) 1 



ECCO 

I VINCITORI. 

Si e concluso il grande concorso "Abbonamenti JCE" riservato agli 

abbonati 1982. Dal sorteggio effettuato sono risultati vincitori i 

seguenti abbonati ai quali vanno le nostre congratulazioni. 

1° PREMIO Mazzoni Giancarlo Di Sopra Nino Zuliano Enrico 
Bertorelli Maurizlo Piacenza Udine Sampierdarena (GE) 
Bardl (PR) Speranzini Gorlzia Belto Plinio Rigoli Paolo 

Fermo (AP) Padova Sampierdarena (GE) 
2" PREMIO 
Di Liso Giuseppe 
Varese 

Spinelli Luigi Morandi Remigio 
Arzergrande (PD) 

Romano Alessandro 
Vimercate (Ml) Recco (GE) 
Mennella Antonio Baldo Flora Bollea Lino 

3° e 4° PREMIO Casamicciola (NA) Fiesso D'Arllco (VE) Bargagli (GE) 
Ghizzi Remo Dal Porto Giannino Bailo Romolo 
Campitello (MM) DAL 21° AL 30° PREMIO Casalserugo (PD) Stazzano (AL) 
Setaccioli Mario Corvino Felice Barbano Enrico 
Roma Torino DAL 41° AL 140° PREMIO Casale Monferrato (AL) 

5° PREMIO Mozzillo Vincenzo Campana Fabio Bottasso Vincenzo 
Napoli Gardone V. T. (BS) Beinette (CN) 

Morini Angelo 
Pieve P.to Morone (PV) Onofri Marco 

Igea Marina (FO) 
Comini Auguslo 
Villanuova S. Clisi (BS) 

Pallard Roberto 
Giaveno (TO) 

6° PREMIO Giannini Olindo Consolt Giacomo Possio Basilio 
Bondioli Ermes Ostra (AN) Casalmorano (CR) Ciri6 (TO) 
Pilasiro di Gabbiana (MN) 

Musatella Vincenzo Scbiroli Tiziano Lai Sergio 
T PREMIO Villa S. Giovanni (RC) Casalmaggiore (CR) Cagliari 
Dominici Remo Quinlo Dino Bassani Giancarlo Zazzera Luigi 
Roma S. Donato Milanese (Ml) Cremona Sanlena (TO) 
DALE'S" AL 15° PREMIO Mariotli Pieto Contlni Giuseppe Curcio Carmelo 
Lacquanili Saverio Chianchiano Terme (SI) Lomello (PV) Settimo Torinese (TO) 
Palmi (RC) Bellini Natale Pellinaroli Angelo Barca Renato 
Molino Anna Perugia Borgomanero (NO) Sant'Antioco (CA) 
Napoli Turrini Corrado Bertozzi Antonio Lecis Ubaldo 
Pescalorl Taliana Bocca di Magra (SP) Cameri (NO) Selargius (CA) 
Milano Olmetli Roberto Giustetto Franco Branca Vitlorio 
Lauro Giovanni Baggio (Ml) Novara Sassari 
Casalbore (AV) Stabellini Franco Vettori Pasquale 
Sciarra Giovanni DAL 31° AL 40° PREMIO Sampolo (PC) Anela (SS) 
Rodi Garganico (FG) Bado Bruno Rondena Battista Pirchi Maurizio 
Nazart Federico Padova Lainate (Ml) Perugia 
Roma Bruciamonti Giulio Magislrelli Santino Casabianca Serafind 
Carbon) Giuseppina Rapallo (GE) Settimo Milanese (Ml) Magione (PV) 
Milano Regola Luigi Conlini Ersilio Apolloni Lorenzo 
Chlnea Fernando Ghedi (BS) Cornaredo (Ml) Foligno (PG) 
Ponle S. Giovanni (PG) Zengarlni Wando Bello Mauro Toni Rolando 
DAL 16° AL 20° PREMIO Civitanova Marche (MC) La Spezia Roma 
Bachelli Attilio Padovan Gino Banchieri Sergio Elettrotonica 
Socavo (NA| Give (PD) Pielra Ligure (SV) Roma 



Mallei Marcello 
Roma EUR 
Biondi Claudio 
Acilia (Roma) 
Zaru Franco 
Vellelri (ROMA) 
Tizzano Paolino 
Guidonia-Villanova (ROMA) 
Biancheri Nalale 
Genova 
Branca Vitlorio 
Sassari 
Ranieti Leo 
Roma 
Congiu Gino 
Pieve del Cairo (PV) 
Piloni Piermano 
Caloziocorte (BG) 
Cesari Slefano 
Fiera di Ptimiero (TN) 
Duic Gian Batlista 
Verzegnis (UD) 
Mondardo Gianfranco 
Cologna Veneta (VR) 
Toninl Luigi 
Limbiate (Ml) 
Carai Paolo Pasquale 
Atzacbena (SS) 
D'Ambrogio Fiorenzo 
Fragagnano (TA) 
Purlni Pierluigi 
Camaiore (LU) 
Maggiapinto Domenico 
Pulignano (BA) 
Jannello Pielro 
Vibo Valentia (CZ) 
Guidi Roberto 
Monza (Ml) 
Mlotlo Ambrogio 
Erba (CO) 
Zisa Emilio 
Gela (CL) 
Centre E.N.A.I.P. 
Cittadella |PD) 
Face Costr. Elellron. 
Nomaglia (TO) 
Carpanelli Maunzio 
Bologna 
Giorla Giuseppe 
Petrizzi (CZ) 
Perna Olindo 
Isernia 
Ftesegna Halo 
Ariano Irpino (AV) 
Del Deo Paolo 
Napoli 
Oliva Raffaele 
Torre Annunziata (NA) 
Mandurtino Domenico 
Culrofiano (LE) 
Bonfitto Daniele 
Lucera (FG) 
Ortenzi Domenico 
Tornimparte (AO) 
Pavone Fabrizio 
Montesilvano (PE) 

