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ELSE 
PK 001 

MOTOREG - REGQLATORE Ql VELOCITA' PER 
MOTORI A SPAZZOLE IN CORRENTE ALTERNATA 

CXRATTERISTICHE TECNICHE 
Reaolazione continua delta velocity 
Potenza invariata anche a bassissime velocity 
Commulatore di servlzio cod poslzlonii 
ispento - massima ve loci Id - v el oc i la rego labile) 
Massimo carico appllcabile: 1000 W a 220 V 
Dimensioni d'ingombra: 12.5 x / > l> cm. 

PK 003 

BOOSTER Hl-Ft ZOW 

PK 005 

sneiLiico POWCK'*0"- 

ALIMENTATORE STABILIZZATD 5+Zd V ZA 

CARAJTERtSTlCKE TECNICHE 
Canaji di usrit3' ^bassi - rp sd - ^101 
Reyolazioni est&ne Haniilp poienaii)(netri:- iv ^ensiliifita nenerale ! 

. n01 sensidiljla bassi. 
n11 I ^ensibilita fnedi: 
nc l aensibilita alii 
Massimo qafidpiapptiEatiilje'r 1030 w/catiaie 

■ Rirolozione; :lrari)ilte- tnsibil^ irtternSri r<j||dirp!#5" 
canale 
Separezidned'iiiQressotranijletrasformatdrBinterno 
xMin'finlriZiflniV. fZQ.y.ea.. i   L_ 
OimeOsiooi'd'iriCo'mbro; 18 X 22 x 6d'cv 

i un ampliircatore di potenza che collegalo 
all'altoparlanle o presa 
auricolarc di qualsiasi apparecchiatyra di 
riproduzione sonora 
(registr., giradischi. radio, etc.) ne aomenta 
la poteaea fiao a 20 W. 
CAftATT ERISTIC HE TECNICHE 
Massima potenza d'ingresso: 6W 
Massima polenza d'uscita: 20 W 
Impedeaza d'uscita: 2 » 8 otim 
Alimentazidne: 220 V ca 
Oimensidne d'ingombro: 13 * 19 x 8.5 cm. 
Dotazione: press ausiliaria 220 V ca per 
ralimcntazione 
dell'appareccMia al guale viane abbinato comandata 
di rail amenta 
dall interruttore del BOOSTER. 
N.B It BOOSTER d adatto per riprodezioni MONO. 
Per riproduzionl STEREO occdrrono n' 2 BOOSTER. 

PK 002 

GEHERATORE DI LUCI PSICHEDELICHE 
Mod. PK 002 

jvr 

m 

& 6° ies 

m 

CARATTERIST1CHE TECNICHE 
Tansione d'ingressp 220 V ca 
Tensione d'uscita 5 • 25 V cc 
Corrente massima 2A 
Praia zione elettronica a I i mil ate re di cor rente 
e (usibile interno 
Ripple: 1 mV MAX 
Regclazicne esterna uscita: Iramite pbtenziametro 
Visualizzazione esterna uscita: raediante struraenlo 
Dimensioni d'ingombro: 13 x 21,5 * 11,5 cm. 

  

=STABIUZ£0 POWER SUPPLY^ 
W 2.3A=   

P*004 ELSE 

  -PW* 
+ 

•Nlik ^    

ALIMENTATORE STABILIZZATD 12 V 2,5 A 
Mod. PK 004 

I 'alimentazione di 

12 V 

• Particdlarmente adatto per 
Baracctitni GB : 
Autoradio 
Apparecchiature in genere 
ed assorbimentojm^x 2.5 / 

• CARATTEfllSTICHE TECNICHE 
• Tensione d'ingresso 220 V c 
• Tensione d'uscila 12 V cc 
• Corrente massima 2,5 A 
• Protezjone con fusibile este^no 
• Dimensioni d'mgombro: 13 |c 18 x 9.5 cm. 

ELSE 
APPARECCHIATURE 

ELETTR O NICHE 

ELETTRONICA SESTRESE s.r.L Tel. (010) 675201 
Uft. Tecnico e prod.: Via Chiaravagna 18 H R -16153 SESTRI P. - Genova 
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TUTTA L'ELETTRONICA 

L'ELETTRONICA 

ELETTRONICA OGGt 
AUTOMAZIONE OGGI 

ELEKTOR \ 

Componentl attlvl 
Discreti di potenza • • 
Discreti piccoio segnale • • • 
integrati tineari • • • 
Integrati digitali • • • 
Integrati MOS • • • 
Microprocessori e memorie • • • 
Component! passivi 
Res is tori • • 
Condensatori • • 
Commutatori • • 
Trasformatori • • 
Clrcuiti ibrtdi • • • • 
Componentl elettromeccanicl 
Tendenze di sviluppo • • 
Ricerca. sviluppo e tecnologie • • • 
Vendita, distribuzione, acquisto • 
Trattamento immaginl • • • • 
Linguaggl di programmazlone • • 
Servizio e sviluppo • • 
Esempi di pro gram mi • 
Confronti • 
Elaborazlone datl a dlstanza • 
Reti datl - vedi anche Comunicazioni, 
Industria e scienza • • 

Memorie datl e support! dalt • • 
Ricerca e sviluppo • 
Sperimentazione e appltcazione • • 
Trasmissione dati • 
Nozioni fondamentali nelhindustria 
e nella scienza per telefono, per radio • • • 
Tecniche digital! • • 
Nozioni fondamentali • • • 
Nozioni specialistiche • • 
Elettronica per fotogratia e film • 
Intcrtacce • • • • 
Elementi-base per apparecchiature 
pehferiche • 

Circuiti per computer da tavolo • 
Comunicazioni 
Nozioni fondamentali • • • 
Tecnologie per uffici • 
Terminali • • • 
Reti • • 
Nuovi mezzi {Videotex, Teletext 
e Posta elettronica) X 

• 

\ 

Telefono e apparecchiature aggiunte 
Antenne 
RADAR 
Trasmissioni CB 
Laser, optoelettronica. fibre ottiche 
Noziont fondamentali 
Nozioni specialistiche 
Ricerca, svituppo e industria 
Elettronica di potenza 
Noztoni fondamentali 
Nozioni speciatistiche 
informazlone sut mercalo, novita 
Elettronica medlcale 
Nozioni fondamentali 
Nozioni specialistiche 
Resoconti delle fiere da tutto II mondo 
Strumenti di mlsura per laboratorio 
Radioamafori - vedi anche 
Comanicazioni 
Nozioni fondamentali 
Nozioni specialistiche 
Test apparecchi 
Inchleste sul mercato del lavoro 
Istruzione e formazione professionale 
Offerta di servizi e commercio 
Industria e commercio 
Scuola, studio e professione 
Audio (Radioricevitori e app. Hi-Fi) 
Elettroacustica e Hi-Fi 
Nozioni fondamentali 
Noztoni specialistiche 
Test apparecchi 
Tecniche Hi-Fi 
Tecniche Broadcasting 
Tecniche di trasmissione e ricezione, 
tecniche antenne 
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GRUPPO EDITORIALS JACKSON 
SERVIZIO ABBONAMENTI 

.la sicurezza di scegliere il meglb. 

Nozioni fondamentali 
Nozioni specialistiche 
Tec niche per studi 
Manutenzione e servizio 
Istruzlone e professions: vedi anche 
inchieste sul mercato del lavoro, 
Informaztone, Sussidi didattici 
Reallzzazioni pratiche 
Hobbyelettronica 
Scuola e formazione professionate 
Elettronica in casa 
industria 
Fabbrica, Servizio e Manutenzione 
Tecniche dl misura 
Nozioni fondamentali 
Nozioni specialistiche 
Slsteml a microcomputer 
Nozioni fondamentali 
Impiego di computer reatizzati 
su unica piastre a circuito stampato 
Architettura 
Sistemi di funzionamento 
Ampliamento sistemi 
Sistemi di sviluppo 
Controflo hardware 
Applicazioni hobby 
Ideazione e sviluppo 
Informazioni di mercato 
Sistemi m utti pro cess ori 
Noviti 
Test periferiche 
Corsi programmazione 
Controllo program mi (software) 
Eiaborazione testi per scuoia 
e formazione professionale 
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Microprocessori 
Nozioni fondamentali • • • 
Tecniche dl automazlone del la misura 
e dei dati • • 
Eiettronica consumer • • 
Modelllsmo • 
Tecnologie di produzione 
e fabbrfcazlone • 
Automazione di process! • • 
Nozioni fondamentati • • 
Nozioni specialistiche • 
Sensori e regotatorl 
Nozioni fondamentali • • • 
Nozioni specialistiche • 
Trattamento segnali • • 
Celle solarl 
Nozioni fondamentali • • • 
Nozioni speciatistiche • 
Software - vedi anche Linguaggi 
programmazione • • • • 
Slntesl della voce • • • 
Tecniche dl controllo e regolazione • 
Nozioni fondamentali • • 
Nozioni specialistiche • 
Robotlca • • 
Sistemi dl controllo • • 
Automatic Test Equipment • • • 
Test - vedi anche Strumenti di misura, 
Misure • • 
Audio • 
Video • 
Software microcomputer 
Hardware microcomputer 
Protezione deN'ambtente a elettronica • • • • 
RecensionI dl tlbrt • • • • 
Video • • 
Test apparecchi • 
Nuovi mezzt {Videotex, Teletext, 
Prestei) • • 
Tecniche di ricezione/trasmissione • 
Nozioni fondamentali • 
Nozioni specialistiche • 
Tecniche per studio • 
Manutenzione e Servizi • 

\ 
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TUTTA L'INFORMATICA 

INFORMATICA OGGI 
COMPUTERWORLD ITALIA 

BIT 
PERSONAL SC 

L'ELETTRONICA 

Hardware 
Unita central) • • 
Super computer • • 1 • 
Main frame • • 1 • 
Supermint a 32 bit • • 
Minicomputer a 16 bit • • 
Microprocessor! a 16/32 bit • • 
Microprocessori a 8 bit • • 
Microcomputer single-chip 1 * Micro bit-slice 1 • 
Memorie central! 
Memorie cache bipolarl • 
RAM statiche • • 
RAM dtnamiche • • 
ROM • • • 
EPROM • a • 
Memorie di massa 
Unita a discht rimovibili • • • 
Unita a disohi Winchester da 14 inches • • • 
Unita a dischi Winchester da 8 inches • • • 
Unita a dischi Winchester da 5, 25 
inches • • • 
Unita a floppy • • • 
Unita a minifioppy • • • • 
Unita a microfloppy • • 
Unita a nastro da 1/2 inches • • 
Unita a nastro da 1/4 inches • • 
Unita video tape di backup • • 
Mass Storage Systems • • 
Dischi ottict • • • 
Dischi a stato solido • • • 
Memorie a bolle • • 
Memorie EEPROM • • 
Terminaii 
Unita CRT alfanumeriche • • • 
Unita grafiche storage • • • 
Unita grafiche refresh • • 
Unita grafiche raster-scan • • • 
Unita a colori • • • 
Unita a plasma • 
Display video a LED • • 
Display video a cristatli liquid! • • 
Stampantl 
Unita seriali ad aghi ad impatto • • • 
Unita seriafi a margherita • • • 
Unita parallele • • 
Unita elettrostatiche • • • 
Unita termografiche • • 
Unita a Laser • • • 

Apparecchiature per trasmissione 
datl: 
Accoppiatori acustici 
Modem 
Modem eliminator 
Multiplexer 
Concentratori 
Controllori di linea 
Communication Processor 
Sottosistemi X.25 
Sottosistemi SNA 
Fleti local! 
Broadband 
Baseband 
Schemi a polling 
Schemi CSMA/CM 
Schemi token passing 
Cavi coassiali 
Fibre ottiche 
Computer graphics 
Sistemi integrati 
Terminaii grafici intelligentl 
Plotter a penna 
Plotter elettrostatici 
Digitalizaaton 
Joystick 
Mouse 
Sistemi mdustnati 
Controllori programmabili 
Unita CAD/CAM 
Senson controllori di processi 
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Interfacce A/D e D/A 
Robot 

Software 
Sisiemi operativi 
Single user 
Real-time 
Multi-tasking 
Multi-processor 
Time-sharing 
A memorta vlrtuate 
Con inteiiigenza artificiale 
Linguaggi 
Assembly 
Interpreti 
Compilatori 
Linguaggi procedurali 
Linguaggi strutturati 
Linguaggi di Query 
Linguaggi non procedurali 
Linguaggi "naturali" 
File management e data base 
Indexing 
Ashing 
Data Base gerarchict 
Data Base reticolari 
Data Base relazionali 
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..la sicurezza di scegliere il meglio. 

Software tool 
Screen Editor 
Form editor 
Debugger simbolici 
Query 
Report writer 
Application generator 
Protocolll di comunicazione 
Asincroni 
Sincroni 
BSC 
SDLC 
HDLC 
SNA 
X.25 
Bus contention 
Srumenti applicativi 
Word Processing 
Posta elettroniea 
Simulatori finanziari 
Gestpri di agenda 
Package grafici 
Package scientific i 
Package amministrativi 
Package industriafi 
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rElettronica 

1! primo quindicinale 

tecnico-economico italiano di politica 

industriale, componentistica, 

informatica e telecomunicazioni. 

Quando nacqoe, cinque annt fa, fu una 
scommessa. AHora, in Italia, dielettronica 
partavano solo git addetti at lavori e di 
politica industriale nell'elettronica e nel- 
rinformatica non c'era spazio, sui normali 
mezzi di informazione economica. 
Se oggi molto e cambiato, una buona par- 
te del credito va certamente attribuita a 
I'Elettronica 
L'uomo di marketing, il manager di elet- 
tronica o informatica, il responsabile del- 
I'ufficio acquisti, eanche, ultimamente, il 
tecnico di laboratorio, hanno universal- 
mente riconosciuto che I'Elettronica d il 
complemento irrinunciabile ai propri 
mensili tecnici tradizionaii. 
Perchd ne espande I'orizzonte culturale, 
inserendo le proprie notizie tecniche nel 
loro specifico contesto di mercato. Per- 
che riporta e pone a confrontoi comment! 
dei piu autorevoli "attori" e osservatori 
dell'evoluzione del mercato elettronico 
italiano, 
Perche, soprattutto..d il primo giornafe a 
dare, in Italia, certe informazionf sia di 
prodotto sia di mercato. 
Distribuito solo, in abbonamento, I'Elet- 
tronica d un supporto utilissimo aile pic- 
cole e grandi decisioni in azienda. 

Gli special) delfanno 

II solo elenco degli special! d riduttivo per 
farsi un'tdea delle caratteristiche delia ri- 
vistd. Percheogniargomento, su I'Elettro- 
nica, e "specials": interviste esclusive, 
studi di mercato, resoconti, previsioni, 
nuovi prodotti innovativi, 
Questi, comunque, i temi salienti di que- 
st'anno: I! microprocessore ha died anni- 
Breve viaggio nel mondo dei supermini - 
Convertitori AD/DA - Logiche CMOS - 
Viaggio nelTinformatica italiana - Memo- 
rie non volatili cancellabili elettricamente 
- Tutte le novitd del Salon del Compo- 
sants - PABX, presents e futuro - Film 
spesso, quale futuro? - La "Japan", Inc. 
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etettronkn 

OGGI 

Rivista di eiettronica professionale, 

corrtponenti, strumentazione 

e telecomunicazioni 

Eiettronica Oggi e la prima rivista del 
Gruppo Editoriate Jackson. • 
Una testatache da quindici anni si 6 impo- 
sta al lettore italiano come )a "sua" rivista 
di eiettronica professionale. 
Di gran lunga la piCi letta in Italia, e ormai 
divenuta I'indispensabile mezzo di ag- 
giornamento per tutti itecntci eprofession 
nisti di eiettronica. 
Un successo ehe si e conquistata e man- 
tenuta aggiornandosi essa stessa e sa- 
pendosi mantenere su un elevato stan- 
dard di qualita editoriale. 
Da quest'anno, con grafica e contenuti 
rinnovati, Eiettronica Oggi ha proposto 
ogni mese uno specials su argomenti tec- 
nici e applicativi di estrema attualitA, pre- 
sentando un'tnformazione completa su 
prodotti, applicaztoni, nuove tecnotogie, 
notizie di mercato, in Italiaeail'Estero, nei 
tre settori-chiave in cui la rivista svolge ii 
proprio ruolo informativo: componenltsti- 
ca, telecomunicazioni, strumentazione. 

Gli special! deD'anno 

Per tarsi un*idea detl'estrema attuaiita del 
temi trattati, basta scorrere I'elenco degli 
speciali '82. Francamente nessuno, in Ita- 
lia, ha fatto di meglio! 
Sintesi della voce - Eiettronica e agricol- 
tura - II microprocessore ha 10 anni - Mi- 
crocomponenti - Chip carriers - Logics a 
gate array: clrculti custom esemicustom- 
t controllori programmabili - Memorie a 
semiconduttore - Circuiti ibridi: film spes- 
so e film sottile - L'eiettronica nell'auto 
(Autonica) - Affidabiiita dei componenti 
elettronici - Video Game. 
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AIIIAMAZmMS 

[ 

Nuovo mensile di automazione, 

robotica, controllo di processo, 

controllo numerico e CAD/CAM 

PRIMO NUMERO; 

FEBBRAKO '83 

SPECIALE BIAS 

NOVITA 

Automazlone Oggi intende ovviare a una 
mancanza da molti avvertita net panora- 
ma dell'offerta editoriale Jackson e delta 
letteratura tecnica ilaliana in genere. 
Automazlone Oggi e una rivista che parla 
di automazione in senso moderno, attua- 
le. Che mette a fuoco e approfondisce gli 
aspetti per i quali t'automazione industria- 
!e sta ora attraversando una fase nuova, 
caratterizzata dall'unione sempre piCi 
strettae proficua con letecnotogiemicro- 
eiettroniche e soprattutto informatiche. 
Automazione Oggi pubblicher^i ogni me- 
se articoti tecnict, informazioni su nuovi 
prodotti, notizte di mercato, raccogliendo 
i migliori contributi italiani e in stretta col- 
laborazione con le prtnctpalt font! mon- 
diali di informazione del settore. 
Elementi portantt di ogni numero saranno 
tin ampio servizio speciale su argomenti 
di vasto interesse e sezioni dedicate a 
controlli di processo, controlli numerici, 
eleftronica appllcata e tecnologie tradi- 
zionaii. 
Automazione Oggi: appuntamento men- 
sile, a partire da febbraio 1983. 
Una novita assoiuta del Gruppo Editoriale 
Jackson. 
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elektor 

La rivista di elettronica, scienza, 

tecnica e diletto. 

Dal 1983 anche Elektor, il piii prestigioso 
mensileeuropeo di elettronica perappas- 
sionati, teenies e hobbisti, d pubblicato in 
Italia dal Gruppo Editoriale Jackson. 
Pubblicato in quasi tutte le principali lin- 
gue europee (inglese, francese, olandese, 
tedesco, spagnolo, greco e itaiiano), 
Elektor ha acquisito un successo che si 
pud ragionevolmente basare su quasi 
500,000 copie in tutta Europe, 
La prima edizione, uscita nei Paesi Bassi, 
nacque 23 anni fa: un successo che non 
ha precedenti in Europa, in questa fascia 
di lettori. 
Cib che contraddistingue Elektor e I'ap- 
proccio alia materia: sempfice, ma non 
per questo meno approfondito; di estre- 
mo interessesia per lo sperimentatoresia 
per il professionista di elettronica. 
Proponendo realizzazioni e sperimenta- 
zioni pratiche, tutte orlginali, con I'impie- 
go dei piu moderni componenti discreti e 
integrati, Elektor stimola i proprt lettori a 
seguire da vicino ogni progresso in elet- 
tronica, con tutte le migliori jndtcaztoni 
tecniche e divulgative di supporto. 

Gli speciali dell'anno 

Elektor non d solo una rivista: 6 tutta una 
aerie di pubblicazioni al contorno, che ri- 
assumono le migliori applicazioni euro- 
pee di elettronica, con tutta una serie di 
progetti collaudati da una redaztone in- 
ternazionale. 
Un numero speciafe, edito annualmente, 
presenta i 100 progetti migliori: tutti ga- 
rantits e testati. 
Dal 1983 Elektor e Jackson: un'ulteriore 
garanzia di professionalita. / 
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NPORMAVKA 

Rivista di elaborazione dati 

e telematica. 

WU 

In soli due ami, Informatics Oggi 6 dive- 
nuta II puntodi riferimento obbligato per 
chiunque, in Italia, desiderf un mensile 
approfondito e aggiornato di informatlca 
professionale. 
Informatlca Oggl e la rivista del slstemi, 
dai microcomputer del la fascia alta ai mi- 
ni, al supermini, ai mainframe, 
Terminali, periferiche, slstemi di trasmis- 
sione dati e telematica costituiscono 11 
tondamentaie complemento di informa- 
ztone tecnica che la rivista fornisce. 
Strutturatasi di recente con una redazio- 
ne fissa nella Silicon Valley, in California, 
oltrealla redazionedi Mllano, Informatlca 
Oggl e riconosciuta come la rivista di in- 
formatica professionale piu serta e com- 
pleta non solo in Itaiia, ma certamente 
anche in Europa, Da gennaio 1982 e pub- 
blicata anche in edizione spagnoia. 
Informatlca Oggi: ii meglio del mercato 
editoriale informatico in Italia, con il ne- 
cessario corredo di informazioni econo- 
miche, su nuovi prodotti, di interviste, no- 
tizie flash, rapporti sulle piu importanti 
manifestazioni fieristiche e congressuaii, 
in Italia e nel mondo, 

Gli special! dell'anno 

Gii "speclali" sono I'etemento portante, in 
Informatlca Oggi, piu che in quaisiasi al- 
tra rivista Jackson. 
Redatti negli Stati Uniti, su misura per It 
lettore italiano. Una garanzia di serieta e 
professlonafita. 
Argomenti del servizi special! pubblicati 
su Informatlca Oggi nel 1982: Modem e 
Multiplexer - Software Tool - Ethernet, 
una realta di mercato? - PBXe Reti Locali: 
ia lotta per i'ufficio integrate - Mini & Offi- 
ce Automation - NCC: dai dinosauri alls 
formiche - Mainframe IBM ecompatibili - 
Data Base Machine - li boom dei sistemi 
fauit-tolerant - Small Talk e Interlisp: una 
nuova interfaccia uomo-macchina. 
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COMPUTERWORLD 

Compulerworid e una testata che non ha 
bisogno dt presentazione per chiunque 
nel mondo si occupi di Data Processing. 
Pubbl'icato in 19 edizioni nazionali, con 

Settimanale per rinformatica 

italiana. 

NOVITA 

PRIMO NUMERO; NOVEMBRE '82 

QUINDICINALE DA GENNAIO '83 

SETTIMANALE DA APRILS '83 

una audience di quasi 500,000 lettori, il 
settimanale americano e il punto di riferi- 
mento obbligato per la "comunita" inter- 
nazionale del D.P. 
L'ltalia e ilsesto mercatomondialedefi'in- 
formatica: era percio naturale che Com- 
^uterworld arrivasse anche nel nostro Pa- 
ese. Com'era anche naturale che lo pub- 
bllcasse if Gruppo Editoriale Jackson. 
Computerworid Italia, settimanale del 
Gruppo Editoriale Jackson, e nato nel set- 
tembre 1982: vivo, tempestivo e informa- 
to, con tutte le uitime notizietecnicheda! 
mondo del D.P. in Italia, Europa, Stati 
Uniti. 
Viste e commentate nel la prospettivadet- 
I'utente, del fornitore, del consulente dt 
intormatica, nel nostro Paese, 
L'edizione nazionale di Computerworid 
Italia e studiata in base acriteri di interes- 
se e specificlta, per il lettore itatiano, delle 
notizie e degli special! tradottl 
In ptu, molte notizie originali, riguardanti 
j| nostro mercato. 
II gran numero dt pagine dedicate alia 
compra-vendita di sistemi e software, ol- 
tre che alia ricerca e seiezione del perso- 
nale D.P. completano e quaiificano il con- 
tenuto tecnico e I'attualita di Computer- 
world Italia, 
Una rtvista settimanale, compteta, pun- 
tuale, con una circolazione controllata, in 
abbonamento a pagamento. 
Condtzioni speciali di distribuzione ga- 
rantirannoall'abbonatola puntualitadella 
rl vista. 
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La prima rivista europea di personal 

computer, software e accessori. 

Anche con Sit, i! Gruppo Editoriale Jack- 
son d stato lungimirante. 
£ curioso (e ct rende orgogliosi) II fatto 
che Bit sia la prima rivista europea di per- 
sonal, home e business computer. 
Una pubblicaztone stimolante per chi 
vuol vivere raffascinanteavventuratecni- 
ca offerta dal mondo del piccoli sistemi. 
In un mercato in crescente espanstone, 
Bit e divenuta ormai il leader incontrasta- 
to sul piano editoriale: per la serieta, com- 
pietezza e tempestivita del suoi "Test", 
per i programmi dedicati pubblicati ogni 
mese, per il ruolo formative che la rivista 
ha assunto fin daM'inizio, accompagnan- 
do netla crescita culturale etecntcai'hob- 
bista, il tecnico, I'appassionato di perso- 
nal computer. 
£ (a piu letta tra te riviste Jackson. 
Una miniera di idee e soluzioni pratiche 
per "giocare" con il computer, imparare a 
programmare, disporre di un'informazio- 
ne approfondita, su tutte le uitime novita 
del mercato. 

Gli speciali deH'anno 

Gli speciali di Bit sono 1 Test sulle uitime 
novita nei personal, o megtio i BITEST, 
divenuti ormai un classico, per i! metodo 
di analisi, sia hardware sia software, !e 

Totografie, il contenuto tecnico e profes- 
sionale delfinformazione, i raffronti. 
In piu, quattro volte all'anno, un numero 
di Bit e monografico. Questi i temi dell'ul- 
timo anno: Computergrafica - Word Pro- 
cessing - Pocket Computer- Bit Didattica. 
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La prima rivista europea di software 

per personal computer. 
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Personal Softwareapre un capltolo nuovo 
nell'editqria iegata ai personal compu- 
ting; fe una rivista di software, dedlcata a 
due Itpi di lettori: coloro che giS posseg- 
gono un personal (o intendono acquistar- 
lo entro breve) e coloro che, pur non pos- 
sedendo un personal, si rnteressano di 
software in BASIC, di programmi e siste- 
mi operativi per personal. 
Di persona!, in Italia, ne esistono circa 
30000: un'ottima base di lettori da cui, fin 
dal primo numero, uscito ne! giugno '82, 
sono provenuti una miriade di suggeri- 
menti e consigli. 
Personal Software e una rivista attualissi- 
ma, interattiva con il lettore, reaiizzata 
con una formula del tutto nuova. 
Una prima sezione e dedicata ad articoli 
general!, di approfondimento teorico di 
certi aspetti e problemi di software. La 
seconda sezione e fatta di programmi, gia 
predisposti, testati e pubblicati insieme ai 
retativi listati, dedicati at personal piu dif- 
fusi sul mercato. 
Quando e tecnicamente possiblle, lo stes- 
so programma e pubbticato nelle varie 
versioni, relative alle macctiine su cut puo 
opera re. 
Personal Software e la rivista per i veri 
"amatori" dei personal, per un pubbllco 
giovane, inteiligente, dinamico come il 
mezzo stesso a cut si rivolge. 

Gli special! dell'anno 

Personal Software e appena nata: non si 
pud quindi pubblicare un elenco di spe- 
ciaii. Ricordiamo, tuttavia, alcune iniziati- 
ve che gia hanno riscosso notevole suc- 
cesso: la pubblicazione, in omaggio, della 
GUIDA AL SOFTWARE pubblicato sulle 
riviste Italiane; una testimonianza del ser- 
vizio informativo compieto che il Gruppo 
Editoriale Jackson intends proporre, con 
questa nuova iniziativa. 

\\ 

Q 

40 o N~52). la tcrmiai csxrc croato). 0/^ ^ 
zsjcolt tins pcrnuxtMzioac 

. ttis* n * of ^ ' 'o , t t 
raskmaic M con to sis=ko TRS^O ^ Sinelar A 
•) s entm tBa prima wmcnw pon^ndo ' 
OK fris* 3) 57 aamf " P*™ ^ 1 

PEKrnix:eazione 

-J,,. , iUSO ■ «f.- t-rffINT n'i ■- K 

< vftl.-lf 

J ^rvgrvm £vo/L J,„ "* PC -M -dvim Techtrf*, and tie- 
™ "iciodo 

lLI'V- We Aj p'- n'jrrRS. 
^Z^t%ZTrr[y^ ""Portunza ,fl "Wiproc. 

,' siano sifli, ft, : | p" on il proic, ' ««■ gioma. * 10 4 « rilirtto , 
nits " raiwnSer CM 
ff-e Z" Z™"* ' t"om 



ENCICLDPEDIA Dl El 

un'opera unica, completa, rigorosa, aggiomata, ma h 

Un'opera seria 

perche I'Elettronica 

e I'lnformatica 

sono una 

cosa seria 

L'Enciclopedia di Efettronica e Informatica, composta da 
50 fascicoli pubblicati settimanalmente, sara disponibile a 

partire da gennaio 1983 in tutte le edicole a L. 2.500 ai 

fascicolo. 
Ogni fascicolo e costituito da: 

• 12 pagine di Elettronica Digitale - Microprocessori; 
• 16 pagine di Elettronica allo stato solido - 

Telecomunicazioni oppure 16 pagine di Informatica - 
Informatica e Societa; 

•1 scheda di Elettrotecnica. 
I fascicoli saranno raccolti in 7 volumi di 200 pagine f'uno 

piu 1 raccoglitore per le 50 schede di Elettrotecnica. 
Copertine con sovracoperte, risguardi e indici L. 5.000. 

Raccoglitore per le 50 schede L. 5.000. 
1500 pagine, 700 foto a colon, 2200 illustrazioni a colon 
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GRUPPO EDITORIALE JACKSON 
DIVISiONE GRAND! OPE RE 

.ETTRONICA EINFORMATICA 

tcile e scorrevole. che tutti possono capire 
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ELETTROTECNICA 
• Costltuzione delta materia • Conduzione, 
resistivita, ecc. • Corrente-Tensione- 
Resistenza • Circuito elettrico • Kirchhoff 
ed attri metodi risotuttvi (Thevenin, Norton, 
Sovrappostzione) • Lavoro, Potenza, Ren- 
dimento • Campo magnetico • Campo efet- 
trico • Circuito Magnetico • Induzione e 
Autoinduzione • Bobina • Condensatore • 
Corrente Trilase • Potenza Trifase •Ampe- 
rometri, Vottmetri, altri strumenti di misura 
• Funzionamento del trasformatore • Gene- 
ratore. motore • Motore a c.c. 

ELETTRONtCA ALLO STATO SOLIDO 
• Principi fisici dei tubi • Triddo • Diodo a 
semiconduttori .Curve caratteristichedio- 
do e impieghi • Transisfori • SSI, LSI, VLSI, 
Gate Array .Tecnologieelettroniche (Bipo- 
lar!, Mos, Cmos) . FET, MOSFET . SCR. 
DIAC, TRIAC » Optoelettronica (LED, LCD, 
CCD, Plasmadisplay,.,.) • Relais . Protezio- 
ni . Fotocellule, Fotodiodi, Termistori. Pan- 
nelli solari • Touch control 

Realizzota 

in collaborazione 

con il Learning Center 

Texas Instruments 

I 

g 
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ELETTRONICA DIGITALE Vol. 1 
. AND or NOT « Sistemi di numerazione * 
Codici . Algebra di Boole » Karnaugh . Go- 
dificatori » Decodificatori » Matrici » Selet- 
tori » Multiplexer . Comparatori » Addizio- 
natori . Sottrattori . RTL, DTL, TTL, FST, 
TTL S. NMOS, PMOS, VMOS, CMOS. F L . 
flip-tlop, SR. JK. T, D » Multivibratori 
(Schmitt) . Registri • Dispositivi persintesi 
vocate e per Speech Recognition 

ELETTRONICA DIGITALE VOL. 2 
. Shift register • Clock . Contatori Btnari » 
Contatori Decimali » Tlpi di memorie » 
ROM, RAM. EPROM .Organizzazionedella 
memoria • Operazionail . Sample and hold 
» Convertitori A/D e D/A . Conyersione V- 
f/f-V . Caicolo delle probabifita .Struttura 
del Bus • Bus standard .Trasmissionedati. 
Interfacce standard • Optoooupler > Fibre 
ottiche . Esempt (UART - USART UIA) 

Se desiderate abbonarvi aU'Enciclopedia di 
Elettrorica e tnforrnalica usufruendo di un 
prezzo speciale, ricevendo direttamente a 
casa vostra fe copie, potete inviare un asse- 
gno, o un vaglia postale oppure versate rim- 
port o di L. 130.000 (anziche 165.000) sul 
ccp n" 11666203 intestate a 
Gruppo Editoriale Jackson - Grand! Opere. 
Per evitare dannt ai fascicoli e garantire il 
recapito, te spedizioni saranno effettuate 
mensilmente (raggruppando 4o5fascicoli) 
in apposito imballo. 

MICBOPROCESSOH1 
• !/D di un microprocessore » Struttura di 
un microprocessore • Interfacce specializ- 
zate • Mezzi di sviluppo per microprocessp- 
ri « Linguaggt » Indirizzamento • Program- 
mazione . Microcalcolatori • Micropro- 
grammaztone • Svtluppi Futuri 

TELECOMUNICAZIONI 
• Onde e I ettrd magnetic he .Fittri -antenne- 
radar . Trasmissiohe: modulazione, tra- 
sduttori cavi, acustica, ottica, trasmissione 
dati (cenni), com and i a di stanza, controllo 
di parita » Rtcezione: Radio, TV, Tetefonia, 
CB » Trasmissione dati « Varie 

INFORMATICA DI BASE 
» Informatica: ieri, oggi edomani .Architet- 
tura del calcoiatore elettronico digitale . 
Funzionamento del calcoiatore . Le memo- 
rie .Tecniche edispositivi di ingresso/usci- 
ta » Struttura dei dati » Gli archivi dei dati » 
Programmazione » Sistemi operativi . Lin- 
guaggi e traduttore . Assembler . Cobol » 
Basic • Fortran » Pascal » Simula » Lisp » 
PL1 • RPG . Altri linguaggi . I data base 

INFORMATICA E SOCIETA' 
• 11 computer e la scienza . 1} computer e la 
tecnica • II computer e la vita di tutti i giorni 
• II computer el'elettronica nell'abitazione » 
II computer e rufficio • II computer e I'efet- 
troniea nelia produzione • II computer e 
I'elaborazione nella mustca » Lacomputer- 
grafica • La progettazione e il controllo tra- 
mite i) computer«I probleml di segretezzae 
di esclusivita » Computer ed inteiligenza 
artificiale • Computer e istruzione. 



QUANDO JACKSON 

NON E SOLO ELETTRONICA 

EINFORMATICA. 

GRUPPO EDITORIALE JACKSON 
SERVIZIO ABBONAMENTI 

r-ir 

L'unico mass-media di strumenti 

musicali e audio-registrazione. 

Strumenti Musicali un"'altra" rivista 
Jackson, ma con lastessaautorevolezzae 
professionalita delle riviste specializzate 
in elettronica e informatica. 
£ il mensile ptu letto dai professionisti 
deila musica, dagli appassionati di stru- 
menti musicali. tradlzionaii ed eiettronici. 
Servtzi speciali e test su singoii strumenti 
dai piii diffusi ai piu strani; articoii didatti- 
ci, consigli pratici, anaiisi di mercato, in- 
terviste, novit^etanteaitrerubrichecosti- 
tuiscono i! prezioso contenuto di Stru- 
menti Musicali. 
La rivista che e ormat un simboio per tutti 
coipro cheamano non solo la musica, ma 
i mezzi per studiarla, comporla, eseguiria. 
Giunta.al quinto anno di vita, Strumenti 
Musicali e la rivista del Gruppo Editorials 
Jackson con tirature da vero e proprio 
mass-media. 
Strumenti Musicali: I'appuntamento men- 
sile per chi esige professionalita, nell'edi- 
toria musicale. 

Gli speciali detl'anno 

Strumenti Musicali e nota sia per gli spe- 
-ciafi, sia per gli Audiotest: eienchlamone 
alcuni, tra quelli che hanno riscontrato 
maggiore success© in quest'ultimo anno. 
Fender Stratocaster, storia e segrefi - 
Epiphone voce detle stelle - Accordatori 
eiettronici - Fender Broad caster/Tel eca- 
ster - Le Rickenbacker - Les Paul Stan- 
dard - Chitarre da studio - Gretsch Story- 
I bassi elettrici B.C. Rich - Una Strato tutta 
"Di Marzio". 
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anno 4 - n0 43 Dicembre 1982 

Direziono e Redaztone; 

Editors JOE 
Direttore responsabite: 
Redatlore capo 
delTediz. internaztonaie; 

Via dei Lavoratori. 124 - 20092 CmiseUo B 
Tei 61 72 641 - 6173,441 

Ruben Castelfranchi 

Paul Holmes 
Redazlone ilallana: 
Staff di redazione: 

Abbonamenti; 

Damele Fumagalli 
J Barendrecht, G H K. Dam, P E.L 
Kersemakers. E Krempelsauer, G Nachbar, 
A. Nachtmann. K, Walraven. 
Patrizia Ghioni 

Contabiliia: Claudia Montu, Pinuccia Bonini 
Maria Grazia Sebasiiani, Antonio Taormino 

Amminfstrazione: Via V. Montt, 15 - 20123 Miiano 
Aul Trib. di Wtlano n. 183 del T9-S-1979 
Spedizione in abbonamenlo poslaie gruppo ltl/70 
Concessionaria ©sclusiva per la distribuzione in Italia 
Sodip - Via Zuretti, 25 - 20125 Mtiano 
Btampa; Grafiche Pirovano - S. Giulrano M (Ml) 
Prezzo della rivista: L, 2,500/5.000 (numero doppio) 
Numero arretralo L. 4.000 
Dirilti di riproduzione: 
Italia: JCE - Via dei Lavoralon, 124 - 20092 Cumsetlo B. 
Francia: Socibte des Pubfications Elektor sari, 
Route Nationale, Le Seau 59270 Bailleul 
Inghiiterra: Elektor Publishers Ltd, Canterbury, CT1 1PE Kent 
Germania Elektor Verlag Gmbb, 5133 Gangeit 
Olanda Elektuur S V.. 5190 AB Beek 
Spagna, Elektor C/Ginzo de Limia, 48 Madrid - 29 

OIRITTl D AUTORE 
La protezione del diritto d'autore e estesa non solamente al contenuto redazionale di 
Elektor ma anche alle illustrazioni e ai circutti stampati. 
Conformemente alia legge sui Brevetti n0 1127 del 29-5-39, I circuit! e gli schemi 
pubblicati su Elektor possono essere realizzati solo ed esclusivamente per scopi 
privati o scientific! e comunque non commercial, L'ulilizzazione degli schemi non 
comporta alcuna responsabiiit^ da parte della Society editrice 
La Society editrice b in diritto di tradurre e/o fare tradurre un articolo e dt utilizzarlo per le 
sue diverse adizioni e altivila dietro compenso conforme alle lariffe in uso presso la 
Society editrice stessa 
Alcuni c«rcuiti, disposilivi. componenti, ecc, descrrtti m questa ri vista possono 
beneticiare dei diritti propri ai brevetti; la Societa editrice non accetta alcuna 
responsabilita per it fatlo che cib possa non essere menzionato. 