Agnoielli Alfio 
Firenze 
D'Agostini Michele 
Feltre (BL) 
Arguello Francesco 
Schio (VI) 
Colombi Pasquale 
Vergato (BO) 
De Rosa Domenico 
Isola Capo Rizzuto 
Presli Anlonino 
Caslanea delle F, (ME) 
Di Serio Elpidio 
Messina 
Sampled Vincenzo 
Linguaglossa (CT) 
La Bua Erasmo 
Palermo 
Bonaiuti Renzo 
Prato (Fl) 
Olivetti Oriano 
Santa Sofia (FO| 
Salemi Giuseppe 
Messina 
Cozzi Daniele 
Cornaredo (Ml) 
Reale Danilo 
Milano 
Anzani Alessandro 
Caslelvelro Piacentino (PC) 
Sacripanli Orlando 
Roma 
Lazzarotti Lino 
Aosta 
Ghironi Antonio 
La Spezia 
Cordoni Gaetano 
S. Angelo Lodigiano (Ml) 
E.R.A. Eletironica Romana 
Roma 
Gazzola Renzo 
Castello di Godego (TV) 
Zerbini Angelo 
Cremona 
Valetti Batlista 
Albizzale (VA) 
Abello Giuseppe 
Cassago Brianza (CO) 
Mescia Ermele 
Ardenno (SO) 
Riva Giovanni 
Morbegno (SO) 
Bonomelti Roberto 
Brescia 
Ravenoldi Maurizio 
Brescia 
Benatti Agostino 
Caslelnuovo Rangone (MO) 
Sonlacchi Claudio 
S. Cristoforo (TN) 
Garofalo A|eardo 
Taranto 

DAL 141" A ZAO" PREMIO 
Barlolino Arturo 
Torino 

Lamberti Pietro 
Cinisello B. (Ml) 
Maranelli Fabio 
Milano 
Rancan Franco 
Casalzuigno (VA) 
Colombo Alfredo 
Paderno D'Adda (CO) 
Rosati Maltia 
Roma 
Pinlus Sandro 
lltireddu (SS) 
Secchi Angelo 
Cagliari 
Senis Alberto 
Ttalallas (CA) 
Orlando Carmine 
Baranzale (Ml) 
Achilli Alberto 
Milano 
Telloli Arturo 
Cernusco S/N (Ml) 
Vitton Luciano 
Frascati (ROMA) 
Frisone Vincenzo 
Vazia (Rl) 
Griffero Marcello 
Sltambino (TO) 
Formia Michele 
Cigllano (VC) 
Vangeli Rino 
Sarzana (SP| 
Mallei Marcello 
Roma EUR 
Buccitti Giovanni 
Boville Ernica (FR) 
Marchisio Andrea 
Caselle Totinese (TO) 
Sala Riccardo 
Gera Lario (CO) 
Bergomi Edoardo 
Lomagna (CO) 
Mollica Francesco 
Varese 
Fumeo S.p.a. 
Milano 
Moretti Carlo 
Milano 
Weber Helmuth 
Bresso (Ml) 
Somenzi Dino 
Carpi (MO) 
Forgiarini Ermo 
Castions di Strada (UD) 
Ferrario Enrico 
Brizino di Stresa (NO) 
Piatti Gaetano 
Lurale Caccivio (CO) 
Cassiano Mario 
Foggia 
Lamboglia Emidio 
Lauria Inferiore (PZ) 
Perego Luigi 
Verberio Inferiore (CO) 
Velardi Francesco 
Cameri (NO) 

Di Giusti Luciano 
Manzano (UD) 
Zenere Sergio 
Carre (VI) 
Carbella Giovanni 
Como 
Sala Madet Giuseppe 
Grosolto (SO) 
Valenti Giancatlo 
Brescia 
Muratori Claudio 
Piacenza 
Leali Pierangelo 
Borgoforle (MN) 
Vitolo Graziano 
Vergemoli (LU) 
Prudenle Doro 
Casamarciano (NA) 
Scilipoli Giovanni 
Messina 
Gheri Luigi 
S Casciano Val di Pesa (PI) 
Ciani Enrico 
Lardello (PI) 
Loizzi Vito 
Ceglie del Campo (BA) 
Amoroso Giuseppe 
Napoli 
Rocchi Viltodo 
Cervia (RA) 
Stefanini Claudio 
Taverne d'Arbia (SI) 
Augugliaro Anlonino 
Roncadelle (BS) 
Pregnolalo Halo 
Mirano (VE) 
Schiavi Silvano 
Padova 
Aldrovandi Halo 
Bologna 
1st. Tec. Ind. 
lesi (AN) 
Mangano Ercole 
Busto Arsizio (VA) 
Canova Manuele 
Vigliano Biellese (VC) 
Berloli Marco 
Bollale (Ml) 
Pandolfi Giorgio 
Caluso (TO) i 
Volterri Roberto 
Roma 
Pirovano Bruno 
Gallarate (VA) 
Lovati Walter 
Caslino d'Erba (CO) 
Caslelli Aldo 
Merate (CO) 
Cernecca Manlio 
Como 
Del Togno Pier Luigi 
Spriana (SO) 
Zandona Giampaolo 
Casazza (BG) 
Pecis Fulvio 
Bergamo 

Ghidolti Domenico 
Vesio (BS) 
Binelli Giuseppe 
Caslelmella (BS) 
Molteni Antonio 
Matcheno (BS) 
Pompilio Biagio 
Laives (8Z) 
Trevisan Antonio 
Ronchi dei Legionari (GO) 
Scrivanli Halo 
Venezia 
Bellinzoni Ulisse 
Caslel S. Giovanni (PC) 
Fusi Guido 
Senago (Ml) 
Luppo Giuseppe 
Borghelto Lodigiano (Ml) 
Fresolone Rosado 
Cologno Monzese (Ml) 
Gatlaschi Rocco 
Milano 
Frediani Renalq 
Milano 
Grassi Oreste 
Milano 
Pacchioni Lino 
Scaldasole (PV) 
Tieppo Lorenzo 
Robegano (VE) 
Bazzani Slefano 
Cornigliano (GE) 
Beltramini Renato 
Cividale del Friuli (UD) 
Sauce Diego 
Arzignano (VI) 
Rossi Renato 
Civilella Marittima (GE) 
De Rossi Sergio 
Roma 
Zanchetla Gianni 
S. Maunzio Canavese (TO) 
Carbone Antonio 
Asli 
Sltozzi Carlo 
Castel S. Giovanni (PC) 
Zangrando Leonardo 
T rieste 
Castellan! Mirco 
Grezzana (VR) 
Bettega Adriano 
Imer (TN) 
Brasini Sandro 
Cesena (FO) 
Villavecchia Franco 
Bari 
Essenne Enrica Nobile & C 
snc 
Bracciano (ROMA) 
Pelissero Cesare 
Torino 
Cacci Andrea 
Busto Arsizio (VA) 
Bellandi Ruggero 
Montichiari (BS) 
Rossi Tarcisio 
Gazzola (PC) 



vero tester digitate 

KEITH LEY 

mod. 130 

& 0 N, 

3 

* 

Lire 225.000* 

sconti per quantita 

consegua pronta 

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

Disponibile presso ns. magazzino 
o Rivenditori autorizzati 

Borsa per il traspoito Lire 5.000 
* Luglio 1981 - 1VA esclusa. pagamenlo alia conscgna 

Compicto di balteria, puntali e manuale di istruzioni 

una gamma complcta dl strvmenll elettronici di misura 

elettronucleonica s.p.a. 

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

A NOVARA 

e NATO UN NUOVO 
PUNTO DI VENDITA 

/d 

" ELE0ra®[MDCs.o,s. 

VIA ORELLI, 3 - TEL. 0321 /457621 

DINAMICITA E COMPETENZA PER CHI SA 
APPREZZARE LA PROFESSIONALlTA. 

COMPONENTI SELEZIONATI E TECNOLO- 
GICAMENTE AVANZATI. 

TUTTO AL VOSTRO SERVIZIO. 

TROVERETE MATERIALS DELLE SEGUENTI 
CASE: 

— NATIONAL SEMICONDUCTOR 

— MOTOROLA 

— INTEL 

— ZILOG 

— S.G.S. ATES 

— FAIRCHILD 

— ROCKWELL 

— GENERAL INSTRUMENT 

— ITT 

— RICHMOND 

— OK MACHINE & TOOL 

— T & B ANSLEY 

— PIHER 

— BECKMAN 

— MOLEX 

— TEKTRONIX 

— BK PRECISION 

— PANTEC 

RIVENDITORI AUTORIZZATI 

LEMJNII 



Una nuova generazione di oscilloscopi! 

u, 
* H 

* 

HM 307 
• 3" - 10 MHz - 5 mV 
• monotraccia con prova 

componenti 
• sincronizzazione tino a 20 MHz 

HM 203 
• 20 MHz - 5 mV 
• CRT rettangolare 8x10 
• reticolo interno illuminato 
• doppia Iraccia 
• sincronizzazione fino a oltre 

30 MHz 
• funzionamento X/Y 
• base tempi da 0,5 /js a 0,2 s 

in 18 passi 
• espansione X x 5 

* 

r*'. <9 <9 
i C-0r •a • • 

* 

<9 <9 
* O'O » ^ »- # 

HM 412 
20 MHz - 2 mV 
CRT rettangolare 8x10 
reticolo interno illuminato 
doppia traccia 
sincronizzazione fino a oltre 
40 MHz 
funzionamento X/Y e 
somma/differenza 40 MHz 
base tempi a 21 pr.ssi da 0.5 ids 
a 2 s ritardabile 100 ns/1 s 
espansione X x 5 
Hold-Off regolabile 

HM 705 
• 70 MHz - 2 mV 
• CRT rettangolare 8x10- 

14 kW post-accelerazione 
reticolo interno illuminato 

• sincronizzazione fino a 
100 MHz 

• funzionamento X/Y e 
somma/differenza canali 

• base tempi a 23 passi da 
50 ns a 1 s ritardabile - 100 ns/1 s 

after delay trigger 
• espansione X x 10 
• Hold-Off regolabile 

NTERN ATIOINJ At, S.r.l 

:TELAV INTERNATIONAL S r.l • Via L da Vinci, 43 
20090 Trezzano S N. - Tel 02/4455741 - 5 llnee r. a. 
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La pratica 

delle misure 

elettroniche 

Sommarlo 

Fondamenti della metrologia - Lo strumento multiple 
come multimetro universale - Misure digitali - Cenni 
suN'oscilloscopio - Importanti slrumenti di misura di 
(aboratorio. 
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strvmenti 
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Cod. 8006 L. 11.500 
(abb L. 10.350) 

II libra illustra le moderne lecniche di misure elettro- 
niche applicate alle ormai classiche misure di tensione, 
corrente e resistenza, come a quelle piu complesse, 
richiedenti costose apparecchiature non alia portata di 
tutti. 
La trattazione mantiene sempre un taglio prettamente 
pratico. applicativo, con la teoria ridotta ai minimi termi- 
ni: descrizlone, modalila di costruzione ed esempi d'im- 
piego degli slrumenti di misura nei circuit! eletlronici. 
II libro cosl, melte In grado il lettore di potersi costruire. 
con il tempo, un attrezzato laboratorio domestico. In 
questo modo si ottiene un duplice risultato: non solo si 
risparmia denaro, ma anche si acquisiscono nuove co- 
noscenze net campo deU'eleltronica. 