ABBONAMENTI 
Abbonamenti annual! 

Italia 
L. 24.500 

Estero 
L 37.000 

1 versamenti vanno indirizzati a J.C E - Via del Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello G 
mediante Tacclusione di assegno clrcolare. vaglia o ulilizzando il conto corrente postate 
n0 315275 

CORRISPONDENZA 
DT = oomande tecniohe 
DR direttore responsabite 
C1 = cambio rndirizzo 
EPS — circuit! stampati 

CAMBIO DI INDIRIZZO 

P = pubbbcita, annunci 
A = abbonamenti 
SR - segretaria di redazione 
SA = servizto riviste arretrate 

I cambi d'indirizzo devono essere comunicati almeno con set settimane dl anticipo 
Menzionare insleme al nuovo anche »J vecchio indirizzo aggiungendo, se posstbile, 
uno de» cedolini utilizzalo per spedire la rivista. 
Spese per cambi d'indirizzo; L. 500 

DOMANDE TECNICHE 
Aggiungere alia nchiesta L. 300 in francobollf I'mdirizzo del richiedenle; per richieste 
provementi dalLestero, aggiungere, un coupon-risposta mlernazionale 

TARIFFE DI PUBBLICITA' (nazionali ed internazionali) 
Vengono spedlte dietro semplice richiesta indirizzata alia concessionaria esclusiva 
per ritalia: 
Reina & C. - Via Washington 50 - 20149 Miiano - 
Tel. 02-4988066/7/8/9/060 (5 It nee r.a.} - TX 316213 
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Cos'e un TUP? 
Cos a signifioa 3k9? 
Cos'e il servizto EPS? 
Cosa vuol dire DT? 
Cosa si intende per 
il torto.di Elektor? 

Tip! dl semlcondunorl 
Le abbreviazioni TUP, TUN, DUG, 
DUS si trovano impiegate 
spesso nei circuiti di 
Elektor Esse si rlferiscono a tipi 
dt transistor! e diodi df fmpiego 
universale, che hanno dati lecnici 
cdrrfapondemf tra lore e 
dif'feriscono solo per il tipo di 
contenftdre e per i cottegamenti ai 
piedini. Le prestazioni limite 
inferiori del eomponenti TUP- 
TUN DUG-DUS sono raccolte 
neiie tab.elle I p It. 

Tabelta 1. 
Prestazloni mini me 
peri TUP e TUN. 
Uceo max 20 V 
lu max 100 mA 
hie min 100 
P™ max 100 mW 
{t rrrfn 100 MHz 

Esempi di etementi TUN: 
BC 107 (-8, -9). BC147 (-8, -9). 
BC 207 (-8. -9). BC237 (-0, -9). 
BC.317 {-8,-9) BC347 (-8, -9) 
BC 547{-8,-9), BC171 (-2,-3), 
BC 182 (-3, -4), 8C382 (-3. -4), 
BC 437 (-8, -9), BC414 
Esempi di elementi TUP: 
BC177 {-B. -gj.BCiST (-8. -9). 
8C204 (-5. -6), BC307 (-8. -9). 
BC320{-1l-a).eC350(-l.-2). 
BC557 (-8.-9), BC251 (-2,-3). 
BC212{-3.-4), BC512(-3,-4), 
BC261 (-2,-3), BC416 

Tabella II. 
Prestazion! minims 
peri DUG ed i DUS 

DUG 
Ur max 
I.F max 
Ih max 
Ptoi max 
CD max 

20 V 
35 mA 
100 nA 
250 mW 
10 pF 

Esempi di eiementi DUG: 
OA85, OA9T, OA95, AA116 
Esampi di elemantf DUS; 
BA127, BA217, BA317. BAV61 
BA217, 
1N914, 1N4148 

Moltl semfconduttori equrvaientl 
tra ioro hanno sigte diverse. 
Trovandosi in difficoltS a reperire 
irt.commerci.o un tlpo speciale. 
viene fprnitd su Elektor dove 
possibile, un tipo universale. 
Come esempfo Pi si puo riferire al 
tipo di circuito integmto 741, i! 

guate puo essere siglato; 
HA 741, LM 741, MC 741, MIC 74, 
RM 741, SN 72741 ecc. 

Valor) delle resistenze 0 del 
condensatori 
L'espressione. dei vaiori capacitivi 
e.resistivi awiene senza uso deiia 
virgoia. At posto di questa, 
vengono impiegate le 
abbreviaziont di uso internazionaie 
p (pico) = to"'' 
n (nano) = lO'" 
V (micrq) = lO"* 
m (milti) - 10"3 

k (eh lid) = KP 
M (mega) = ICF 
G (gisa) = 10' 

DUS 
25 V 

100 mA 
1 ptA 

250 mW 
5 pF 

Atcuril esempi di desigpazione 
dei vatori capacitivi e resistivl: 
3k9.= 3,9 kfi = 3900 O 
0Q33 = 0.33 Q 
4p7 = 4.7 pF 
5n6 = 5,6 nF 
4(i7 — 4,7 pF 
Dissipazione delte resistenze: 1'4 
Watt (in mancanza di di versa 
prescrizidne). 
La ten si one di lavoro dei 
condensatori a film plastico. deve 
essere dl circa il -20% superiore 
alia tensione di alimentazione del 
circuito. 

Dati in tensione conlinua 
I vaiori di tensjpne.continua forniti 
in un circuito, devono ritenersi 
indicativi. quindi il vaiore misurato 
se ne puo scostare entfq i timiti 
del ± 10% [lo strumenlo di misura 
dovrebbe avere una resistenza 
intsrna > di 20 kfi/V). 

Servlzio EPS 
Numerosi circuiti pubblicati sonq.- 
corredati delta basetta stampata. 
Elektor ve ta tornisee gia pronta, 
pubblicando ogpi mese I'eienco di 
quette disponibili sotto la sigla 
EPS. {dall'ingiese Elektor Print 
Service, servizio circuit! stampati 
Elektor). II montaggio del circuiti 
viene alquanto facilitate dalta 
serigrafra dei la disposizione.dei 
componenti, dalla limitazidne 
deile aree di saldaturae dalla 
riproduziqne detie piste conduttrici 
riportata sul talo componenti. 

Servizio tecnico letter? 
— Oomande tecniche (DT) 

possono essere evase si a per 
Iscritto che oralmente durante 
!e ore dedicate alia consuienza 
telefonica La redazione 
rimane a disposizione ogni 
lunedl dalle ore 14 00 alte 
16,30 

— !! torto di Elektor fornisce 
tutte le, notizis importantl che 
arrivano dopo I'uscita di un 
articoio, e che vengono riferite 
al iettore quanto prima e 
pqsslbtle. 
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Piccoli Annunci 
le Inserzioni dovranno esserci inviate utilizzando I'apposito coupon riporlalo qui so (to. 

A)M6S , 4K HAM -f Basic -f- Assem- 
bler -|- espansione 16K RAM + 16. K: 

EPROM, in CO a! cm to a industrials. 
Terminals con monitor 12 poitlcl vsr- 
de, 16 righe 64 oaratteri i/O RS232, m 
contenitore i ndu stria fe; last is ra RCA. 
Stampants EPSON TX80B. 80 Colort- 
ne, trattore. Tutto per due milioni In 
contantt, solo direttamsnte dopo vi- 
sions. 
Fantinato fienato - Via G. Grusff, 50 - 
21013 Gallarate (VA) - Tel. 0332- 
759452 ore uffioio. 

ZXE1 - ZXSO Nuova ROM. Betlisslmi 
programmi veratnenle originali (i mi- 
gfipri del miei due annr di hobby) von 
do ad un prezzo ridicoio. Un nastro 
BASF/TDK 60 cojmiti coimo di pro- 
grammi per sole u, 12,000 cdmpreso it 
costo del nastro epostaii! Meraviglio- 
si programmi elaborati da me per cut 
vi garantisco soddisfaiione, a meno 
di 500 lire I'uno. 
Bruno Del Medico - Via Torino, 72 - 
04016 Sabaudia (LT) 

Vendo Micro computer esadecima|e 
"Junior Computer" pubbtieato su 
questa rivista, montato .8 pertetta- 
mente funzionante piii II iibro per im- 
parare a programmario a sole lire 
115.000 tratt. 
Costantino Amico - Via P.P. Mola, 42 - 
20756 Milano - Tel. 02/3271358SERA. 

Progetto del sintetizzalore mini moog 
mod. D deila Moog Corp, completo di 
schemi eleltrici di ogni sua pane 
(VCO, VCF, Tastiera, etc.) Vendo L. 
30,000 -f spese postati (spedtzione 
con trass eg no) 
Galante Francesco - Via Giovanni 
Gussone, 38 - 00171 ROMA 

Camblo motore a scdppio benz., aii- 
mentatori powerone 3A 5V per pp. 
REED reis 5V, 2 integrati per voltamp 
digitale 4 cifre s 1/2 tutto perelskter- 
minal e tastiera ASCII. 
Telefonare pomeriggio per accordi. 
Maroffa Antonio - Via P. Boschi, 46 - 
02100 Rieti - Tel 482391 

Camblo {Encidopedia "scuola di fo- 
tografia", pomposta di 3 yoiumi e 27 
Sasctcoli da non ri legate. Offro in 
omaggio 3 librij con corso completo 
di "Radio TV" di quaisiasi scuola per 
cornspondenza. 
Cherchi Sergio - Via G. Castiglia, 12- 
07100 Sassart - Tel. 079/245032 

Vendo Ampi. 50 + 50 WL 70.000,100 
W" mono L. 70:000 , 70 W L. 55.000. 
Blocco Ampli a pre-slareo di 16 pezzi 
funzionantl da 5 t 30W a L. 60.000. 
Atimentatore da 1 -i- 30V-2A a L. 
30.000. LIbro "Eiettronlca tntegrata. 
digitale L 25,000, 
Lodi Roberto - Via Kennedy, 14 - 
46029 Suzzara (MN) 

Vendo si ntentizzatore cruise della siel 
MP11 vbci sei mest di vita come nuo- 
vo a un pmzzo eccezionale L, 1.000,000 
Pelliceiari Luciano - Via Panlano, 70 - 
42030 Regglo Emilia - Tel. 
0522/813340 

Sinclair ZXSO vendo completo di 8 K 
ROM 4K RAM tastiera di tipo mecca- 
nico professionale ASCII-QWERTY 
funziont slow e reset inversions video 
cavl e manuale L 240.000, sola espan- 
sione 4K RAM L. 40.000. 
G/org/o Pasquala - Via Campana, 13- 
86029 Venose (PZ) - Tel. 0972/31483. 

Acgulsto Elektor N. 16 del settsiribre 
1960 a L. 1500. Per accordi scrivsrea; 
Giovannini Loris - Via A. Moro, 9 - 
06012 CittS di Castello [PG) 

Vendesl Traduttore llnguistlco slst- 
tronico; modelio FA 300 corredato di 
3 capsule lingua (italiano, francese, 
inglese), adattatore e pile ricaricabjfi 
a L, 200.000 scrtvere per trattare- 
Colena Salvatore - Via A. Ghisleri • 
ParCO Lucrezla - 80144 (NA) 

Vendo computer Phiiips P2000T nuq- 
vo in imballo originale. 
Vendo stampante Honeywell Sara 10 
nuova con imbalio ortginaie. 
Colombo Arnaldo - Via Pietro Calvi, 
IT - 20129 (Ml) - Tel. 717.142, 

Vendo osoiilbscopto autocostruito in 
elegante contenitore, tubo da 2". ban- 
da pass ante circa 5 MHz. Vendo a L. 
155.000 piii spese postali, 
Legal! Paoio - Via XXV Aprils, 4 ■ 
22070 RoderoYCO) - Tel. 031/984114 

Eseguirel cablaggi elettrici ed etettro- 
nfci compreso parte meccanlca. Ros- 
so: emettere regolare fattura massima 
setieta controllabiie. 
Zanlni Andrea - Via Provinciale, 38 ■ 
17040 Gioyo Ligure - Tel. 019/705006 

Trasdultore parlante Texas Intru- 
ments con modulo inglese. causa ter- 
miriati studi, vendo a L 140,000. com- 
pleto imballo originale, documenta- 
ziooe, accessor!. Come nuovo. 
Ca/istr/A/essandro - Via Dei Gem,17- 
51100 Pistoia - Tei. 0573/25027 

Pianoforte elettronico Klinger vendo, 
dispongo materials component vari 
per hobbisti tubi per cscitloscopi, due 
pollici integrati per usi vari prezzi mo- 
dici telefonare ore pasti o scrivere, 
Pavese Armando - Via Cottolengo, 59 
■ 13051 Biella - Tel. 051/27353 

Oftro Luci sequenziali -1 kW in conte- 
nitore L. 40,000. Ftlfrb di rumore ste- 
reo (dolby Ei} in contenitore L: 35.000 
Registratore PhiiipE: PS NZZI5 usato 
pocbissimo e super funzionante L. 
100.000 dispongo di vari alimentatori 
in DC di vari amp. 
Fava Marco - Vis G. Bolognesi, 5 - 
42100 Regglo Emilia - Tel. 0522/75670 

Formate 11 Sinclair computer club1 ri- 
servatd per gli utentl di ZX computer: 
per dettagliare ed interessanti infor- 
mazioni. scrivere subito allegando 
francoboitd per risposta. 
Cam' Qianluca - Via Forlivese, 9 - 
50065 Pontassieve (Ft) 

Vendo microfono turner piu 2 L. 
501000; lineare per FM ALS STE L. 
40,000 - Parafulmine per antenne ver- 
ticale HY GAIN LA 5 L 55.000 
Malaspina Stefano - Via Medaglie 
D'oro, 35 - 63023 Fermo 

Cercasi. se occasione, EI.ekter.minal e 
tastiera ASCII eventualmentecamblo 
con visualizzatpre di indirizzi ingres- 
so 8 bit uscita a tre display sd EPROM 

■2716/32 o motore a scoppio pergrup- 
po eiettrogeno. 
Marcffa Antonio - Via P. Boscbi, 46 - 
02100 Rieti - Tel 482391 

Inviare queslo tagllando a J.C.E. Elektor - Via del Levorelori, T24 - 10092 Clnlsello B. (Ml) 

Cognome . 

Via   

Citta 

PICCOLI ANNUNCI 
(scrivere in stampateito) 

    Nome     

. Tel 

C A.P 
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Vendo nP 990/189 alimentato; moni- 
tor motorola 12:potlieI con. moduli di 
ricambio, EPROM 2716/32 ntiove o 
cambio con pia.stra registrazione Te- 
iefunken con HI-COM. 
Telefonare ore pomeridiane. 
Maroffa Anfonio - Via P. Boschi. 46 - 
02100 Rieti - Tel 482391 

Teiecamera Akay B/N con zoom, vi- 
deoregistratore portatile sistema VTR 
alimentatore stabitizz. e N, 10 bobine 
di videoregistrazione, il tutto AKAY 
usato 10 ore, valo.re usato L. 1.350,000, 
cede subito L. 400.000 
Gagliano Aldo - Via Augusto Platen. 
11 - 90140 Palermo - Tel. 576604 ore 
Ufficio. 

Amante deH'elettronioa e della fbto- 
grafia scambierebbe rivistea materia- 
i.e elettronico con attrezzatura foto- 
gralica. Cerco urg en tern ante lente: 
anteri.ore per cannocchiale terrestre 
di fooafe 500 mm. per offerte scrivere 
al mio indirizzo. 
Srocoo/I Giovanni - Via Largo Soc- 
cea, 33 Inf. 21 ■ 00165 ROMA - 
Tel 6218142 
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Selektor 

Gruppo di media frequenza a banda stretta      
L'articolo descrive una pane importante <3ei ricevitore, I'amplificatore di media frequenza a 
moduiazione di amptezza o di frequenza ed il modo d(. often ere il segrtale audio. 

Antifurto per auto 
I piu grandi vantaggf .di que.sto. cii'otiito s.onb il riprislino aufomatico e.la protezione dai falsi 
allarmi, una cdsa buoria non solo per it pr.oprietario, ma a he he per tutto it vicinato. 

Porta logica variabiie 
Presentiamo uno dei progetti inviatici, composto da due integrati a buon prezzo, reperibili 
ovunque. 

Videogiochi a caricamento rapido 
Con flmpiego di un pfeacodt hardware, i giochi potranno ess ere memorizzatiin una EPBpM: 
on semplice programma sara in gra.do dl trasferire [I gioco chesi.desidera nelfarea RAM entro 
un paio di second!. 
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Sintetizzatore polifonico 
.... coh ia tastiera piiotata da un computer. 

12-47 

Le ultima rifiniture al NUOVO sintetizzatore di Elektor 
It modulo COM. I'alimentatore ed alcuni suggerimenti costruttivi. 

12-50 

Regolatore per lampade fluorescenti   12-58 
L'articolo spiega come si possono modificare le lampade fluorescenti in modo da ppteressere 
anch'esse regolate, 

H computer di Josephson 12-63 
Ci sono due modi per espandere la potenzadi un computer: mootando un maggior numero di 
circuiti logici 6 facendoli lavorare piu' svetti, II computer Josephson, ii "supercervetto" del 
prpssitno future, d.eriva la sua potenza del la velooita. 

L'oroiogio parlante    12-70 
Oiamo at computer-caaalinga 6S02 il dono della "chiacchera" 

Animazione del suono sintetizzato 12-74 
Un modo economico per sfasare un'onda a denti di sega. 

Fischietto elettronico per cant 12-76 
Richiamo ulfrasonico di atta quailta. 

Ancora quafcosa sul PLL   12-78 
Sistema di aggancro della frequenza, 

Mercato 12-82 

La rubrica 

HII 1 IDC 

e a pagina 24 
Mensite associato aH'USPI 
Unione Stampa 
Periodica Italiana 
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i GIOlELLi D! ELEKTOR 
1) JUNIOR COMPUTER (80089-1-2-3 + volume 1 e 2) 

240.000 
2) ELEKTERMINAL (VDU 9966 + tastiera SON 9965 (mobile 

com pre so) 362.000 
3)COMPUTER PER TV GAMES (comprendente 

i KIT 79073-1-2 + Manuals Joystick) 395.000 
4) SCHEDA PARLANTE (comprende Eprom gia 

programmate + 2 da prog ram ma re e tnferfaccia per scheda 
parlante (21034 + 82068) 338.000 

5) CHOROSYNT (completo di alimentatore) 152,000 
6) VOCODER (comprende 1 Bus Board 80068-1-2 

+ 10 Moduli filtri 80068-3 
+ 1 Modulo 1/0 80068-4 
+ Alimentatore S006S-5 
+ Mobile a rack 490.000 

7) ANALI22AT0RE LOGtCO (c.s: base + entrata 
+ memoria + cursorj + display + aliment.) 312,000 

8} MEMORIA PER OSCILLOSCOPIO 128.000 
9) TV SCOPIO (VERSIONE BASE) 115,000 

10) GENERATORE Dl FUNZIONI SEMPLICI 
(9453) (con pan n el I o) 85.000 

11) GENERATORE SINUSOIDALE Dl FREQUEN2E RSSE 
(9948) 50.000 

12) CAPACiMETRO COMPLETO (79088) 65.000 
13) RIVERBERO ANALOGICO - ELETTRONICO (9979)-140,000 
14) ESWAR (EFFETTI SONORI CON RIVERBERO ANALOGICO 

80009) 
15) DISTORSORE Dl VOCE (80064) 
16) LUCf DA SOFFITTO (81012) 
17) POSTER CHE DANZA 

(compreso Poster 81077) 
IS) MIXER STEREO A 5 CANAL! 

(compreso pannello 81068} 
19) DISCO LIGHTS (LUCI PSICHEDELICHE) 

(con fiitroianti-disturbo) 
ARTIST PREAMPLIF1CATORE 
DISTORSORE PER STRUMENTI MUSICAL) 
(completo di pannello frontale) 
PIANOFORTE ELETTRONtCO 5 OTTAVE 
PIANOFORTE ELETTRONICO 7 OTTAVE 

23) MINt-ORGANO (eon tastiera 5 ottave) 
24) FREQUENZ1METRO 150 MH + CAPACIMETRO 

(programm. con modulo FM 771 compreso 82028-82040) 
236.000 

20) 

21) 
22) 

70.000 
33,000 

160.000 

70,000 

135,000 

62.000 

210.000 
548,000 
651.000 
190.000 

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

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

DESIDERO RICEVERE IL GIOIELLO D) ELEKTOR:     

COGNOME   NOME  

INDIRIZZO   N° 

C.A.P DESTINAZIONE  

DATA FIRMA 
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elektor- kit 

elettronica - scienza tecnica e diletto 

Rpahzzazionc APL-Tekno con gli EPS di ELEKTOR 

ELEKTOR-KiT come dalla testata che vedete, 6 una realizzazione A.P.L.-TEKNOcon i 
circuit! st^mpati ortginali (EPS) dt Elektor. 
Gli ELEKTOR-KtTsono blisterati in modooriginaleeda non confondersi con eventuali 
imitazioni che gia si trovano sul mercato! 
Gli ELEKTOR-KIT sono corredati oltre che dagli EPS originali di Elektor, da compo- 
nenti preventivamente selezionati e rispondenti allenorme AMIEeCOIR internazionali 
adottate dai progettisti olandesi dei circuit!. 
La "Scheda di informazione" e un ulteriore riprova di garanzia fatta dai tecnici TEKNO 
coadiuvati da ingegneri per I'assoluta sicurezza di funzionamento del kit. 
Per chiedere i kit, gli EPS ie "Schede di informazione", i consigli tecnici rivolgitt con 
fiducia ai distributor! ELEKTOR-KIT che trovi etencati per Regioni e Provincie nella 
rubrica "CHI E DOVE". 

LANGOLO DEL GUFO 

Pronto! ... N 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 a! vostro distrlbutore indicato nelia rubrica CHI E DOVE". 
Allo stesso distributore potete rivotgervi per la taratura del pianoforte e it "sustein" ... per reperire il digitast 
dei Junior Computer ... per acquistare i BC 557, BC 558 e la UNN 21002; insomma, a) vostro distributore 
potete rivolgervi per i problem! tecnici, reiativi ai montaggi di elektor. 

sei un rivenditore di materiale elettronico 

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

i kit, le riviste e i iibri 

Per maggiori informaztoni spedire questo tagliando a; 

Elektor - Via dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinlsello Balsamo 

Ditta 

Via . ^ n" .Tel.: „ 

CitUt  C.A.P. 

Data . . Ttmbro e firma:  

Siamo interBssati a ricevere ulterlorl Informazioni sulla possibility di diventare rivenditori di Elektor. 
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PUNTI 01 VENDITA DEI CIRCUITI STAMPATI E DEI KIT RELATIVI Al PROGETTI PUBBLICATI DA ELEKTOR 

DISTRIBUTOR! 

ABRUZ2I E MOUSE 

D ALESSANDRO GtULIO 
Via Piave, 23 
65012 CEPAGATTI (PE) 
RB,C. ITALY di PIERMARTIRI & C. snc 
Via De Gaspen, 17/19 
62024 MATELICA (MO) 
Tel. 0737/83187 

CALABRIA 

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

CAMPANIA 

C.E.F. di Febbraio Giuseppe 
Via Epomeo, 121 A/B 
89100 NAPOLI 
Tel. 081/7284166 
C.F. ELETTR. PROFESSION ALE 
C.so Vittorio Emanuete. 54 
80122 NAPOLI 
Tel. 081/683728 
RLIPPONJ CLAUDIO 
V.le dei Pini, 37 
80131 NAPOLI 
Tel. 081/7418453 
ELETTROTECNICA SLID s.r.l. 
Via Settimo Mobilio, 27 
84100 SALERNO 
Tel. 089/239576-9 
ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 
Geom, Salvatore Sciatla 
Via Naz Appia. 123-125 
Casagiove (CQ 
Tel. 0823/460762 
ELETTRONICA TIRRENA 
C.so Mazzini, 224 
84013 Cava dei Tirreni (SA) 
ELEKTRON LAND! & C. s.a.s. 
Via Alfonso Bafzico, 25 
84100 SALERNO 
PM ELETTRONICA sdf 
Via Nicola SaJah 13 
82100 BENEVENTO 

EMILIA-ROMAGNA 

COMPUTEX 
Via Cfespellani, 73 
41100 MODENA 
Tel. 059/366436 
B.M.P. s.n.c. di Benevelli & Pfandi 
Via Porta Brennone, 9/B 
42100 REGGIO EMILIA 
Tel. 0522/46353 
C.T.E.N. 
Vja Corbari, 3 
47037 RIMINI (FO) 
DITTA PROCEEDING ELETTRONIC SYSTEM 
Via Bergamlni, 2 
41030 S. Prospero (MO) 
Tel. 059/908407 
ELETTROMECCANICA M & M snc 
Via Gram set, 27 
29100 PIACENZA 

.0523/74664 

E. Mezzetti snc 
Via A. Agnello. 18/20 
48100 RAVENNA 
Tel. 0544/32267 
FLAMIGNt ROBERTO 
Via Petrosa. 401 
48010 S. Pietro in Campiano (RA) 
Tel. 0544/576834 
G.H.A. di A. Menegatti 
P.zza T. Tasso, o 
44100 FERRARA 
Tel. 0532/391441 
LA COMMERCIALE 
ELETTRONICA sas 
di Martineli Marco & C. 
Via Elia Rainusso, 60 
41100 MODENA 
Tel. 059/330536 

FRIULI VENEZIA GIUL1A 

e. & s. 
V.le XX Settembre, 37 
34170 GORI2IA 
Tel. 0481/32193 
ELEKTRONIA di Bonazza 
Via FabiO Severe, 138 
34100 TRIESTE 
Tel. 040/574594 
ELETTRONICA PECORARO 
Via S. Caboto, 9 
33170 PORDENONE 
Tel. 0434/21975 

Alfo scopo di dare la necessaria assistenza tecnica at lettori 
con le migfiori garanzie dj funzionamento degli ELEKTOR- 
KIT, e stata creata la 

TEKNO 

un:organizzazlone professionale, formata da irtgegneri e 
tecnic) specializzati, che montano, coflaudano i circuit! e 
fornlscono una chiara relaziorte tecnica "Scheda di infor- 
mazione", con i suggerimenti di montaggio, di controllo del 
ctrcuito, con I'ausilio anche del test-point. 
La TEKNO 6 poi digpontbtle a dare chiarimenti e suggeri- 
menti che possono essere richiesti dai lettori telefonando 
allo 04S/582816 il sataato dalle 9 alle 12 oppure scrivendo 
al seguente Indirizzo: 
TEKNO - SERVjZiO ASSISTENZA ELEKTOR 
Via Tombetta, 35M. 

P.V.fl. ELETTRONICA 
Via A. Marangonl, 21 
331" UDINE 
Tel. 0432/297827 

LAZIO 
DERICA IMPORTEX sas 
Via Tuscoiana, 285/B 
00181 ROMA 
Tel, 06/7827376 
E-C.M. 
Via Mastruccia. 50/52 
03100 FROSINONE 
ELETTRONICA ALBERTI 
Via Spontinj, 23 
00043 Ciampino (ROMA) 
Tel, 06/6110310 
PANTALEONI ALBO 
Via Renzo da Ceri, 126 
00195 ROMA 
Tel. 06/27902 
REEM 
Via di Villa Bonelli, 47 
00149 ROMA 
Tel, 06/5264992 
ROMANA SURPLUS 
P.zza Capri, 19/A 
00141 ROMA 
Tel. 06/8103668 
ELETTRONICA OIGITALE s.n.c. 
Via Piave, 93/93B 
05100 TERN! 
Tel, 0744/56635 
ELETTRONICA 01 ROLLO 
Via Virgilio, 81B/B1C 
03043 Cassino (FR) 
Tel. 0776/49073 

liguria 
2002 ELETTROMARKET di R. Sacco 
Via Monti, 15 r 
SAVONA 
Tel. 25967 
NUOVA ELETTRONICA LIGURE srl 
Via A. Odero, 22/24/26 
16129 GENOVA 
Tel. 010/566572 
DITTA GARDELLA PAOLO 
P.zza Torino, 12/6 
16033 Lavagna (GE) 
Tel. 0185/305763 

LOMBARDIA 

Bazzoni Giampiero 
Via V. Emanuele, 106 
22100 COMO 
Tel. 031/269224 
GRAY ELECTRONIC 
Via Nino Sixio. 32 
22100 COMO 
Tel. 031/557424 
C.A.M. srl 
Via B, Croce, 2 
27029 VIGEVANO (PV) 
Tel. 0381/71452 
CENTRO KIT ELETTRONICA snc 
Via Fern, 1 
20092 C1NISELLO BALSAMO (Ml) 
Tel. 02/6174981 
DITTA SO.CO. sdf 
Via Matteotti. 99 
20041 Agrafe Brianza (Ml) 
Tel. 039/650959/650635 
DITTA ELECTRONIC CENTER 
COMPUTERS 
Via Ferrini, 6 
20031 Cesano Mademo (Ml) 
Tel. 0362/520728 
RG ELETTRONICA 
Via Carnevale, 94 
20158 M1LANO 
Tel. 02/376869 
SAVA snc 
Via P. Cambjasi, 
20131 MILANO 
Tel. 02/2850194 

14/3 

DITTA R.C, ELETTRONICA 
di Roberto Gianluigi Carruba 
Via Trieste, 41 
25100 BRESCIA 
Tel. 030/292280 

MARCHE 

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

P1EMONTE 

C.E.A. dl Ponti Mario 
Via Bonardi, 28 
13014 COSSATO (VC) 
Tel. 015/99978 
C.E.E.M.I. sas 
Via Carducci, 10 
28100 NOVARA 
Tel, 0321/35781 
FIRET S..A. 
Via Avigliana, 45/F 
10138 TORINO 
Tel. 011/751987 

FIRET S.p.A. 
Filiale Nord 
Corso Vercelli, 129 
10156 TORINO 
Tel. 011/6066672 
FIRET S.p.A, 
Filiale Sud 
Corso Roma, 95 
10024 Moncellierl (TO) 
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, di Franco Russo 
C.so Giannone, 91A 
71100 FOGGIA 
Tel. 0881/79054 
"Zero dS" snc 
Via Torino. 35 
71036 Lucera (FG) 
Tel. 0881/942172 
DITTA ELCO di Narducci Pietro 
Via Emanuele II, 39 
74023 GROTTAGLIE (TA) 
Tel. 099/663051 

SICILIA 

CENTRO ELETTRONICO 
Via A. Specchi, 54 
96100 SIRACUSA 
Tel. 0931/41130 
DIPREL 
Via Solemi, 32 
91026 Mazara del Vallo 
Tel. 0923/941874 
ELCAR di Cardillo Vlncenzo 
Via P, Vasta, 114/116 
95024 Acireale (CT) 
ELETTRONICA GAMMA 
di Scandurra & Dibella 
Via Risorgimento, 5 
95010 Macchia di Giare (CT) 
Tel. 095/939136 
ELETTRONICA AGRO 
Via Agrigento, 16/F 
90141 PALERMO 
Tel, 091/250705 
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ELETTROSUO 
Via Duca d'Aosta, ill 
97019 Vittoria (RG) 
Tei, 0932/992511 
LM.E.T. TELECOMUNlCAZtONI 
Via Milano, 14 
95128 CATANIA 
LAT1SOLE MARIO 
Via Mario Qori, 158 
93015 Niscemi (CL) 
Tel. 0933/951829 
MANGANO SALVATORE 
Via Fimia, 16 
95128 CATANIA 
Tel. 095/441244 

SARDEGNA 

RIVA GIOVANNA 
Via Montebeflo, 13 
07024 La Maddalena (SS) 
Tel. 0789/73736 

TOSCANA 

COSTRUZJONI 
ELETTRONICHE LUCCHESI 
Via G. Puccini, 297 
55100 S. Anna (LU) 
Tel. 0583/56857 

C.P.E. ELETTRONICA sas 
Via S. Simone, 31 
(Ardenza) 
57100 LIVORNO 
Tel. 056/50606 
ELECTRONIC MARKET srl 
Via della Pace. 18/A 
58100 GROSSETO 
Tel. 0564/4111090 
MALPICf ALESSANDRO 
ViaDel Bargee, 6 
50135 FIRENZE 
Tel. 055/604030 
PETROCCHI Dr. Andrea Giovanni 
Via Lorenzetti. 5 
52100 ARE2Z0 
Tel. 0575/354214 
SUN TRONIC SERVICE srl 
Via Enrico Guide Bocci, 45/53 
50141 FIRENZE 
Tel. 055/411758 
MATEX ELETTRONICA 
PROFESSION ALE 
Via Satfi, 33 
56025 Pontedera (Pi) 

TRENTiNO 

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

VENETO 

A.P.L. srl 
Via Tombetta, 36/A 
37135 VERONA 
Tel. 045/582633 
BECCARf ELETTRONICA 
Via Belluno, 45 
32032 Feftre (BL) 
Tel. 0439/80518 
E.B. ELECTRONIC SYSTEMS 
di E. Brancaccio 
Via Roma 128/B 
35010 Vigodarzere (PD) 
Tel. 049/702018 
ELECTRONIC MARKET 
Via S. Maria Maddalena, 11/A 
31046 Oderzo (TV) 
Tel. 0438/24258 
ERTES 
Via Unita d'ltalia, 142 
37132 S, Michele Extra (VR) 
Tel. 045/973466 
MCE ELETTRONICA srl 
Via Dante, 9 
31029 Viltorio Veneto (TV} 
Tel. 0438/53600 
R.T.E. ELETTRONICA 
Via A. Da Murano. 70 
35100 PAOOVA 
Tel. 049/605710 

SV1ZZERA 

ROBBIANI E VALLI SA 
Via G. Rusca 
CH 6862 RANCATE 
(Svizzera Italiana) 
Tel. 004-091-686680 
TERBA WATCH S.A. 
Via Dei PiOppi. 1 
6900 Lugano-Massagno 
Tel. 004-091 -560302 

• I kit vongono (ornitl completl dl clrcutto stampato, componentf elettronicl, e una descrtzione illustrata che faclllta II montaggio del 
c! rent to e la sua messa In funzlone, facendo rlfetimento anche al (est-po)nt per una rapida veriflca del clrculto. 

• I kit possono eseere ordinal! per posta o acqulstatt dtrettamenle presso I distributor), del quail vl lorntamo gll iodfrizzl In queste paglne 
della rivista (Attenzlone, non presso la J.C.E.). 

• Oltre al kit completl. In scatola dl montagglo, sono dlaponlbili anche I kit premcntatl e collaudatl con o senza f relativl contenftorl. 

SERVIZIO ESS 
Dischi 45 giri con progfamma per microprocessore 
ESS 0Q2 < DISCO 45 gm) 
ESS 004 [DISCO 45 Qtrii 
ESS 005 I DISCO 45 gin) 
Cassette con programma per microprocessore 
ESS 007 ^CASSETTAi ESS 008 [CASSf TTAJ 
ESS 009 [CASSETTM 

SOFTWARE 

SC/MPcon melodia di Natale NIBS f 
PER SC'MP Luna battagha navale giornale iumtnoso bionfitio. programma d analist, disassembler 

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

9.000 
9.000 

13.000 

L 23.000 
L 10.000 
L 31.000 

SERVIZIO PROM-EPROM PRE-PROGRAMMATE 
500 
501 
502 
503 504 
505 506 
507'N 
508 
509 
510 
511 

FI.BUG IN VERSIONE ORlGINALE 3xMM 52040 EL BUG If VERSIONE SDMP 3xMM 52040 
PROGRAMMA 01 ROUTINE PER NIBL COMPUTER 
JUNIOR-MONITOR 1*2708 LUCI DA SOFITTO 1x2708 
PROGRAMMA PER INTFLEKT 2x?716 
MONITOR PER JUNIOR C 1x2716 FPROM 
MONITOR 01 S1AMPA PER JUNIOR C PME 1x2716 EPftOM PROGRAMMA D INOIRiZZO BUS PER JUNIOR C 1x8?S23 PROM 
OINAMfCA Di PROCESSO PER JUNIOR C 1x2716 EPROM 
FREOUENZIMETRO 150 MH7 2*82523 PROM. PROGRAMMA. DISASSEMBLER PER JUNIOR C SU EPROM PROGRAMMA 
2716/2732 PROGRAMMATO IN ESAOECIMALE 1x2716 EPROM L 

35 000 
35 000 
15 000 
15 000 15 000 
50 000 
25 000 
25 00C' 
15 000 
25 000 30 000 
28 000 

ATTENZtONE 
ll codice riportato nelt'elenco dei kit. deve essere indicato 
nell'ordinazione. 
Tale codice dovr8 essere preceduto da una delle seguenti si- 
gie di riconoscimento (relativamente a cio che si vorra acqui- 
stare): 
E =Kit (scatola di montaggio). 
EP =Kit premontati. 
EMC=Klt montato complete, nel suo contenitore. 
Se U codice non sara preceduto da queste sigle, si intendera 
I'ordine per if solo circuito stampato (EPS). 