PER OROINARE QUESTO LIBRO UTILIZZARE L APPOSITO 
TAGLIANOO IN FONDO ALLA R1VISTA 
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PROGBAMMARE 
IN ASSEMBLER 

PROGRAMMARE IN ASSEMBLER 
dl Alain Plnaud 

Una schiero semore diu vasla dl hobbysli e/o utenti dl 
personal computer, vorrebbe awiclnorsi alld progrommo- 
zione in assembler, ma esita perche lo rillene fembiimente 
complssso e necessilante dl lunghi sludi 
E posslDite Invece, con questo libra, in poco tempo e con 
semplicila aporendere auei pilnctpi basevaildi per qua:- 
siosi micropiocessore, a 8. 16. 32 o M bit Pofche. petb 
bisognavo lar nterln-iento ad un assembler esistente si e 
sceilo quello dello 280. sia perche Ira i piu diffusl. sio 
perche dotato del set dt istruztoni piu ampio nella suo 
cotegorla, 
Sommario 
be'lnirlmo o iKIMair i Ji notioni ai lx;u.* inrioduziorioal ossemblet ifiuroni d» un nssefrnier rico 25'.' hseiidoisliuzinru 0 rrocrnelruzn 
np 'QcntcaDtotbaceirassembiOf iiscttwarQdisupporioQii'asse"-!- 
bQ'o-e Rolorioriic:"i i-pquiiggpovolutp Inrfipzlt-'n^lpcnrj": in'or 
"laiica • Cv-rortonocJooi. owicp?' r ccdtce aso< II set O'Wntzion, HBIO 260 

Cod. 329 Pagg. 160 L. 10.000 

rWgWM 

l^r 
m 

CP/M CON MP/M 
dl Rodoay Zaks 

Queslo libra vi renderd semphce lusodel CP/M(leversloni 
esommate del CP/M soncIICP/M 1 4. IICP/M 22 II nuovo 
sistemo operalwo multlutente MP/M) 
II libra senza presupporre alcuna conoscenza dl un calco- 
lotore inqia con la descrizione. posso deile ptocedure di 
intziollzzariOne del slstema accensione, insenmeoto dei 
dischetti. esecuzione deite piu comuni operazloni su tile, 
compresa la duplicozione dei dischetti Prasegue con il 
PiP/progromma di tiaslenmentodei tile), il DDI p, progrom- 
ma dl messa a punto) e ED (ptogrommo editor), per 
enfrare sempie piu, fotnendo numerosl consign prattci 
all inlerno del CP/M e delle sue operazloni, al fine di com- 
ptenderne appieno le rlsorse ed esentualmenle dare gi' 
strumentl per successn/e modifiche 
Sommorlo r l('SZp..-i-np rii Cp/M e a Mtp/M e -cot'eirsrichp dp CS S* ■ 
nenWP. V .I.--ip-p r.;.-con Dip use den editor Denrc u CD/Mo nil MD/w Ccneg'p pro"" ' Mwt Messoja'oom.im..n 
sjroie 'aoeiiopOironseiypcneesaoecpinoie• tdbeiiacliconyetsic-ne 
ASCII CqtSneti 0: controiio ED - Ncm' ne ".psqc 'py dp mn 
t'Osci'p' .le' coma"dT :otole c'ip-a.e di dp Paraire" oi pip Tcs' 
cti oon'rold ppp io aigirozione dc-i cornandi rc- dp esiensone - l*s(c 
dm matewjii OtfldnezarpDne-deiin srpnra de1 rpsicoiatoie . Piipp'p 
cne - coso .t erise Peg'. a. n-ase ue' 'a yscdldwHore ne gudst 

i 

ft 

Oftld* 
alU prajTuuiuxloM 

In AfcMniiasr Z 80 
ail PKX) COMPUTBR 
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c? 
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GIOCHI CON IL 6502. 
Tecniche di programmazlone avanzafe 

di Rodnay Zaks 
' giocni costituiscono n modo pratccc e divertente pet 
asspmilare ie tecniche pi programmazione sludiale Nei 
processo possc-passo di spiegozione dei giochi pioposti 
infatli. da queili semplfel a quel" estremomenle comples- 
si da quetli pasevi a queili strotegicl i) lettore qtfine'd le 
tecniche di programmazlone in assembler, impiegherci 
diverse sirutture dan e impiementero le tecniche di Ingres- 
so/uscita in prqilca, le stesse tecniche e gli stessi concetti 
che quaisiasi prcgiammotore rigoroso segue per la pro- 
gettazione dl uno soiuzione ppogicmrnafa dl un proble- 
ma che puo essere di controiio Industriale come dt appll- 
caziont commercioi' 
Sommario 
"p'-cdu-none Giocd nnacnte - 'radix: indovirn 'eso vc 'Tiaip 
Oi.adro'o "tagicn ■ Sr-nnei SIC mochine Ec Mindhrrvaer 
Bloc-iark t'C 'ac *oe Mn.."m del 6502 co-ai'p eie.-iecimsip e 
rerncohtza/iono 

GUIDA ALU PROGRAMMAZIONE 
IN ASSEMBLER Z80 SUL PICO COMPUTER 

di Dante Del Corso 
t una guiaa mtroduttiva alia progtamrnazione ossembier 
attraverso i ino progressione di esetcizi II colcolatore usa'o 
e li Picocpnrrputer, che impiega il micropiocessore 280 dl 
cu' non vlene voiutomenle fiomifa uno descnzione gene 
role 
i piogramrrn nportati possono essere tocilmente Qdattaii 
ad aitii sisteml 280 o 8080 Di ogni programma wehe form 
to il P'Stalo compieto e auinoi non cccotte dispotte Oi 
assemblqton o olin suDporti di swluppo oltie al htco stesse 
o piastia eau'vaiente 
Sommario r 5tf»rT>Q RcDCOfTip»»te' EsefCTt •Struri'- t"1 ?R0 Sfor 
^circi Mwbt.i la^ip'n C'5*>ov 'ec^iche a'mrertocoGfTTertr 
:-*c*>eon Cn. c tre'. rii r'og«>"c •? aescrizlcne nell'hauwom \ rv. i-ja-'Mt mor«'cigg. -- i-tiiouOr ■V-hP-trrCE''• es'e'tvon' PfOQ'O'- 
rrtQ Mortt'Q* »' itorf.XOO tnlerfOTC'Qme't'C 
^rb ,5 