TAGLtANDO O'ORDINE EPS-ESS-KIT da inviare a : Elektor-kit APL - Via Tombetta, 35/a - 37135 Verona. 
Nom* Cognome 

u IE 

I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I 
C»P 

i i i i i i i i i i i i i i i     i i i i m Codk* Fiicat# (indispanaabit* p*r t* aitanda) 
I I I I I I I I TTTTTTTT1 
Invialemi 11 seguente materiale, pagharb al posllno I'lmporto ralativo + tpase dl apadlziona. 

Termini di consegna 
EPS 15 gg dalla data di rtcevimento delTordine 
ESS 30 gg dalla data df rtcevimento dell ordine 
KIT 15 gg dalla data di ricavimento deH'ordme 

Data _ 

Firma 

Codice Quantity Codtce Quantity Codice Quantity Codies OuantlU 
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PBEZZQ aEKTOfl 12 MAGG10 1980 

C0D1CE PftEZIO 
KIT 

STAM 
PAT0 

ELEKT8QN M. 1 - GUI END 1979 
EPS 9453 GENERATORE DI FUNZiOHl SEMPUCI (compreso 

trasformatore e pannello frontale) 83.5QO 1t500 
EPS 9453 F PANNELLO PER GENERATORE FUNZIONI SEMPLICI tisoo 
EPS 9465 ALIMENTATORE STABIUZZATO A CIRCUITO 

INTEGRATO LM 317 STEEL 
'senza rrasfoimatorel 58.000 5 BOO 

EPS 78041 * TACHI METRO PER BICICLETTA (compresr senson magnelici 
e stmmentol 22.000 4.500 

EPS 1234 * RIOUTTORE OINAM1CO Di RUMOR E (per registraton aiHio) tsooo 4.700 
EPS 9743 ' COMANDO AUTOMATICO PER CAMBIO DIAPOSITIVE rcompfeso 

iTiicroamperometro) 23.000 4.700 
EPS 4523-9831 ' LE FOTOGRAF1E DI KIRLIAN (bobina Eat cwDpresa e 

trasformatore) 85.000 11.500 
EPS 1473 ' SIMULATORE OEL FISCHID A VAPORE 16.5001 5,400 
EPS 9765 * INIETTORE DI SEGNALI 10.500 3,500 
EPS 1471 SlNTETtZZATORE Dl VAPORIERA 15,000 5.400 
EUKTOB N. m - LUGUQ 1979 
EPS HB 11a * AUSTERO: AMPLIFiCATORE HI-FI 4 W 4 OHM (VERSIONE 12V) 

(A TRANSISTORI) COMPLETO D! ALTOPARLANTI 24.000 6.000 
EPS HB 12 a * ALIMENTATORE 12V - 2A PER AUSTERO (sma 

trasformatore) (a transiston) 11.500 4,500 
EPS H8 13 ' PRE AMPLIFICATORE STEREO HI-FI PER AUSTERO (a transiston) 27,700 11 900 
EPS HB 14 * , PREAMPUFICATORE FONICO 11.100 6.500 
EPS KD 4 RIFERIMENTO Dl FREOUENZA UNIVERSALE 24.500 7.900 
EPS 77005 DISTORSIOMETRO 21.300 8.500 
EPS 77059 ' ALIMENTATORE 0 - 10V CON LM 723 15,000 5,900 
EPS 77101 AMPLIFICATORE 4- m CON TDA 2002 Icon aletla di 

raffreddamento) 13.500 5,000 
EPS 9398/9399 l' PREAMPUFICATORE STEREO Ht-Fl PRECO 50.500 16.000 
EPS 9525 ' INDICATORE Di PICCO A LED 19.800 6,200 
ELEKTOR H, 4 - SETTEMB8E 1979 
EPS 9797 # TIMER LOGAR1TMICO PER CAMERA OSCURA 52.000 8.500 
EPS 9860 ' PPM: VOLMETRO Dl PICCO AC SU SCALA LOGARITMICA 

(circuito base) 15,500 6.500 
EPS 9817-1/2 VOLMETRO A LED CON UAA 180 icon led Siemens piatb) 31.500 9.000 
EPS 9827 * CAMP! MAGNETIC! IN MED1CINA 17.000 5.400 
EPS 9927 ' MINI-FREQUENZ1METRO 1 MHz 65.000 8.500 
EPS 9952 ' SALOATORE A TEMPERATURA CONTROLIATA COMPLETO 01 

SCATOLA E SUPPORTO PER SALOATORE 55.500 700 
SALDATORE A TEMP. CONTROLIATA COMPLETO 01 PUNTE 32,000 

EPS 9970 * OSCILIOGRAPHIC (figure di lissaious) SULL OSCILLOSCOPIO 43.000 7.900 
EPS 9344-1-2 MINI-TAMBURO 73.400 12.200 
EPS 9344-3 * GENERATORE Dl RITMI IC 45.100 6.500 
EPS 3948 * GENERATORE SINUSOIDALE Dl FREQUENZE FtSSE 55.000 8,800 
EPS 9491 ' SEGNALATORE PER PARCiMETRI 26.900 5.100 
ELEKTOR N. 6 - NOVEMBRE 1979 
EPS 9401 ' EQUIN — 11000 
EPS 9973 ' UNITA Dl RIVERBERO ANAL061CA 149.000 22.000 
EPS 79005 ' INDICATORE DIGITAIE UNIVERSALE 36400 B.3Q0 
EPS 9751 * SIRENE 21.000 6.500 
EPS 9755-1-2 TERMOMETRO 51,500 14,000 
EPS 9325 DlGtBELL 26.300 10.700 
EPS 79075 MICRO COMPUTER BASIC 211.800 24.750 
ELEKTOR H. 7 - DlCEMBIIE 1973 
EPS 79006 * GfOCQ "PROVA Dl FORZA" 23,300 7,600 
EPS 79073 COSTRUZIONE OEL COMPUTER TV GAMES 275.000 50,000 
EPS 79073-1 TAST1ERA 97.000 15.000 
EPS 79073-2 ALIMENTATORE 45.000 7.000 
EPS 9906 ALIMENTATORE PER MICRO COMPUTER BASIC 56,200 13.200 
EPS 9967 MODULATORE TV UHF ■ VHF 23.000 7,200 
EPS 9937-1-2 AMPLIFICATORE TELEFONICO 29.200 10.500 
EPS 3885 SCHEOA 4 K RAM — 46.200 
EPS 80024 BUS BOARD 1 compreso cavo flessrbile 64 pob con cormeuon) 87 000 20.000 
ELEKTOR H. 3 - 6EHNAJ0 1980 
EPS 79519 ' SINTONIA DIGIT ALE A TASTI 65.200 12.800 
EPS 9965 TASTIERA ASCII 147.000 27.600 
EPS 9966 ELEKTERMINAL 235 000 25.000 
EPS 9984 * FUZZ BOX VARIABILE 17,500 5.900 
EPS 9985 * CONTAMINUTI CHIOCCIANTE 28.900 9,100 
EPS 9988 ' POCKET BAGATELLE (gioco di deslrezza) (complelo eft joystick) 21.600 6.500 
ELEKTQfl N. 9 - FEBBRAID 1960 
EPS 79038' ESTENSIONE OELLE PAG1NE DELL'ELEKTERMI^L 
EPS 79077 * SEMPLICI EFFETTI SONORl (sirera e cinguettio d'uccelii) 
EPS 79082 * DECODER STEREO 
EPS 79037 * CHASSIS Ot MEDIA FREOUENZA (compreso sliumento) 
EPS 790B8-1-2-3 ' )L DIGIFARAO (capacimetro) (cwnpceso TR e boccole) 
EPS 79095 ' ELEK000R8ELL fCampanello a 128 note) 
EPS 79514 ' GATE DIPPER (Grip-dipl 
EPS 780O3 * LAMPEGSIATORE O! EMER6EMZA 
EPS 9974 RIVELATORE Dl PROSSIM1TA (Prateaore cfe cjuadnj 

Icompteto di ptacca sensore) 
ELEKTDR N. 10 - MAB10 1980 
EPS 79019 * GENERATORE SiNUSOlOALE 
EPS 79040 # MODULATORE AD ANELLO 
EPS 9753 * BIG LI A ELETTRONICA 
EPS 9913-1-2 IINFTA Dl RIVERBERO D1GITAIE 
EPS 80016 * DISTURBATORE ELETTRONICO 
EPS 8002l-1a-2a ' SINTONIA DIGIT ALE lAM-FM-OC-OM-OL) iFfequenzimelroi 

(completo di alimentaziofiel 
ELEKMN. 11 ■ APfflLE 1980 
EPS 79039 ' MONOSELEKTOR + PANNELLO (Comando a cfcL a 15 canaft) 
EPS 79070 STENTORE (Amplificatore 80-160W) (compteto di (raslormaiore 

12 + 12/4A aletle da ralfreddamenlo) (esduso altoparlanti) 
EPS 79071 ASSiSTENTORE (Preamplilicatore ad alto guadagno sul 

rumofe arcckstante) 
EPS 79650 CONVERTfTORE ONDE C^RTE IN ONOE MEDIE MULTIBANDA 
EPS 80023A TOP AMPUF1CATORE 60W CON OM 961 (completo di atettai 
EPS 80023 ' TOP AMPUF1CATORE 30W CON OM 931 Icomplelo di alellaj 

174.000 
21.000 
35,700 
37 500 
69.100 
77.500 
39.100 
14,000 

2,000 
6.000 
8.300 
7.900 

15,500 
15.900 
6,300 
6.500 

35.600 9.300 

26,600 
29.600 
38.500 
14.000 

106.500 

125.300 
91.000 
27.500 
34.000 
65.000 
56.000 

7.100 
9100 
9.800 

21.400 
5,600 

23.800 

27400 
13.600 
8,700 
6.500 
6.900 
6.900 

EPS 80009 SEWAR (EltettJ sonon con nverbero analcgico) 75,000 9.900 
EPS 30031 TOP PREAMPUFICATORE (Per ampHlicatore 80023) 104.500 13.600 
EPS 80054 ' VOLETE UNA VOCE STRANA..Z (modulatore ad anello, Chopper 

e Modulatore di frequenza) 35,000 6.500 
EPS 79024 * RfCARICA BATTERIE AFFIDABILE PER BATTER1E AL Nr-Cd 36500 7.100 
EPS 79093 TIMER CONTROLLER PREOGRAMMABILE (completo di 

trasformatofe e digitasi 85.000 9.900 
ELEKTOR H. 13 - GIUGKO 19R0 
EPS 80018-1-2 ANTENNA ATTIVA PER AUTOMOBILE 2B.500 8.000 
EPS 80084 ACCENS10NE ELETTRONICA A TRANSISTORI icompleta 

di mobile e accessor!i 65,000 12.900 
EPS 80086 TEMPORIZZATORE "INTELLIGENTE" PER TERGICRISTALLO 

icomplelo di relais e moWe) 48,000 9 900 
EPS 80096 MISURATORE Dl CONSUMO E CARBURANTE (senson e 

custocSa a partei 79.800 19.800 
EPS 80097 ' FERMI AMD 1 LADRI (Anblurto per aulo) 16.200 5,700 
EPS 80101 ' INDICATORE OELLA TENSIONE DELIA BATTERIA 18.000 5.300 
EPS 80102 ' UN PROBE AD ASTINA (senza astai 13.800 5.700 
EPS 80109 * PROTEZIONE PER LA BATTERIA 13.900 6.500 
ELEKTOR N. 1W15 - LIM/AGOSTO 1980 
EPS 78965 ' RIDUTTORE Dl LUCE SENSOR 25.600 6.500 
EPS 79517 *. CAR1CA BATTERIA AUTOMATICO 59.400 7 000 
EPS 79505 * AMMUTOLITOfiE PER DISC-JOCKEY 26.600 8,600 
EPS 79114 * FREQUENZIMETRO PER StNTETlZZATORI (circuito base) 23,300 7.600 
EPS 79509 SERVO AMPLIFICATORE — 7100 
ELEKTOR M. 16 - SETTEMBRE 1980 
EPS 79033 * QUIZ MASTER 29,900 4,300 
EPS 79513 VSWR MASTER CON STRUMENTO Irdsmelra con larga gamma 

eft Irequenze) 25.300 4,500 
EPS 9945 CONSONANT (con pannello frontale) (completo dt TR1 98.000 38.500 
EPS 9950-1 SISTEMA Dl ALLARME CENTRAUZZATO. 

STAZIONE MASTER (con attopartante) 37,400 5.700 
EPS 9950-2 STAZIONE SLAVE icon alloparlanle:1 32.400 5.200 
EPS 9950-3 STAZIONE D'ALLARME 61.500 6.00 
EPS 9956/9955 OOPPIO REGOLATORE Dl OfSSOLVENZA (1-9956 + 2-9955) 46.800 12.000 
ELEKTOR H. 17 - OTTOBRE 1980 
EPS 80067 * DIGISPLAY (con pinza prova) 58,000 9.000 
EPS 80045 TERMOMETRO DIGITALE 78.500 9.400 
EPS 79035 ' M1LL1 VOLMETRO CA E GENERATORE Dl SEGNALI 

(con strumento) 33.300 6.200 
EPS 9954 PRECONSONANT 26.700 8,900 
ELEKTOR K 18 - HOVEMBRE 1380 
EPS 800068 ■)-2 ! VOCODER Dl ELEKTOR - BUS BOARD (completo di connettonl 46,300 22.600 
EPS 80068-3 VOCODER Dl ELEKTOR ■ FILER 1 33.000 7,200 
EPS 80068-4 VOCODER Dl ELEKTOR ■ MODULO I/O 81.800 7.300 
EPS 80068-5 VOCODER Dl ELEKTOR - ALlMENTAZlONE 34,000 6.000 
EPS 8002-2 AMPLIFICATORE D'ANTENNA 13.600 2.200 
EPS BOOGO CHOROSINT TASTIERA 2.5 OTTAVE 188.000 33,600 
EPS 9956/9955 DOPPIO REGOLATORE Dl D1SSOLVENZA (1-9956 + 2-9955) 46.600 12.000 
ELEKTOR H. 19 - OtCEMBRE 1988 
EPS 9423 ' ANTENNA FM INTEGRATA PER INTERNI 19.700 4 700 
EPS 9368 ' BELt CAPACITATIVO 15.500 5.200 
EPS 9329 * SONDA LOGIC A VERSATILE 15.900 5.200 
EPS 9369 ' MIN1-RICEVITORE AD ONDE MEDIE 10400 2.700 
EPS 9192 ' SOSTITUTIVO "LOGICO" OEL POTENZIOMETRO A CARBONE 43,500 11000 
EPS 90065 * DUPLICATORE 01 FREQUENZA 17.000 3,200 
EPS 80019 * TREND A VAPORE 19.900 3.200 
ELEKTOR H, 20 - GENMMO 1981 
81002 DISSOLVENZA PR0GRAMMA81LE PER OIAPOSIUVE 

(compresi trasfwmaton di ahmentazione 
e modulo d dsacceppiameito ci potenzaj 145.000 20,200 

EPS 80050 INTERFACCIA A CASSETTE PER MICRO-COMPUTER BASIC 
Icon circurto di entrata 80112-2) [e memorai 2716, 
mterfacaa connetton 64 poll Din 41612) 155.000 16.700 

EPS 80112-1 MODULO ESTENSIONE MEMORIA. PER 2716 SULLA 
INTERFACCIA CASSETTE 25,500 5.400 

EPS 9914 PIANOFORTE; MODULO PER OTTAVE 65,000 3.400 
EPS 9915 GENERATORE UNIVERSALE 01 NOTE (PIANOFORTE) 108 000 20.500 
EPS 9981 CIRCUITO F1LTRIE PREAMPUFICATORE (panolorle) 53.500 15.700 
EPS 9979 ALlMENTAZlONE PER PIANOFORTE fcon traslonnatore) 35 000 5,300 

TASTIERA 5 OTTAVE PER PIANOFORTE 
(con kit dl bane + molle + accessor commulaaone in argento) 91.000 
TASTIERA 7 OTTAVE PER PIANOFORTE (con barre cfi commut 
+ tasselli porta molle + commulaton + molle m arg. 127.000 
TASTIERA PER CHOROSYNT 2.5 OTTAVE isir^ola commutazione) 
icon molle e supportr) 59.000 

ELEKTOR H. 21 FEB6BAID 1381 
EPS 9968-1 TV-SCOPIO (ampMicalore di ngresso) 20.500 5.900 
EPS 9968-2-3-4-6-F TV-SCOPIO, VERSIONE BASE 101.500 32.400 
EPS 79053 * TOTO-ORACOLO 18.600 8.300 
EPS 9840 * TEMPORIZZATORE PER SVILUPPO FOTO 40,300 10,700 
EPS 9499-2 * PORTA LUMINOSA A RAGGi INFRAROSSI (alimentatore) 23,800 10600 
EPS 9862-1-2 PORTA LUMINOSA A RAGGI INFRAROSSI (trasmett./rtcevitore) 20,500 10.400 
ELEKTOR N. 22 • MARZD 1381 
EPS 81047 ' TERMOMETRO DA BAG NO 23.400 3.300 
EPS 81051 * XILDFONO 22200 3.450 
EPS 81049 * CARICABATTERIE Ni-Cd 32.300 4.400 
EPS 81043-1-2 ' IL MISURATORE 47,300 6.500 EPS 81044 * IL MULTIGIOCO 45,300 5.600 
EPS 81042 * IL GENIO NEL BARAHOLO 18.000 3.300 
EPS 81048 * CORMAMUSA 21.700 4.100 
ELEKTOR N. 23 - APRILE 1981 
EPS 80085 * AMPLIFICATORE PWM 11000 2,700 
EPS 80089-1 JUNIOR COMPUTER (baselta pnnapalel 198.400 28.600 
EPS B00B9-2 JUNIOR COMPUTER (basetta dispSay) 36.000 8.699 
EPS 80089-3 JUNIOR COMPUTER (alimenlalore) 49 200 14.300 
EPS 9911 * PREAMPUFICATORE PICK-UP 50,500 9.900 
EPS 9873 ' MODULATORE 01 COLORE 27,800 6,900 
ELEKTOR N. 24 MA68I0 1981 
EPS 9874 ELEKTORNAOO AMPLIFICATORE 50+50 

(compfcto dr alette e minutena) (traslormatore e alette escluse) 64,000 7,500 
EPS 80069 SISTEMA INTERCOM (Intercomumcazione a piu postazsom) 35.400 5,700 
EPS 80077 PROVA TRANSISTORI (completo d Irasformatore e 

digltast a led) 47.000 9.800 
EPS 81124 INTERLEKT GIOCO DEGLI SCACCHI (con microprocessore 8083) 295.000 19.000 
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ELEKTOR H. 25 mo 1381 
EPS 9887-1 BJUAUZZATORE PARAMETRICO SEZIONE FILTRO 23,500 3.900 EPS 9087-2 SEZ10NE CONTROLLO TON! (completi di tutb r potenziometn 

doppr e singob) 27,000 3.900 
EPS 9932 * ANALIZZATORE AUDIO 45,500 9 000 
EPS 80502 T SCATOLA MUSICALE 51.600 7.500 EPS 80128 # TRACCIA-CURVE PER TRANSJSTORI 9.000 2.500 
vi scopio mmt amfwta 
EPS 9969-1 BASETTA MEMORIE 49.700 4.700 
EPS 9969-3 BASE TEMPI DI INGRESSO 16,700 4,700 
ELEKT0B N. 26/27 - LUGUO/AEOSTO ISBI 
EPS 80071 
EPS 80145 
EPS 80505 
EPS 8050B * 
EPS 80515-1-2 # 

EPS 80516 * 

EPS 60532 * 
EPS 80543 * 
EPS 80556 * 

MONITOR DJGITALE PER BATTITO CAR0IAC0 
AMPUFICAT0RE A V-FET <40Wj 
R1CEVIT0RE SUPER AHIVO 
ILLUMINAZIONE PER VETRINE (compreso trasformatore) 
ALIMENTAZ10NE VARIABILE 0.. 50V PROFESSIONALE 
(campreso uaslormatore - boccole aiella 
r - poterraomeln profess ■ manopole) 
PREAMPUCAHORE STEREO OlNAMICO 
AMPLIF1CAT0RE STAMP 
PROGRAMMATORE PER PROM 82S23 fcoHipresp Uasfonrialofe 
digrtast senza Prom e zoccolo inserz 0) 

ELEKTCB 28 - SETTEM6BE 1981 
EPS 81012 LUCI OA SOFFITTO <con Eprom programmatal 
EPS 81072 * MfSURATORE DELIA PROFESSIONE SONORA Icon 

strumento in DO) 
EPS 81082 ' POTENZA 8ftUTA (Amplificatore 200WI fcompleto di 

alette, esloiso TR e condensalori afimenla/ione e lusel 
EPS 81005 * CAMPANELLO A SENSORE 
EPS 81073 * POSTER CHE DANZA tetla) 
EPS 81073P POSTER CHE DANZA iPosterl 
EPS 81068 MINI MIXER {stereo completo} 
IL GRANDE VU METER: 
EPS 81085-1 VERSIONE BASE 
EPS 81085-2 ESTENSIONE A 240V-1000W PER CANALE fcon modtfica) 
ELEKTDR N. 30 - N01IEMBRE 1981 
EPS 80514 * AL1MENTATORE PROFESSIONALE OS PRECISIONE A GRADING 

(complete di manopole. potenzrometn Cermet, trasf. Windato. 
strumento, mobile, ralfreddatori + boccole) 

EPS 81112 (p9) GENERATORE Of EFFETTl SONORI 
EPS 81112/2 ' SIRENA-NAVE SPAZIALE 
EPS 81112/3 ' SPAR I E MtTRAGLIATRlCE 
EPS 81112/4 EFFEHOBOMBE 
EPS 81112/5 4 PNGUETTIO D'UCCELLI 
EPS 81112/6 * EF FETTO AEREO IN VOLO 
EPS 81112/7cO EF FETTO AUTO IN CORSA E AUTOSCONTRO 
EPS 81112/8 * EF FETTO VAPORIERA 
ELEKTOII H. 31 
EPS 81024 * 
EPS 81013 * 
EPS 81142 
EPS 81117-1 
EPS 81117-2 
EPS 9860 
EPS 9817-1-2 
EPS 9956/80512 
ELEKTOR N. 32 
EPS 81173 
EPS 31135 
EPS 81123 
EPS 81094-1 
EPS 81094-2 
EPS 81094-3 
EPS 81094-4 
EPS 81094-5 
EPS 80089-3 
EPS 81143 
EPS 79017 
ELEKTOR K. 33 
EPS 81171 
EPS 81141 
EPS 81155 
EPS 81032 * 
EPS 81156 
EPS 81105 

ELEKTDR K. 34 
EPS 800133 * 
EPS 81594 * 
EPS 82004 

EPS 82005 ' 
EPS 82009 
EPS 82015 
EPS 82011 
EPS 82029 
ELEKTDR N. 35 
81029 • 

EPS 81128 * 
TR 81128/1 
FR 81128/2 
EPS 81130 * 
EPS 81150 * 

89.500 
99.800 
39.500 
41 000 

96.200 
14.600 
13000 

19,700 
7,500 
7.000 

11800 

5.600 
3.000 
3.000 

82.250 15.000 

1981 
ALLARME PER FRIGORIFERO 
ECONOMIZZATORE DI CARBURANTE 
SCRAMBLER 
H1GH-COMM (astema a compander) (base nduRore 
di rumore) (compreso paraiello e 2 motfuli) 
ALIMENTATORE DEL COMPANDER (con trasformatore) 
MISURATORE DI PICCO DEL COMPANDER 
OISPALY A LED DEL COMPANDER 
OOPPIA OISSOLVENZA PER DIAPOSiTIVE (sofisUcato) 

GENNA1Q 1932 
6AR0METR0 DIGITALE {compreso LX 0503 trasduttore) 
ROGER BLEEP (Generatore di note per baracchinr) 
ACCOPPIATORE DI TRANStSTORI (pcova transistor per coppie 
dentiche) 
ANALIZZATORE LOGICO (orcuilo base) 
ANAUZZATORE LOGICO (orcuilo rfentrata,! 
ANALIZZATORE LOGICO (ctrcuito di memonai 
ANALIZZATORE LOGICO (cucuito cursori dr prlotaggioi 
ANAUZZATORE LOGICO (drculto cfisplay con cavo piatto 
a 16 condutlori) 
ANALIZZATORE LOGICO (circifllo ahnentazione) (con trasl.) 
ESTENSIONE DELIA MEMORIA DEL TV-GAME 
GENERATORE OIMFORME O'ONDA 

FE688AI0 1982 
CONTAGIRI (Avanli - Indielro) 
OSCILLOSCOPIO A MEMORIA, (eslensione deila memona 
sull anafezalore logico 
CONTROLLO DISCO UGHTS (Juci psichedeiche) 
{completo di Irastorm. e fillro antidtstuibo) 
LETTORE 0! MAPPE 
VOLMETRO-FREQUENZIMETRO (arcuito base) 
VOLMETRO-FREQUENZIMETRO (dsplay 4 dfre) 
Icompreso Iraslormatore) 

MARZO 1982 
TRANS VERTER PER LA BAND A DEI 70 CM (compreso scbermo 
- BNC + mmutena) 
SCHEOA AD INSERZIONE PROGRAMM. DI EPROM 2708 
(compl. di connett -i- modulo A inserz. nei vmi tipi di Pa BjI) 
TIMER PER CAMERA OSCURA AD AMP!A REGOLAZ 
Icompreso di trasformatore + manopole 
graduate + relais + pannellto sengralalo) 
MISURATORE DI VELOCITA DI OTTURAZIONE 
Icompreso di trasformatore) 
AMPLIFICATORE TELEFONICO A INDUZIONE 
DISPLAY A LEO PER BAROMETftO 
STRUMENTO A CRISTALLI L1QU1DI (per it baromelro) 
HIGH-BOOST (ampfr-toni per cbitarra) 

APfllLE 1982 
CONTROLLO AUTOMATICO PER POMPA DA RISC. 
(completo di trasformatore + mobile + morsetliera + cavena 
secondb norme AN IE • EM PI di allacciamento) 
AUMEMTATORE UNIVERSALE 0-2QV 2A (MODULO) (comprese 
alette di raffredd) 
secondario 2x20A 
secondano 2*20V 2x3A;2x12V 2x50 mA 
GALUO SVEGLIA DA CAMPEGG10 icomprese 6 celle soian) 
GENERATORE RADIO-FREQUENZA PER 2 M 70 CM - 23 CM 
Icompreso 
mobile schermato + trasfonnalofe + connelton) 

168.000 
55.000 
98.500 
19.000 
65.500 

32.500 
82.500 

175.000 
42.000 
26.400 
37.300 
27.000 
28.000 
26 300 
20.700 
27.300 

17.200 5.100 
28.000 8.700 
45.000 8.000 

175,000 118 000 

25 OCO 
5.200 

10.000 
4100 
7.000 
7.000 

36.700 

6,500 
12.200 

6.500 
6.500 

30.200 
15.700 
29.200 

6.600 
6.600 
9.300 

49.000 10.300 

144.000 
25.700 
20.000 

134.500 
23.300 
28,700 
51.500 
24.900 
49200 

266.300 
43200 

155.000 
135.000 

65.000 
16.000 
67.000 

17,800 
8.700 

'8.0001 
37.950 
10,500 
10.500 
14.900 
6,600 

14.300 
82.700 
14.300 

25.700 
19300 
7.000 
7,000 

20,000 
47.000 12.000 

174,000 50.000 
23.000 11.200 

70.500 8.700 
95,600 2 0 000 
21.800 8.300 
24.000 

108,000 
8.500 
8.800 

31 000 11,200 

41.400 13.500 
44.000 12.500 
29,500 

EPS 81158 * SBRINATORE ECONOMICO PER FRIGORIFERO 
(compreso rtvobrle + caveria m norma AN IE) 34 500 8.700 EPS 82006 GENERATORE Di FUNZ10NI fPonte di Wien) 
/completo di resistenze per attenuatorej 47,000 9,800 EPS 82020 MINI-ORGANO POLiFONICO A 5 OTTAVE (compresa 
tasliera + basetta multiplexer per rnatnci diedi) 198.000 19.000 EPS 9968/5 ALIMENTATORE PER MINI-ORGANO (comp, trasf. + cormettom 21.200 8.200 EPS 82040 MODULO 01 MISURA DEI CONDENS, PER FREQUENZIMETRO 39 500 9.400 

ELEKTOR H. 36 MAG6I0 1982 
82919 IPROM (Modulo di Ram + zoccoi + batterie) e RAM 85,000 7.900 EPS 62026 FREQUENZIMETRO OA 30 MHz tsenza modulo) 89 000 10200 FM 771 MODULO FREQUENZIMETRO A CRISTALLI L1QU1D1 95.000 EPS 82034 SCHEDA PARLANTE CON 4 EPROM PROGRAM IN INGLESE 

[compreso zoccoi per programm. in 2716 HaL) (solo Kit) 378.000   
EPS 82041 MOLTIPUCATORE 01 FRF.QUENZA PER FREQUENZIMETRO 29,900 10.600 EPS 82046 CARILLON ELETTRONICO (compreso trasformatore) 44.900 9.400 
ELEKTOR N 37 ■ GIUGMQ 1982 
82010 PROGRAMMATORE PER EPROM 2716/2732 

(completo di connettori + cavo insert 
sul JUNIOR COMPUTER + zoccolo inserz. 0| 189.000 36.200 EPS 82028 FREQUENZIMETRO A 150 MHz 
Isenza modulo comprese Proms e fetato) 114.500 16.600 FM 771 MODULO A CRISTALLI LIQUIDI 95.000 EPS 82039-1-2 * SISTEMA INTERFONICO A INDUZIONE (senza fi) 33.500 10.500 82039-1 TRASMETTITORE; 82039-2 RICEVITORE 30.300 8600 AMPUFICATORE tOW PER 70 CM 

VERSIONE 12 + t4V DI ALIMENTAZIONE 157.000 20,400 VERSIONE 24 + 28V 01 ALIMENTAZIONE 168.000 20400 EPS 82043 ' (compreso conten. + aletta + connettori + canco fittizio) 
EPS 82070 ' CARICATORE UNIVERSALE DI BATTERIE Ni-Cd 

(compresoirasformatore) 53.500 13.000 EPS 82068 INTERFACCIA PER LA SCHEDA PARLANTE 36,200 7,500 EPS 82076 ANTENNA ATTIVA A FINESTRA 51,700 16.300 
ELEKTOR N. 38/39 - LUGUO/ABQSTQ 1982 
EPS 31570 PREAMPLIFICATORE HI-FI (compreso Irasformatore) 78,800 21.500 EPS 81515 ' INDICATORE Di PICCO PER ALTOPARLANTI 11.600 7.200 EPS 81523 * GENERATORE CASUALE DI NUMERI PER OSCILLOSCOPIO 40.500 12.400 EPS 81577 AMPUFICATORE D'lNGRESSO PER ANAUZZ LOGICO 41.900 9,700 EPS 81545 * ALIMENTATORE VARIABILE DA 2/60V 

[compresa aletta di raffreddamento senza 47.300 112.000 trasformatore) TRASF 81545 50V 2A 28.000 EPS 81525 SERENA HI-FI 19.500 8,400 EPS 81567 SENSORE 01 UMI01TA (senza sensore Oorami 28.000 6,650 KHY 10 SENSORE DI UMIOIlA jn oro 77,000 EPS 81575 ' STRUMENTO DIGITALE UNIVERSALE 79,800 13.500 EPS 81541 * DIAPASON AL QUARZO 26.000 7.500 EPS 61506 CONTROLLO 01 VELOCITA PER MOD. NAVAL1 34.000 6.000 
ELEKTOR N. 40 - SETTEMBRE 1982 
82081/A * CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE PB 

10/18V-1,5 A (compreso Irasformatore) 55.000 9.500 EPS 82081/B * CARICABATTERIE AUTOM PER BATT PB 10/18V-5A 
(compreso Irasformatore) 
CANCELLATORE DI EPROM (comprens. di lampada e contenrtore) 
TERMOSTATO PER CAMERA OSCURA (BAGNO FOTOGR.) 
(compreso Irasformatore da 2A 18V) 
SINTETIZZATORE VCD fcomplelo tfi mascherina e manop ) 
MINISCHEDA EPRON 
PREAMPLIFICATORE PER CHITARRA "ARTISTI" (completo) 
PANNELLO PER AMPLIFICATORE 01 CHITARRA 
TESTER PER RAM 2114 (compreso zoccolo ad inserzione 0) 
AMPLIFICATORE STEREO 100W + 100 W (oompteto di 
trasf, toroidale + tSssip. + torrette + minuleria + spinotti) 
MOBILE PER CARICABATTERIE COMPRENS DI MINUTER!A 

flTTOBBE 1982 
CONTROLLO DI SOUELCH 
IN NUOVO SINTETIZZ.: VCF/VCA C0M6INAT0 
GENERATORI DI SUONI 
RIOUHORE Of RUMORE DNR 
SCHEDA 16K RAM DIN AMIGA 
RICEVITORE IN SSB PER ONDE CORTE (cornp. di schermo RF| 

NOVEMBflt 1982 
NUOVO SINTETIZZ. DI ELEKTOR MODULO DOPPIO ADSR 
MODULO LFO/NOISE 
STARTER ELETTRONICO PER LAMPADE FLUORESCENTI 
TACHEOMETRO (CONTAGIRI) PER AEREO-MODELLI 
INTERFACCIA AUDIO HI-FI PER TELEVISORE 
PROVA COLLEGAMENTI (PER CtRCUITI ELETTRONICI) 
(compielo di contenitorej 
OROLOGIO INTELLI6ENTE PROGRAMMABILE 
A MICROPROCESSIONE 

38,000 
42.000 

40800 

B.900 

8,700 

EPS 82088 ' 
EPS 82069 
EPS 82027 
EPS 82093 
EPS 82014 
EPS 82014/F 
EPS 82090 
EPS 82089-1-2 ' 
EPS 82081/F 
ELEKTOR N. 41 ■ 
EPS 82077 * 
EPS 82031 
EPS 82066 
EPS 82080 * 
EPS 82017 
EPS 82122 ' 
ELEKTOR IL 42 - 
EPS 82032 
EPS 82033 
EPS 82138 * 
EPS 82116 * 
EPS 82094 
EPS 82092 * 
EPS 81170-1-2 
EPS 81170-1 
EPS 81170-2 
ELEKTOR N. 43 - DICEMBRE 1982 
IL NUOVO SINTETIZZATORE 01 ELEKTRO: 
EPS 9729-1 a MODULO COMM 
EPS 82078 CIRCUITO DI ALIMENTA2I0NE (compreso trasf.) 
VIOEOGJQCHI 

BUS ESTENSIONE EPROM (compresi connettor) 
ESTENSIONE EPROM TV GAMES CON 2716 
(compreso connettori) 
ESTENSIONE EPROM TV GAMES CON 2732 
(compreso connettori! 
EISCHIETTO ELETTRONICO PER CANI 
(compreso tweeter Motorola) 
OROLOGIO PARLANTE (COMPUTER CON 6502) 
(versione casa) (per 8/170} 
VAR1ATORE 01 LUMINOSITA PER LAMPADE 
FLUORESCENTI 
ANTIFURTO PER AUTO 
(complete di scatoia e faston) 

75.000 
38.000 
42,000 

172.000 
49.700 

221,000 
32.000 

215.000 

31.500 
172,000 

16.000 
85.000 

172.000 
125.000 

135.000 
85.000 
10.500 
75.000 
60.000 

9.500 

9.000 
23.000 

9.800 
49,900 
11,000 
9.800 

24.900 
16.000 

9,900 
23,000 

6.500 
15.000 
23.000 
19.500 

23.000 
22,000 

4.500 
9.500 

10.500 
26.000 7.000 

320,000 
21.000 
16.000 

EPS 82558-1 
EPS 82558-2a 

EPS 82558-2b 

EPS 82133 

EPS 82121 

EPS 82128 

EPS 82091 

68,000 20.000 
68,000 19.000 

52.000 15,500 

140,000 9.000 

160.000 9,000 

36.000 6.500 

220.000 19.000 

39,500 9.000 

35.000 9.000 
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W. A. Scott Murray 
(B. Sc., Ph. Doctor) 

UN "ERETICO" Ct GUIDA 
ALLA CRITICA 
DELLA FISICA MODERNA 

Le teorie ed t miracoli 

La nosfra conoscenza delta Nature e 
aneora costellata di enorml falle e 
molte delle nostre teorie 
fondamentali non sono, in verita, del 
tutto credibili. In una revisione 
critica del la dottrina attualmente 
accettata, il dott Murray trait a, in 
nove articoli, della teoria 
elettromagnetica, dei fotoni. della 
dualita, della quantificazione, delle 
onde material, dell'indeterminazlone 
e della caligine che avvolge le nostre 
teorie scientifiche, passando in 
rassegna lo stato della fistca ai giorni 
nostrl. 