Cod. 505B Pagg. 312 L. 19.500 Cod. 330D Pagg. 138 L 9.000 

PROGRAMMI PRATICI IN BASIC 
dl Ion Poole 

« npro e uno racco'ta di ptogtammi di tipc (inanziorio. 
rrotematico. scientifico e at deosioni marvagena'i Ogni 
pfogrammo, onenta'oalia risoiuzioneat un prob<ema p'a- 
»iqo * presenraro con una Preve descrizione (nlz(ai© un 
compione di esecuzione i» lls^^g BASIC nonc^e. pe' mc>«- 
ti una sezione 'n cu- sooo raccwte possibiii voriaaont per 
rendere v pfogramma sresso piu nspon.denre a'le necess<- 
^d pefsoncaii I p^ogramrr)) sonc stari scnUt in un BASIC 
generole >1 one n renae. pe' io moggtor parts, airefomsr,. 
te uNiizzabiii s©n?o aicun combiprnento su rnolti mtcro- 
compurer e sono s'at< provatl usondo vane versoni dt 
BASIC 
Sommario 
0.-^0 tr "tec p- .ciof« a w '-S.D'C cse' tosoo Cac :,io 
.ie1 inrefesse "! obn 153^.' " r feiess^: ruocofr.jsoi'o ''ego'o ,1e i ,ejs> • ^ . a '«■ rii, ir r, .o5i,rTvoic FruCTC d 
rr.ssi nor -i'cttv •-rfi?»o oecione fl< o-au's'o Anc v ct^u ■/Mtirnent'1 tncfbcot Von-C"; T 
vJprO'^ QiiO"'- '"i'nino ; ti'r-n- tirr>rr- 'irOriJ.a,,C • ircr ■ .ii - ji-o'e d i'o'c'"a'tr-a" POrec coaone a. piofn. cr* conn. 
d--- rcm'fo t.D' Boorc-c ai cosa t^etodc c.'tco ^tr -c*/ AjgcttTr.3| VQSt:^,rt0 dt= ie c-^3e ATPO'-% oi 
Moncov ron tinoat^ n< D'eo* ^'0 s co" amafncodn1 

onfagg1 O^Csj-'ngo -:y ^ QgaD-Mbocondn-cn d1 u"0'dine 
• '■ - : o unaprobiTOne "eo^aaet'o ro".' 

SOLUZIONE Dl PROBLEM! CON PASCAL 
dl K. L Bowles 

l obieltiuo pnnopqie di questo libra e di tnsegnare al 
leftoie un approccio discipiinoto alia soiuzione di probie 
mi jsando un eiqbcpratote Come sBcondo e inseinoibile 
.obiettivo vop dovete imparate a sCftvere progtamml 
Medionle o nsoiuzione degi' esetcizt ptoposli si 'nene m- 
trodotti nella ptogrommazione in PASCAL comprese 'e 
funziont pet la gratico 
Un natagrafo ir-oitre desctive 'e d'tferenze 'ta 11 ngpjog- 
gio es'eso e ic s'aridard Pascal Oi algbritmt sono illuslroti 
con diagrammi .n stiurtu'O getaicnico piutlosto che How 
chart enlat'zzando cost ' conceit' dl programmazlone 
sKutturolo Coraro one inp^ce noci ussranno mai piu un 
e'ab'zro'ore trarrano benetlcio neli'usare ie stesse meto- 
dcicgie d' "soiuzione dl probiemi iri a1"' contesti 
Sommario 
--•sxlu.-pnne ner»3'OZ' ne Dioseauree -niaD i CcCp'rrlv-po . - cn*' rXr c/vyo^T 'ite'tfione Aggiant®-.ulie Dfcce^i© 

crtfi riu".er G^«'ic»>s dt n'ogrontT-i con struHutB -riea Str,.i»i/c Qnti t>ase > det'ort • 5'n<tti. 
'(fan*' DOSP SfunLif© daft Base 1 teco'ds Listru/c eGCtO ---,,-roCC.n.,c.ofo ceica C*atnarren»o 'O'go'itm. 
7ifdtnarper-o Quwypr KG htrscai UCiDe ios'a'.ocKa 
G c-'O* O' ge'go rreg' ©'ar ora'ct - nfry-odur©©''jn.'iv ciTOTne rd-rf* Con*. Strfo^rne 

Cod. 510P Pagg.320 I. 22,000 Cod. 550D Pagg. 200 L. 12.500 Cod. 512P Pagg. 450 I. 28.000 
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COME PROGRAMMARE 
di Jean Claude Barbance 

11 libio msegna a chi progiomma. come deve enunclaree 
definlre coirettamente I'ldea iniziale, corre onallzzarla e 
Irosfofma'la e come veilflcare la coneltezza delta slesso 
slno a giungere alto stesura di un ptagrammo ben docu- 
mientoto legglbile e lacllmente modincobile Vengono 
esplicitole lufie le allre (osi inteimedie del louoio' le vie 
ailernolive cbe si piesenlono e Ira cui scegliere. le even- 
tuaii estensioni. le prove e le verifiche che occorrono faie 
pei oltene'e un piogramma confoime o quanta cl si era 
proposli Poiche era necessaiio oppoggiarsi a un 'inguog- 
gio, si e scello 11 BASIC per la sua larga dlfluslone I concetti 
esposli, comunque sono utlllzzabili con qualsiasi allro lin- 
guoggio I ptogrammi presenlali sono slali 'utti provati e 
girano su computer da 4 a M k di memoria 
Sommario 
itepWronone dni p-ogtomn-i ie iov • I n detinizione negli obieltM anolvv - la oaSltco o lo mesro n puntodelDtOCIlornrrv) fleset >10- 
r(C»n« clogl* ©ooTP' rJopptyv^ofozs-irte PI uo 'It .rroro '.Vv irrotv 
TOCllQMte Una SlnrNga d' CO»0"'?1 tilfabo'o II QiPC' «3G( 421 'O 
ctotaWHto ive'scpato 
Cod. S11A Pagg. 192 L. 12.000 

Alia scooerta 
det Tl 99>4A 

ALU SCOPERTA DEL Tl 99/4A 
delta Texas Instruments 

It Tl 99/4A vi pubolulqre nell appiendimentodelle lingueo 
delta malemolica (a scuolaoin ulticta) neii educasone 
dei vosln ligli, (die do passatempo pei tutta la fomiglio 
Mel libra sono contenuti piogrammi di giocn divertenti e 
istiutliv) (.che svtiuppono cabacltd logico-stralegicne) © 
biogiamml muslcali cosi come piogrammi per lenere n 
bl'ondo lamiliaie Mon e importqnte conoscere i "caicola- 
Ion" basic leggere le 'aclli Istruziortl di queslo manual© 
Cod. 319D Pagg. 164 L. 16.000 

sVe 
IcWe X^K 
de 

MANUALE 

DEGL1 SCR rmc«Aunrwwrooi 

tj 

MANUALS DEGLI SCR TRIAC 
ED ALTRI TIRISTORI, Vol. 1 

della General Electric 
II rnanuale mantenenao un'impostozione pratica oitre 
che teonca rappresenta una btjorva guida aiie appiica- 
z«oni per futti i progetfisfi student) msegoanti e spenmen 
talo" che utillzzano o utilizzeranno quesfa fomiglio di 
dispositivi a sermconduttore (I 'SCR e ii piu importonte 
componente nei campx> della conversione deile alte pa 
lenze eleltriche e net sistemi di controlio Vengono offron- 
talt non solo t clrc«jiii e i dispositivi 'consumer" ctoe di largo 
impregoCeiehrodomesticr .) mo anclie quein'mnitan' in 
cut atfiaabillfd e pfestazioni cosNtuiscono parametn fon 
damentaii 
Sommario 
itMfoau.-ione GGO'tf/Coooe anti'SCR e leco 'CvlQmerwz & 
tawo: p-rnPO' *. rttfrrunoicoio CcwaflonsttgtT® 0 ndrwrec* O* 
•truU.ii CXJrtSttW^icne Oof inggt?! ari apfMtcan? ci« gate ^aio»( 
metodi '."loio'teftsltchortJrKirntrrto docjii SC.P f<(n:i-.'Tame,'focc (o o:''nosSvoh«2 iafle cOrtal'tt u'rtoc ^n n.r d'commvittsziw*:- 
•JotHrcx rfin'n-Mi mfcweDflfr 'i ^stpmidtc •Tnllot' tasoo*i 
moid' etflf'ti 
Cod. 612P Pagg.378 I. 24.000 

CU1UQ 
ni stNCLniP 

ZXS1 
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GUIDA AL SINCUIR ZX81 
ZX80 NUOVA ROM 

dl Rita Bonelli 
Quesfa gutao. con cniqtezta. sempllcilo espoytiva e tlc- 
ctiezza di esemr lilicozioni nsuita un veto f- proptio s'tu 
men to operative pe' tutti coioto en© vogiiono owtainorsi 
ai1 .nformotico in generaie e impotate ra progtommozio- 
■ e in BASIC in porticolore travolicanda ■ tte calcotato'i 
. 'X? t ?XR0 JXBO nuovo ROM) o cui 'o 'ifetimento 

uitimd copitota infins npofto pateccnt ptogrammi e pet 
oascuno vengono totni'e dove possib'ie le dive'se vqi- 
sioni (Ira i altio si pa'rero di 'ile e d" animazione den© 
'igure) 
Sommario 

-du'tr^c- 1 : ■xccOTO'tr tni»«3,/^ot'e <*••• 'OJTO 
^am'-.f~»one • ^g««099ir rifiSrr Cc"'* rc'DT "•iz/o'ie't • rc... , -Q .dOvVJ - o c : 3. pt'^grprr-t Cato'K.- 

.-r^^-o nrori' •, 84S'-7 J*"? -'^TO 
SAS'~ .'•ft'T :<*' f' :• 30gnoto« OOla - ucowa 

1 oreto' • ■ o-' r '*£' 'US'0TO -r-"a'wc ao'T ern, ..3 

Cod. 318B Pagg. 262 L. 16.500 
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PROGRAMMARE IN PASCAL 
dl Daniel-Jean David e Jean-Luc Deschamps 

Lo scapo del libra A dilate ilpuntosuivantoggiesvantag- 
gi dei Pascal 
I vantaggi che emetgono. e sono numerosi, vengono de- 
sciltli nei conlesto dene aopiicoziom in cui sono teoiizzaii 
Tet conito vengono anche indicate le sluazioni dove 
quesli non sono indiscensabiii Non si potsvq comunque 
discuiete di Pascal setiza deschvete la dottnno da cut II 
nguaggio ha ovuto ongine ia otogratnmazione sttutlu' 

rata ed e da queslo che patte ta liotlazlone deiTatgo- 
mento pet possate nelta parte cenltale delTopera, alia 
sludio vetoe proptio del Pascal e concludetsi con Tanalisi 
dei I'pi di dali ctie il Pascal puo troiiare 
Sommario 

d crxvo" ■■ ozicnc fl'iitutatci Sjuui-s; Unslefne ■/n nn-j*-i hi c 
oaiciot 'srnoo'i v-'iiifn/iali (sfuizic^cMr'iinij'azwyT1 'tpidicio' r- cedurc 0 forvltyr Rhw VQD^' ^CII' (Ses'tooe dtnofwco d»" daft 

rto'v tn^on 1 Duofo jt fasca' Progiarnma/lcno siiuftiJiata 1" 
p.-sir . ;- '-icko :•?' P-tscai HviofCK-HtZfOzlcnrfV"Poftor ti 
Poicat UCSft ■ ' •• -11 CBf.' Souiflano t-K-qn os-^ci. 