Migliaia di professionisti nel campo delle 
radioeomunicazioni sono in condizione di 
progettare un trasmettitore tclevisivo e 
quasi chiunque e in grado di costruirsi un 
radiqricevitore, ma non c'e nessuno che 
possa spiegare in maniera plausibtle e pii- 
va di lacune come faccia 1'energia radio a 
trasferirsi dalla to ire della RAI all'antenna 
che c'e sul tetto della nostra abitazione. II 
trasferimento di energia, ossia il processo 
di radiazione, S miracoloso, qualqra noi 
defimamo "miracoio" un evento fisico del 
quaie non possiamp dare una spiegazione 
fisica (ripetiarao: si chiama miracoio unfe- 
nomeno fisico dei quaie non possiamo dare 
una spiegazione fisica e non scientiftca). 
Appena cent'anni fa 11 signer James Clerk 
Maxwell ci ha dato una buona spiegazione 
pratica di quel che succede; cioe, tanto per 
fare un paragone terra-terra, ci ha spiegato 
che se uno si sdraia al caldosole d'agosto si 
plglia una scottatura: non ci ha spiegato 
invece il fenomeno della radiazione e nes- 
suno ci e aneora riuscito dopo di lui. 
Vediamo ora un bell'esempio di moderna 
tecnologia in azione: noi sappiamo come 
costruire un trasmettitore radio e possia- 
mo calcolare con sufficiente precisione cio 
che succede quando si gira i'interruttore. 
C'e qualcosa che viaggia tra i! trasmettito- 
re ed i! ricevitore, alia velocity della luce, e 
siamo in grado di ri vela re 1'arrive dell'enti- 

ty per fame I'uso che vogliamo per il no- 
stro godimento o per motivi utilitaristici. 
Ma, tranne il fatto che si tratta di energia 
fisica, od aimeno di qualcosa che e in gra- 
do di trasportarla, non abbiamo idea di 
come il tutto funzioni, 
Nei confrontj di questa sincera presa di 
coscienza dell'abiSso della nostra ignoran- 
za umana, le reazioni sono uniformi in 
maniera desolartte: novahtanove persone 
su cento probabilmente non se ne curano. 
La radio e la per essere ascoltata e non per 
suscitare meraviglia; riflettere su queste 
cose e affare di scienziati. Ma ora che sia- 
mo entratt nell'argomento, sara il caso di 
riferire, appunto, ratteggiamento degli 
scienziati. Nove fisici contemporanei su 
died affermano che hanno troppo da fare 
per perdersi dietro a simili astrazioni di 
nessuna importanza pratica. L'unico fisico 
su died che vi prssta attenzione dovrebbe 
essere Invece molto scriamentepreoccupa- 
to. 
Se potessirao identificare ed intervistare 
tale miiioranza, constateremmo quasi cer- 
tamente la loro comune convinzione che 
esisiano vastissime lacune ndle nostre co- 
noscenze della fisica, lacune che nop si 
riveiano solo nei complicati laboratori o 
nelle iontane galassie ma anche "dietro la 
porta di casa nostra": gii esempi ptu comu- 
ni sono le onde radio e la radiazione solare. 
Dalla visuale del fisico puro, e un guaio 
che il nostro progresso in tale tipodi conp- 
scenze abbia avuto un brusco arresto al- 
Tincirca nel 1920 (le basi della teoria ato- 
mica sono state gettate da Einstein, nel 
1907 e quelle del laser nel 1917). Tra i 
nuovi concetti di fisica venuti alia luce do- 
po quella data, solo pochi, o forse nessuno, 
ha dato una risposta alle domande fonda- 
mentali, Compresa in questa categoria e la 
massima awentura speculativa degli anni 
'30, ia teoria quantistica, cadutane! mezzo 
di una generale confusione e che costituira 
uno degli argomenti ai quali dedicheremo 
la nostra attenzione. 

Sembra che ci siano ben pochi dubbi sul 
fatto che i progressi nella fisica di base, al 
Cbntrario di quanto e avvenuto con la tec- 
nologia, non sono stati al passo con il con- 
temporaneo progresso in altri settori della 
scienza, durante gli ultimi cinquant'anni o 
gift di li; lo si sarebbe potuto sperare, dato 
il numero di fisici all'opera nel mondo, ma 
cos! non e stato, Ogni tanto, e vero, salta 
fuori qualche nuova teoria, accolta con 
grande giubiio, che spiega un paio di feno- 
meni ma, quando si tratta di estendere la 
sua applicazione, comincia presto otardi a 
non quadrare. Attualmente, per motivi 
che prenderemo in consideraziqnea tempo 
debito, non siamo disposti a respingere le 
teorie errate come dovremmo, ma conti- 
nuiamo a ritenerle valide perche siamo 
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convinti che e meglio avere una teoria sba- 
gliata che nessuna teoria; di questo passo e 
facile dimenticare che si tratta di concetti 
erratl, smentiti dalla sperimentazione, e 
continuare a costruire su di essi neii'illu- 
sione che siano veri e validi. Si tratta di un 
inganno elementare, che tuttavia contL 
nuiamo a praticare. 
Nella fisica moderna ci sono inrmmcrcvoti 
esempi di tali contraddizioni: possiamo 
anzi dire che ormai si tratta di regola anzi- 
clie dt eccezione, II risultato deli'aceumulo 
di tutti gli errori e una maestosa confusio- 
ne. Siamo alie prese eon un groyiglio di 
concetti separati, scoordinati, che spesso si 
escludono a vicenda. Si dice che ia luce si 
comporta "qualche volta come se fosse 
formata da onde e qualche volta da parti- 
celle", ma i concetti di onde eiettromagne- 
tiche e di particelle (fotoni) sono assoluta- 
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mente contraslanti. II quadro che ci siamo 
fatti del mondo fisico sta divemando sem- 
pre piu oscuro, anzicheschiarirsi, man ma- 
no che gli anni passano. Gift, a nosiro avvi- 
so. i ima manifestazione dell'arresto di 
qualunque progresso. Negli anni *80 ab- 
biamo dbvuto ammettere the non abbia- 
mo ancora trovato le risposte ad alcune 
semplici ma important! doniande che si 
ponevano sin dal 1920 e forse anche da 
prima. 
Ora, dato die si sono effettuate did gent i 
ricerche per cinquanta o sessanta anni, 
senza trovare nulia, sarcbbe ragionevoie 
fermarsi un mbniento per verificare se per 
caso non c'6 qualcosa che giustifichi il falii- 
mento. Nel caso che stianio trattando, due 
sono. le possibilita ptii probabili: prime, 
quel qualcosa che stiamo cercando non 
esiste e percio sbagliamo a continuare a 
cercarlo; seconds ipotesi e che stiamo 
gnardando le cose con git occhiaii sbaglia- 
ti. Prqyiamoci ad esaminare una alia volta 
le due possibilita, 
G'e una dottrina della fisica moderna, di 
cni identificheremo ed anaiizzeremo piu 
tardt le origin!, la quale afferma che le 
teorie scientifiche devono limitarsi a de- 
scrivere i fenomeni fisici senza avere I'am- 
bizione di spiegarli, perche tale possibilita 
non esiste; Secondo tale dottrina, delle do- 
niande tipo "cosa succede?" potrebbero 
avere risposte descrittive corredate, natu- 
ral mente, da tutte le eifre necessarie; si 
tratta, beninteso, di domande legittinie 
mentre altre domande tipo "come?" o 
■'perche?1', aile quaii la scienza non b in 
grado di rispondere si cpnsiderano errn/e e 
non degne di risposta, 
Facciamo un esempio: gli esperimenti d 
danno una convincente dimostrazione del 
fatto che'tutti gli elettroni negativi si com- 
portano in modo identico, tanto che sono 
chiamati "indistinguibili" nel gergo degli 
addetti ai lavori e, a meno di annichilazio- 
ne compieta, le proprieta fisiche deil'elet- 
trone non possono comunque v aria re. 
Nessuno ha mai avuto ache tare con elet- 
troni piii piccoli o piii gross! o con fram- 
menti di elettrone, Ecco la do man da: "per- 
che la struttura dcH'ciettrone e cosi straor- 
dinariamente stabile?; la dottrina fisica ri- 
sponde dicendo che la massa deli*elettrone 
e cOsi piccota che la struttura deve essere 
quantisticamente indeterminata, e cib vuol 
dire che la domanda riguardante la stabili- 
ta meccanica e semplicemente insulsa. Si 
tratta di una "non domanda", diun'inezia 
che non merita risposta. 
Tamo per dare un no me a tut to qnesto, 
proponiamo di chiamarla "Dottrina della 
Nebulosila"; le entita micro fisiche sono 
Tndefinite e non si deve induigere alia vec- 
chia mo da di far domande su di esse; la 
dottrina non manca di suseitare qualche 

sospetto; sembra troppo flessibiie nellesue 
applicazioni per essere iiitdlettualmente 
onesta. Facciamo ora un altro esempio 
chtarificatore, intervistando un ipofetico 
scienziato, imegrato nel "si stem a", 
Domanda'. Perche la lunghezza d'onda del- 
le righe spettrali di un gas in tin tubo a 
scarica e definita con tanta precisione? 
Risposta'. Perche le cnergie che gli elettroni 
possono assumere entro gli atomi sono 
quanlizzate con precisione, 
Domanda: Ohibb, pensavo che fosse il mo- 
mento angolare deU'eletlrone ad essere 
quan tiz.zato! 
Risposta: Anche questo e vero: sia I'energia 
che it momento angolare sono quantizzati 
eon precisione. 
Domanda: Se e cosi sara possibile determi- 
nare con precisione la posizione deil'elet- 
trone entro 1'atomo: quale e la sua distanza 
dal nudco? 
Risposta: Non possiamo dirlo, perche esi- 
ste il Principio di Indetcrminazione del 
professor HeiSenberg. Possiamo solo dire 
qnale e la sua posizione piii probabile. 
Domanda: E cos! la sua energia ed il suo 
momento non sono determinati con preci- 
sione? 
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Risposta: Proprio cosi, questi dati potreb- 
bero assumere qualsiasi valore entro ilimi- 
ti della teoria di Heisenberg. 
Domanda: Perche allora le lunghezze d'on- 
da spettrali che dite provocate da energia e 
momento indeterminati, sono definite con 
tanta precisione? 
Risposta: Fe vostre domande presuppon- 
gono che i'atomo abbia una struttura mec- 
canica, La nostra moderna teoria e una 
teoria matematica e non una teoria mecca- 
nica. Ne con segue che le domande da voi 
poste sono irrilevanti. 
Domanda: Ma pensavo che voi affermaste 
che la teoria matematica si vale di grandez- 
ze come i'energia ed il momento angolare; 
nori sono forse queste delle normait gran- 
dezze meccaniche? 
Risposta: Mi state facendo perdere tempo; 
e qiiestione di statistiche: ripassatevi la te- 
oria su qnalunqne libro di testo? 
Avrete certamente notato come si manife- 
sti quasi sempre, a questo punto del discor- 
so, un tono di sufficienza da parle dell'in- 
tevvistato. Dare mo un'oechiataali'insigni- 
ficant e "questione di statistiche" per arri- 
va re a delle conciusioni non del tutto con- 
venzionali. Come detto in precedenza, la 
dottrina della nebulosita sembra un fanta- 
sraa troppo comodo per essere Vero, Gli 
adepti sono in grado di sgattaiolare da 
tutti gli intoppi di carattere logico rifn- 
giandosi nel misticismo, un tipo di misti- 
cismo: che, come possiamo constatare, e 
direttamente conriesso ad un'inattesa - ed 
a nostro awiso ingiustificata - negazione 
della Legge di Causalita, secondo la quale 

ognj effetto deriva da una causa ben preci- 
sa. Si tratta di acque profonde che dovrem- 
mo perd essere in grado di esplorare: la 
dottrina della nebulosita e molto cpmoda 
per i fisici pigri {o magari per i fisici troppo 
indaffarati). Le teorie correnti suggerisco- 
no che la Natura pub essere molto pin 
strana di quanto i nostri avi pensassero e 
che essa talvolta sfida la comprensione 
umana. In tal caso non dobbiamosorpren- 
derci della scar sit a dei recehti progressi. 
Non e'e bisogno di sottolineare che tale 
teoria disfattista potrebbe generalizzarst 
(sembra infatti che stia guadagnando ter- 
rene) e cib significherebbe la fine della via 
filosofica alia scienza fisica. 
Le nostre difficblta ad ottenere una com- 
prensione sempre maggiore del funziona- 
mentd del mondo fisico, che Tistinto, le 
precedenti esperienze nel campo della fisi- 
ca e le attuali esperienzein altre discipline, 
suggeriscond essere possibile, si spiegano 
con il fatto che e'e veramente qualcosa da 
vedere, ma che finora abbiamo usato gli 
occhiaii sbagliati. Non possiamo vedere ad 
oechio nudo le onde radio o gli elettroni, 
ma desumiamo la lore esistenza dalla let- 
tura degli strumenti. I nostri "occhiaii elet- 
tronici" non sono gli strumenti che nsia- 
mo, raa le teorie scientifiche con le quali o 
contro le quali interpretiamo le nostre os- 
servazioni. Una teoria accettata e I'espres- 
sione di un con temp oraneo atteggiamento 
men tale, 
Noi possiamo essere fuorviatj, e storica- 
mente !o siamo stati spesso, dalle nostre 
teorie. Per prendere un esempio classic© e 
ben noto, nei tempi andati il moto nottur- 
no dei pianeti attraverso il cielo poteva 
essere descritto con ] amass ima precisione 
allora possibile basanddsi sul presupposto 
che la terra fosse il centro din a mi Co dell'u- 
niverso; la cosa poteva essere spiegata mol- 
to meglio teorizzando che il centro dell'u- 
niverso fosse i) Sole, con un mini mo di 
presupposti assiomaiici. L'esperienza ci ha 
insegjiato che, tanto maggiore e la preci- 
sione con la quale una teoria scientifica 
riflette i meccanismi del mondo fisico, tan- 
to piii semplici appariranno i relativi con- 
cetti e tamo piu vasto sara il campo delle 
relative applicazioni. Nei nostro esempio, 
fastronomia planetaria e rimasta impan- 
tanata per un migliaio di anni nelle pastoie 
della tedria geoeentrica con un virtuale 
arresto di qualsiasi progresso, Gli ulterior! 
avanzamenti son© dipesi dal fatto die la 
teoria geoeentrica h stata respinta, supera- 
ta e sostituita con I'alternativa ancora oggi 
iti vigore: ognuno sa quali e quanti pro- 
gress! abbia permesso tale atto di "corag- 
gio"! Una delle prime con segue nze fu la 
legge di Newton sulla gravitazione univer- 
sale. 
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L'esempio precedents si puoforse applica- 
re anche al set to re deiia fistcadi base, nella 
quale j tiostri recent! progress i so no stati, 
purtroppo sorprendentemente lent!. La 
lemezza del procedere non significa neces- 
sariamentc che ci sia qua I cos a d! sbagiiato 
neile nostre attuali teorie e dottrine, ma !a 
possibilita non e da scartare. E1 possibile 
ebe alcuni dei nostri modi fondamentali di 
pensare possano essere stati impostati sy 
linee sbagliate {intendendo per linee sha- 
gliate quelle che non sono in accordo con 
le leggi naturali). Se cost fosse, moltestrut- 
ture fisico-matematiche complesse, auto- 
generate e non provate, che sono state co- 
struite durantegli uliimicinquant'anni po- 
trebbero correre il rischio di sembrare insi- 
gnificanti, se non addirittura fuorviantL 
Sembrerebbe giunto il momento di una 
revisione critica delle teorie della fisica 
moderna, molte deile quali non si sono 
dimostrate nemmeno in grado di ispirare 
fidueia. 
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Per rnolti annt c'e stato un potente gruppo 
di oplnione che, a dispetto di ogni eviden- 
za, ha continuato a sostenere che la terra, 
come dim or a delfUomo, (i&veva essere il 
centro deO'nniverso fistco. Coloro che era- 
no di questa opinione non potevano essere 
convinti dalle prove materiaii: non si pos- 
sono provare o confutare gli Articoli di 
Fede; sempre I'antieo diverbio tra uomini 
di chics a e scienziatr. Tuttora c'e una ten- 
denza della fisica moderna (inattesa ma 
spiegabile) che, nella sua fiiosofia, e piu 
affine alia religione che ad una scienza di 
tipo classico: il misticismo sta contrattae- 
cando in forze. Pare che nella zona fonda- 
mentale ci si trovi davanti a questioni di 
fede e di dottrina, di dogma e di eresia, per 
cui le prove sperimentali non si devond 
attendere in fisica teorica piu di quanto 
non lo si possa fare in teoiogia. Potrebbe 
anche esserci del risentimento verso chiun- 
que osi mettere in dubbio PUnica e Vera 
Fede; solo che stavolta 1'Establishmeut 
conservatore si trova nelle file degli scien- 
ziati. 

II significato di tale osservazione verra 
chiarito quando dichiareremo la nostra te- 
si, cioe chc la scienza fisica e incappata in 
una seric di errori durante gli anni ^O. dai 
quali non si e mai liberata. In questa affer- 
mazione siamo in buona cpmpagnia, poi- 
chc il punto di vista e stato piu o meno 
condiviso, fino dai prim i tempi della teoria 
del Quanti. da persone come Einstein, von 
Laue. Plank e Schrodinger, tutti molto ad- 
dentro nelfargomento. La loro era una 
■■visione realistica" che nelclima delfepo- 
ca non poteva prevalcre sulle dottrine mto- 
ve e mistiche di Bohr, Heisenberg, Dirac 
ed altci, Queste ultime teorie sia Tier ma ro- 
il o e rcstano ancor oggi formalmente ac- 
cettate, Ora perd, passati cinquant'anni, ie 
tendenze possono anche cambiare, questa 
aimeno e la nostra speranza. Ci proponia- 
md di: identificare alcuni degli errori nelle 
teorie che videro la luce negli anni '30, 
dimostrare che effettivamente essi furono 
degli errori e vedere come abbiano potato 
insorgere. Ai colleghi fisici dieiamo che, se 
la loro fede non e tanto forte da resistere a 
tali critiche, possdno anche non continua- 
re a leggere queste parole, non avendo noi 
intenzione di recar loro offesa. Ai profatii 
dieiamo che questa e una versione reale ed 
aggiornata delta not a favola del Re nudo: 
il divertimento e garantito. 
Ogni teoria fisica e insomma il "cucciolet- 
to" preterit o di qua leu no. Invece di attac- 
care )c teorie fisiche affermate {fatto che 
farebbc partire lancia in resta al contrat- 
taceo i relativi difensori, con le conseguen- 
ti polemiche e strascichi) intendiamo pren- 
dere in esame un florilegio di "miracoli" 
che, come ricorderete, sono fenomeni fisici 
fisicamente inspiegahili. La scelta tra i mi- 
racoli e vastissima, cosi possiamo anche 
permetterci di operare una selezione, Tro- 
veremo che i nostri miracoli hanno una 
comune caratlefistica distintiva tramite la 
quale, anche se non pptremo capirli a fon- 
do, potremo avere aimeno un bariums di 
comprensione. La natura delle moderne 
teorie diverra piil chiara e scopriremo 
quando sia possibile usare con sicurezza 

{dai punto di vista filosofico) le teorie e 
quando il loro impiego sara invece perico- 
loso. II completo sviluppo di taletecnica ci 
dar4 la possibilita di giudicarela credibi! ita 
fisica di qualsiasi miova teprta , attrezzan- 
doci con una capacita critica che, negli 
ultimi tempi, si e purtroppo molto rarefat- 
ta. 
11 primo miracolo che andremo ad esami- 
nare e quello citato alfintzio dell'artieolo, 
ossia il raeccanismo della trasraissione del- 
la luce attraverso !o spazio vuoto. La pri- 
ms pietra miliare della nostra fiiosofia sara 
in streita relazione con il fenomeno e di 
esso sara nna conseguenza, la comprensio- 
ne della vera funzione delle "onde" nella 
fisica moderna. Per trqvare un adatto pun- 
to di partenza dobbiamo risalire aU'indic- 
tro nella storia della scienza per ben 200 
anni. La nostra strada ci portera da New- 
ton a Heisenberg, parleremo della teoria 
dettromagnetica e delfacuta sofferenza a 
cui e stata sottoposta quando si dimostrd 
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che non esisteva un "etcre"; parleremo dei 
fotoni, della quantizzazione delle onde 
materiaii inesistenti e di un principip di 
Indetermmazione risiretto. Arrivererao al- 
ia conseguenza Che la legge di Causalita £ 
valida in Fisica iion solo statisticamente 
ma in tutte le circostanze. In ognuna di tali 
circostanze presenteremo alia vostra con- 
siderazione delle idee che, per quanto mol- 
to distant! dalla dottrina scientifica con- 
venzionale, sono sempre rigorosamente 
concordanti con i risultati degli esperimen- 
ti, Le varie idee potranno eventualmenie 
aecorparsi in un sistema in grado di fegger- 
si ma non ancora, temo, in Una Teoria 
completamenle sviluppata. 
Tutto cid che abbiamd da dire e compren- 
sibilissimo e speriamo di dimostrare quan- 
ta sia la semplicita della Natura una volta 
liberata dalla polvere della confusionecre- 
ata dall'uomo. Guglielmo di Occam affcr- 
mava che i presupposti fondamentali non 
devono essere moltipHeati senza necessita, 
ed in questo siamo appunto suoi seguaci. 