Cod. 514A Pagg. 208 L. 14.000 
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PROGRAMMARE IN BASIC 
dl Michel Plouln 

Come 'utte "le lingue viventi". il BASIC viene applicato in 
teolla a queslo o a auelta macchina sottotorma di dialet- 
tl ptu o meno poittcoion Questo Hbto si stotza di dosenvete 
in modo metodico II BASIC delle tre mocchlne pu diffuse 
sul mercato mondiole Apple. PET.IRS 80 e. noturalmsnte i 
lora denvotl 
Cib taoliteid anche ta convetsione di programmi sciltli, 
da un deteimmato personal computer agii altri Numerosi 
esempi (ptogrammi verifrcati atrentomente) chtarlscono I 
concetti proposli e sono immedtalomente nutiTizzabiii dai 
possessor! dei sopracliati personal 
Sommario 
•"'roauztonf le .'OiGrfun'ion» 1 r^jtco svt^gtrnenio di jn r/Og'0"'"V3 CiatOJC CO" ta "X-rchir-O - RjTOC*' special' Fffe" 
gia' 'Kl Cjl'h c'':*C>3'OZ"y& IPI proqtarrm COQlC& ^SCt'OCO'O' 
teii'spactoi Co c-'OO'noi'oefJuQd'-ciTow- EvjTcn a- ot^grom 

Cod. 513A Pagg. 94 L. 8.000 
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E-trl eleftponica ligupe 

COMPONENTI ELETTRONICI 
Via A. Odero. 22-24-26 - 16129 GENOVA ■S' (010) 565.572 

SKI 

Offerte valide fino ad esaurimento scorte 

CONFEZIONI CON: 1 Peffli 5 Penl 1 Peco 5 Psni 1 Pejzt 5 Peal 
TRIMMER iSSORTITI 25 Pea L 5.000 SN741S86 L 460 1.980 SN74LS157 L 1.080 4.645 SN74LS241 L 3.795 16.320 
RESISTENZE 1/4 W 4SS0RTITE 100 Pea L 1.200 SN741S92 L 2.530 10.880 SN74LS158 L 1.265 5,440 SN741S241 L 1335 14.340 
RESISTENZE 1/E W 4SS0R1ITE 100 Pen L 1500 SN74IS109 L 575 2.475 SN741S161 L 2.000 8.600 SN741S2S3 L 1.300 5.590 
RESISTENZE I W JSSORTITE 100 Pea L 2.000 SN741S123 I 1.600 6,881) SN74LSI65 L 1520 6,535 SN74LS259 L 1.320 5.675 
RESISTENZE SIR. MET 1/4 W 4SS0RTHE 100 Peoi L 7500 SN741SI24 I 1980 8515 SN741S171 L 1265 5.440 SN74LS273 L 3.170 13.635 
CONDENSAIORI CERAMICS A DISCO ASSORIIII 50 Peoi L 3.700 SN74ESI33 L 1.265 5,440 SN741SI81 L 1220 13.845 SN741S374 L 2300 9.890 
CONOENSATORI CERAHICI A PIACCHETTA ASSORTITI 50 Pent L 2,500 SN74LSI51 L 1.265 5.440 SN74LS221 L 2.300 9.890 SN74LS379 L 1.735 7.480 
CONDEHSATORI A lUBETTO 4SS0R1ITI 25 Peffl L 1.750 SN741SI54 L 2140 9305 SN741S240 I 3 .170 13,635 SN74LS393 L 2130 9.160 
CONOENSATORI POEIESTERE ASSORTITI 25 Pezzi L 1.650 SN74LS870 L 3.170 13.635 
CONOENSATORI ElETTROUTICI ASSORTITI IS Pea L 2.875 

INTEGRATI C/MOS 
INTEGRATI T.T.L. 1 Peao 5 Peci 1 Peao 5 Pea 1 Pern 5 Pen! 

1 Reno 5 Peoi 1 Peco 5 Pem 1 Peuo 5 Peni C04000 L 580 2,495 004035 L 1.650 7.095 C04072 L 645 2775 
SNT401 I. 540 2.300 SN7494 L 2100 9.030 SN74LS04 540 2,300 C0400I L 600 2.580 CD4040 L 1.650 7,095 004073 L 585 2615 
SNT4D2 L 540 2.300 SN7497 L 2,300 9.890 SN74LSQ8 540 2.300 CD4002 L 600 2.580 CD4041 L 1.800 7.740 004077 L 600 2680 
SN/405 L 545 2.780 SN7415I L 1.050 4.515 SN74LS13 1.020 4,385 CD4D08 L 1.700 7,310 CD4042 L 1.350 5.805 coioei L 720 3695 
SNT40S L 645 2.780 SN74154 L 3500 15,050 SN74LS20 540 2.300 CD4008 L 1.450 6.235 C04043 L 1105 5.095 C04089 11725 16.020 
SNT4I6 L. 1,350 5.800 SN7418I L 2300 9.890 SN74LS21 575 2.475 CD4010 L 800 3.440 C04047 L 1.650 7.095 CD4097 L 7,845 33.735 
SN7440 L. 575 2,475 SN74185 L 3.900 16,770 SN74LS26 420 1.810 CD4Q12 L 600 2580 C04048 L 570 2450 C04098 L 1.150 6.235 
SN/445 L 1.520 6.535 SN74134 L 1.550 6.665 SN74LS27 L 575 2,475 004014 L 1.480 6.365 C04049 L 945 1.065 C04510 L 1.695 7.290 
SN7450 L 645 2760 SN15830 L 1,200 5.160 SN74LS28 L 390 1.675 CD40I9 L 610 2.625 C04050 L 795 3.420 C04512 L 1.405 6.045 
SN7475 L 740 3.185 SN15837 L 805 3.465 SN741S37 L 750 3.225 004020 L 2,000 8.600 C04052 L 1.150 4.945 C04514 L 4655 20,020 
SN748I L 1.650 7.095 SN75121 L 2.230 9.590 SN741S40 L 575 2,475 004021 L 1,175 5.055 C04054 L 2.990 12860 C015I8 L 1650 7.095 
SN7483 L 1.100 4.730 SN75150 L. 1.620 6535 5N74LS42 L 1140 1.905 C04023 L 600 2580 C01055 L 2.990 12,860 C04520 L 1.650 7.095 
SN748S L 1,100 4.730 SN75460 L 575 2.475 SN741S51 L 330 1.420 C04032 L 2,035 8,750 004067 L 6.765 29,090 C0452B L 1.610 6,925 
887485 L 575 2,475 SN74LS02 L 540 2.300 SN74LS74 L 690 2,965 C04033 L 2.435 10.470 CD4070 L 1.035 4,450 C01585 L 1610 6.925 
SN7492 L 830 3,570 SN741S03 L 560 2.410 SN741S85 L 2.020 8.685 004724 L 2.095 9.010 
ATTENZIONE: Non si accettano ordini inferlori a L 10.000. I prezzi devono essere maggiorati dell'I.V.A. e delle spese di spedizione. II pagamento dovra 
essere anticlpalo (a mezzo vaglia postale, assegno bancario o assegno circolare) oppure la merce sard spedlta in contrassegno. Per I'evasione degli 
ordini le Societd, le Ditte ed i Commercianli devono comunicarci il numero dl Codice Rscale e della Partita I.V.A. e richiedere la fattura aH'ordine. 

3 X3 "C 

+ 

c ® £ 

o c c o 
II 

•O TJ 
® OX - S 
If Q. 
□ 

O ~ 

li o O 
O m O) ® ® 3 
5? □ 

II 

II 

51 j® 
2 S CO 3 
oS 
<0 ® 
d a 

l| 

2 2 
a o 
ia 
KS 

"§ 
eg Q. ffl O i- O O 
3 C. CO Q) 
® m 0 

g|g c ^ ® ra o = . _ ® en o.« 
iii 
is® ® o o- 
® O £ m 3 ® 3 cr > 
|-'c © CD O © O C 
5 © ® « « o 
§2 c 
Q.O ® 

tu OJ g 
cd r 
2 c © 

li' 

5 

:i «i? CO cm 
« ® rj ® ui .12 OS ">0 ®CM ■ O) 
H 

TJ _ 
5S 

f +- + + + . 
> + + + + ++. 
i- E f + 4- + * - 
□□□□□□□ 

-t+ + + 4- + + + 

+ -f-*+ + t+ + csiSiisiSiisStslisliyi □ □□□□□□□ 

t§§§§§§§1 

C □□□□□□□□ 
sgf 

- a_ Mtt-dcx. 5 i/^ 25 S s vo c/3 Q □□□□□□□□ 
% II a .Q. 

2 S5"S 



o 

o o CD u 
o > cc 0) In 
UJ 

B 

« 

® CO 
II o > 
<2S O "O CO a.Q 
? o 

•§m ™ as •£ 

l§.i 
cr =0 < 

t i 

o cc 
S ti m 
HI _• ^ Q. Z Q w Q 
m O — CO 
UJ 

Q. 
mO 

5 O 

A 

t 

t 

-C 
> 

coS TJ 

\ 
o *- ^ o 

S ® 03 liW. o £ a p o 
o p o ■p p c w P CO 5«i» UJ ci.2 

4 111 
P -c 

» 

CO 
t— —i 3 ra = p DC o o CD p 

/ a 2 o. UJ P P 
CC "O 

Z CJ a •A5 OJ J= CO UJ 
O 

G 

r 

8 
UJ 
O 
UJ 
cc 
o w 

p 
o O 

• C P > 
W O P 

•p 
E P 
2 2 ■fc o 

P 
c 

11 
p 
■p 

52 P 
a.Q 

•p 
p 

®-s c R 
v_ 
p 

p 2 as 

11 g| « s P P 
£ as CC -p 

f 
o 

p c 
o 

@ 

<S 
m cq 

< o 
t=" uj CO 
Q 10 

Ul x 
ZUJ 

> f 
. CO 

_J N- 

?6 
< CO 
3 CO 
^ 10 

p 

§s 

o° O CM 
Z t; 
O - 
cc CM t= m 
Po 
UJ — 
_l z 
UJQ 
"5 U- 

LU 

OC 

CD 



18° BIAS Convegno Mostra Intemazionale 

delTAutomazione Stmmentazione 

Edizione 1983 dedicata alia MICROELETTRONICA 

iera di Milano 

22-26 Febbraio 1983 

. 

F 

■■ 

■■ 

MICROELETTRONICA 

COMPONENTIELETTRONICI 

■■ 
■■ 

■I 
MICROCOMPUTER 

STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 

SISTEMI DI PRODUZIONE E COLLAUDO 

SISTEMI DI TELECOMUNICAZI 

ElOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 
Segreteria della Mostra 
Viale Premuda, 2 - 20129 Milano Gtaly) - Tel. (02) 796.096/421/635 - Telex CONSEL 334022 


	00000001_2R
	00000002_1L
	00000003_2R
	00000004_1L
	00000005_2R
	00000006_1L
	00000007_2R
	00000008_1L
	00000009_2R
	00000010_1L
	00000011_2R
	00000012_1L
	00000013_2R
	00000014_1L
	00000015_2R
	00000016_1L
	00000017_2R
	00000018_1L
	00000019_2R
	00000020_1L
	00000021_2R
	00000022_1L
	00000023_2R
	00000024_1L
	00000025_2R
	00000026_1L
	00000027_2R
	00000028_1L
	00000029_2R
	00000030_1L
	00000031_2R
	00000032_1L
	00000033_2R
	00000034_1L
	00000035_2R
	00000036_1L
	00000037_2R
	00000038_1L
	00000039_2R
	00000040_1L
	00000041_2R
	00000042_1L
	00000043_2R
	00000044_1L
	00000045_2R
	00000046_1L
	00000047_2R
	00000048_1L
	00000049_2R
	00000050_1L
	00000050_2R
	00000049_1L
	00000048_2R
	00000047_1L
	00000046_2R
	00000045_1L
	00000044_2R
	00000043_1L
	00000042_2R
	00000041_1L
	00000040_2R
	00000039_1L
	00000038_2R
	00000037_1L
	00000036_2R
	00000035_1L
	00000034_2R
	00000033_1L
	00000032_2R
	00000031_1L
	00000030_2R
	00000029_1L
	00000028_2R
	00000027_1L
	00000026_2R
	00000025_1L
	00000024_2R
	00000023_1L
	00000022_2R
	00000021_1L
	00000020_2R
	00000019_1L
	00000018_2R
	00000017_1L
	00000016_2R
	00000015_1L
	00000014_2R
	00000013_1L
	00000012_2R
	00000011_1L
	00000010_2R
	00000009_1L
	00000008_2R
	00000007_1L
	00000006_2R
	00000005_1L
	00000004_2R
	00000003_1L
	00000002_2R
	00000001_1L