Fine prima pane 
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Si deve tener cdnto, per cominciare, di 
molti presupposti; il segnale di media fre- 
qltenza (FI) che esce dal gmppo d' ingresso 
del rieevitore (from end) deve essere "de- 
purato" o "ripuiito" dalla maggior quan- 
tita possibile di disturb), in mo do da la- 
sciar passare possibilmente sold il segnale 
utile di media frequenza. Si ottiene lo sco- 
pe eon I'aiuto di un circuito di filtro. II 
filtro del nosiro schema usa dei quarzi, 
ossia uno dei migliori modi npti per otte- 
nere un'ottima selettivita. 
U circuito di filtro e stato pfogettato per 
una frequenza intermedia di 9 MHz, per il 
semplice motivo che si potranno usare i 
diffusissimi quarzi in "terza armonica" 
per la banda dei 27 MHz, che si trovano 

gruppo di media 

frequenza 

a banda stretta 

un amplificatore-demodulatore 

per radiorfcevitori amatoriati 

Un rieevitore dflettantfstico per la banda del due metrl (144 MHz) 
oppure per la banda clttadina (CB, 27 MHz) 6 costruito in modo 
alquanto diverse da una normale radio che serva per ascoltare le 
radlodiffuslonl clrcolarl; nel prlmo caso la bontd deM'apparecchio nor 
dipende dalla quality delta riproduzione sonora, ma dalla selettivita, 
dalla sensibility e dalla moltepliclty defle possibility d) ascolto. 
L'articolo descrlve una parte Importante del rieevitore, Tampllflcatore 
di media frequenza a modulazione di amplezza o di frequenza ed II 
modo di ottenere II segnale audio. 

facilmente in commercio act un prezzo piii 
che ragionevole, 
II segnale puro a 9 MHz potrebbe essere 
gia ampiificato e riydato, ma la soluzione 
mtgliore e di aggiungere un secondo stadiq 
convertitore per ottenere una frequenza 
intermedia pih bassa (130 kHz). In tal mo- 
do si avra a disposizione uii circuito supe- 
reterodina a doppia conversione; i vantag- 
gi del la soluzione so no due, e molto impor- 
lanti. 11 primo e che si puo ottenere una 
migliore soppressione dei diversi segnali 
spurii, che verranno rimossi in buona par- 
te dal secondo miscelatoreopportunamen- 
te accordato. In secondo luogo, a frequen- 
ze piuttostb basse sari possibile ottenere 
una buona selettiviti anehc usando filtri di 
tipo L-C ed inoltre la maggior parte del- 
Tarn pi if icazi one del segnale avverri ap- 
punto alia frequenza piu bassa eon tutti i 
vantaggi reiativi: progetto e costruzione 
delTamplificatore piu scmplici, minor pe- 
ricolo di autooscillazione e di interferenze. 
La domanda e se e magari possibile ricava- 
re direttameme dal segnale d'ingresso la 
media frequenza a 130 kHz con una sola 
conversione: no, perche la frequenza im- 
magine sj troverebbe molto vicina alia fre- 
quenza utile e la filtrazione risulterebbe 
bltremodo difficile, 

Lo schema a blocchi 

11 funzionamento del circuito e spiegato in 
poco spazio grazie allo schema a blocchi di 
figura I, 
II segnale a 9 MHz e filtrato in un circuito 
comprendente dei quarzi e subisce una leg- 
gera amplificazione in un circuito miscela- 
tore (MIX). II segnale a 9 MHze corabina- 
to con il segnale proveniente da un oscilla- 
tore locale ad 8,87 MHz. II segnale corri- 
spondente alia dlfferenza tra le due fre- 
quenze avrd a sua vol :a una frequenza di 
130 kHz; quest'ultimo viene poi ampiifica- 
to e mandato ai rivelatori a modulazione 
di ampiezza (AM) ed a modulazione di 
frequenza (FM), dai qttali uscira it segnale 
a bassa frequenza deslinato aiTamplifica- 
tore audio. 

9 
MHz Oo- MIX 

AM O) LFam 

8.87 
MHz © 

FM LFfm 

Figura 1. Schema a blocchi dei rieevitore a media frequenza a banda stretta. SI tratla di una 
supereterodlna a doppia conversione; t( segnale dl media frequenza a 9 MHz ^ mescolato con (I 
segnale detroscillatore locale ad 8,37 MHz per creare un segnate dlfferenza a 130 kHz. tl circuito 
accetta segnai! d'ingresso a modulazione di frequenza e di ampiezza. 
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Flgura 2.11 flltro a qusrzt dells frequenza intermedia da 9 MHz, che use quarzi delta bands dei 37 MHz In terza artnonica. 

Nel corso deirampliftcazione del segnale a 
130 kHz, si ricava una tensione proporzio- 
nale al segnale d'ingresso, che servira ad 
azlonare uno strumento itidicatofe deirin- 
tensita di campo ("S-metro"), 
Per quanto la defmizione di "supereterodi- 
na a doppta conversione" sia sinonimo di 
apparecchio di lusso, i costi sono stati con- 
tenuti ad un livello minimo impiegando 
dei quarzi a buon mercato a 27 MHz e 
nducendo i! numero dei componenti attivi 
ad an paio di semplici circuit! integrati e 
due tramistori, 

II flltro a 9 MHz 

La frgura 2 mostra to schema del flltro a 
quarzi per ji segnale a FI proveniente dai 
front end. Sitratta dt uncircuitd completa- 
mente passive, cioe non in grado di ampli- 
ficare il segnale. Come si e gii vis to in 
precedenza, e meglio filtrare berie il segna- 
le di media frequenza prima di amplificar- 
lo, invece di usare "I'antiquato" sistema di 
ampiificare il segnale prima di filtrarlo e 
poi di amplificarlo e filtrarlo di nuovo, 
eccetera. II motivoe ilsegnetite: se i! segna- 
le a radiofrequenza 6 amplificato prima 
della filirazidne, tutti i segnali indesiderati 
andranno a sovraecaricare lo stadio di am- 
plificazione. La ratgliore soluzione consi- 
ste neil'effettuare la filtraziorie pre vent iva, 
anche a costo: di attenuare pure il segnale 
utile, che cpmunque pqtra sempre essere 
amplificato in seguito. 
L'ingresso e I'uscita del flltro a quarzi sono 
adattati all'impedchza normalizzata di 50 
0, e lo scope si ottiene mediante due sem- 
plicissimi trasformatori di alta frequenza 
"fatti in easa". I particolariappaiono stilla 
figura dello schema. 11 trasformatore d'in- 
gresso non e critico ed ha lo scopo di varla- 
re 1'impedenza adattandola a quella neees- 
saria al successive trasformatore che e se- 
lettivo; si tratta dt un normate filtro di 
media frequenza; a 10,7 MHz, inodificato 
per la frequenza necessaria al nostro sco- 
po. La modifica avciene grazie al conden- 
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Figura 3. Curve che mostrano Tlnfluenza dl C2 e 
C8 sul tlitro a quarzi. 
In figura 3a ! condensatori sono stati omessi; !a 
figura 3b mostra ii comportamento con vaiori fissi 
di C3 = 10 pF e C3 — 5,6 pF; intine la (Igura 3c 
mostra II rlsultato con I'uso dt compensatort ben 
rcgolatl. 

satore C1, cbllegato in parallelo al conden-- 
satore incorporato nel trasformatore, si 
aumenta cosi la capacila in paralleio e si 
diminuisce perctb la frequenza di risonan- 
za, Non si deveusareperTrl un tipodiver- 
so da quello indieato perche altrimenti va- 
rierebbero le impedenze presentate ai ter- 
minali. 
La "parte del leone" del compito di filtrag- 
gio se la prendono i quarzi XI X4, tutti 
del tipo in terza armonica, ossia risonanti 
sulla terza armonica della frequenza per la 
qtiale sono stati tagliati, che ^ sui 9 MHz. 
Tra XI ed X2 e tra X3 ed X4 sono stati 
inseriti dei circuiti atti a compensate inde- 
siderabili salti di impedenza. L3 ed L4 so- 
no delle normali bobine miniatura dairiri- 
duttanza di 10 pH, Tr2 e stato ricavato da 
un normale trasformatore a 10,7 MHz, 
proprio come Trl; in quest' ultimo abbia- 
mo C9 in paralleio al condensatore incor- 
porato. I condensatori C2e C8 in paralleio 
rispettivamente ad X) ed X4 saranno in 
grado di variare la pendenza dei filtro, se 
necessario potranrto essere omessi. La cb- 
sa migliore sarebbe di sostituirl! con dei 
compensator! dalla capacity vafiabile tra 2 
e 22 pF, si potra cosi regolare la pendenza 
della curva di banda passante in modo da 
renderla piu ripida possibile. L'esecuzione 
di un tale tipo di regolazibne richiedc pero 
strumenti costosi e sofisticati, per cui la 
regolaziqne dei compensafori andra fatta 
in modo da approssimarsi il meglio possi- 
bile al risultato ottimale. La figura 3 mo- 
stra come il filtro pub lavorare bene anche 
se la pendenza e diverse dalla migliore pos- 
sibile, Anche nel peggiore dei casi (figura 
3a) cioe non montando affatto i condensa- 
tori C2 e OS, I'attenuazione sara ancora di 
almeno 50 dB. Si otterta un miglioratnento 
dandoaC2eC8dei Vaiori fissi (ved i figura 
3b). La pendenza della curva diUbrispetto: 
alia frequenza avri un valore di circa 3, La 
figura 3c mostra come funzionera il filtro a 
quarzo nellesue migliort condizioni, quan- 
do C2 e C8 saranno sostituiti da compen- 
safori ben regolati. 
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Flgura 4. II TCA 440; § stato progetlato per llmpiego nelle radio AM, e nel nostro clrcuito ^ impiegato perconvertirela prlma frequenza ntermedia {9 MHz) nella 
seconda (130 kHz). 

Da 9 MHz a 130 kHz 

Come si pud veciere, lo schema di figura 4 
rassomiglia molto allo schema a blocchi. il 
circuito amplifica il segnaie a 9 MHz e lo 
mescola al segnaie deH'oscillatore locale 
(8,87 MHz) per dare infine una fretjuenza 
di 130 kHz che e la differcnza tra !e due 
precedent!. II nuovo segnaie e filtrato ed 
amplificato. Duranxe ii processo di misce- 
lazione vicne ricavato un segnaie inc.c. per 
il pilotaggio deirS-metro che indichera 
rintensita relativa del segnaie d'antenna. 
In questa parte del cireuito avviene anche 

la rivelazione a modulazione d'ampiezza, 
II circuito si compone di un solo integrato, 
il TCA 440. Si tratta di un chip destinato 
alia costruzione di ricevitori ad onde me- 
dic semplici, efficienti ed a buon mercalo. 
II segnaie a 9 MHz raggiunge i piedini 1 e 2 
del circuito integrato mediante un trasfor- 
matore autocostruito (i dati dellebobinesi 
trovano sullo schema). Si tratta degli in- 
gress! di un amplificatore il cui guadagno e 
determinato dalla tensione presente a! pie- 
dinO 3. Piu tardi verra spiegato da cosa 
dipende tale tensione. II segnaie amplifica- 
to a 9 MHz perviene ad un molti plica tore 

impiegato come miseelatore. L'altro se- 
gnaie che cntra nel miseelatore ha origine 
in un oscillatore che genera un segnaie ad 
8,87 MHz. Lo scopo viene raggiunto con il 
quarzo X5; questo puo essere un quarzo ad 
8,87 MHz, ma pub anche essere usato un 
quarzo in terza armorica da 26,600 MHz, 
proprio come nel caso dei quarzi di figura 
2. 
II segnaie presente ad una delle uscite del 
miseelatore e impiegato per ricavare il se- 
gnaie ddla seconda frequenza intermedia, 
a 130 kHz; tutto avviene con I'aiuto del 
trasformatore Tr3. Come gH altri due tras- 
formatori di figura 2, si tratta di un trasfor- 
matore "convertito"; stavolta e una media 
frequenza a 455 kHz la cui frequenza di 
risonanza e stata ridotta a 130 kHz con 
i'aggiunta del condensatore C15. 
II segnaie ai cap! del circuito accordato (la 
bobina secondaria non viene usata) passa 
ad una secondasezioncamplificatrice con- 
tenuta nel TCA 440, formata da ti e ampli- 
ficatori in parallelo che aumentano consi- 
derevolmente 1'intensita del segnaie. I! se- 
gnaie nori devesubireuna limita2ione,spe- 
cialmente quando si tratta di rivelazione 
AM, perche i'informazione utile a bassa 
frequenza 6 data appunto dalla variazione 
deH'ampiezza, Per questo motivo e stato 
previsto un sistema di controllo automati- 
co del guadagno, che fanziona come segue: 
i! segnaie d'uscita della seconda sezione 
amplifica trice e raddrizzato da DI e da 
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Figura 5. L'ampllflcatore-filtro monotransistor delTuscfta AM. 
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Figura 6. I! rivelatore FM, vlene utilizzato un circuilo PLL (anello ad agganoio di faae). 

CIS, che producorio una tensione conti- 
mta utilizzata per tre scopi. 
— Controllare t) guadagno del pvimo sta- 

dio amplificatore a 9 MHz 
— Controllare il guadagno del secondo 

stadio amplificatore 
— Generare il segnale per I'S-meiro, 
11 segnale a 130 kHz dovra ora essere man- 
dato a! rivelatore FM. Prima di cid e per6 
necessario filtrarlo ancoi'a una volta usan- 
do il trasformatore a 455 kHz (Tr4). II 
potenziometro Pi e necessario perregola- 
re I'ampiezza del segnale ad un valore che 
possa essere elaborato dal rivelatore FM. 
Poiehe il segnale a 130 kHz e gia stato 
raddrizzato (per il controllo automaticd 
del guadagno), abbiamo a disposizione nn 
segnale AM rivelato, die pud essere prele- 
vato al catodo di DI, come si vede nello 
schema. Si deve fare attenzioneal fattoche 
DI e un diodo al germanio e non al silicio 
(per esempio un tipo AA 119). 
II segnale AM rivelato viene amplificato 
nello stadio ad un transistor che si vede in 
figura 5. Tutti i residui alia frequenza di 
130 kHz sono eliminati dal semplice circui- 
to R-C format o da R7 e da C21. 11 poien- 
ziometro P2 controlla il livello del segnale 
d'uscita a bassa frequenza. 

II rivelatore FKI 
Uno dei modi migliori per rivelare un se- 
gnale FM e quello di usare un anello ad 
aggancio di fase (PLL); esso dispone di un 

osciliatorc pilotato in tensione (VCO) die 
copia con precisione il segnale FL Un rive- 
latore di fase controlla in seguitose il VCO 
esegue bene il sup com pi to ed invia una 
tensione di controllo al VCO medesirao 
non appena avyerte un cambiamehtodella 
sua frequenza, tale tensione e proprio il 
segnale FM demodulato. 
II circuito integrato adaitato contenmo nel 
rivelatore di figura 6 contiene appuntp un 
circuito PLL, Mediante il piedino 2 del 
circuito integrato, i! rivelatore di fase ^ 
alimentato dal segnale a 130 kHz. Un se- 
condo segnale generate dal VCO, raggiun- 
ge, tramite Paltro itigresso (piedino 5), i! 
rivelatore di fase. Quest'ultimo garantisce 
(mediante un amplificatore) die en trambi i 
segnali d'ingresso abbiano la medesima fa- 
se e frequenza e che alPuscita compaia il 
segnale di bassa frequenza desiderate, 
C28, R17 e C30 formano il filtro d'anello, 
ed il dimensionamento dipende dalle ca- 
ratteristiche del PLL. Npnostantell filtro a 
quarzo da 9 MHz abbia una larghezza di 
banda pan a circa 10 kHz, si potra elabo- 
rare una deviazione di frequenza di 4,5 
kHz. I! PLL funziona bene per deviazioni 
fiho a 6 kHz, in altre parole per tutti i 
segnali in grado di attraversare il filtro a 
quarzi. 
11 segnale di bassa frequenza viene amplifi- 
cato, come del resto avviene per i) segnale 
AM, in uno stadio ad un solo transistor. 
Qualsiasi segnale spurio, che sia rimasto 

nel segnale a 130 kHz, viene eliminato con 
Paiuto di Rt8 e C3L 11 livello d'uscita 
potri) essere predisposto mediante P4. 
11 rivelatore FM funziona nel miglior mo- 
do possibile con una tensione d'ingresso di 
200 mV circa; ecco il motivo della presenza 
di PI net circuito, che serve appunto a 
predisporre il livello otfimale del segnale 
d'ingresso ai rivelatore. 
C26 dovra essere un condensatore di otti- 
ma quaiita, perche si trafta del componen- 
te che determina la frequenza del VCO. 
11 solo punto di taratura del rivelatore FM 
^ il trimmer P3. La taratura avviene rego- 
lando PI (figura 4) al massimo, in modo 
che il segnale d'ingresso al PLL abbia la 
maggiore ampiezza possibile. Ora dovreb- 
be essere possibile regolare P3 in modo da 
avere a disposizione all'uscita ii segnale 
FM rivelato (se questo e presente all'in- 
gresso). La demodulazione avverra entro 
un ampio settore della corsa di P3, la posi- 
zione del cursore dovra essere nei presst del 
centro di tale settore, Regolare poi legger- 
raente PI in aumentq in modo da ridurreil 
livello del segnale all'uscita del rivelatore. 
II campo di regolazione di P3 (entro il 
quale avviene la rivelazione) risultera ora 
ridotto; disporre ancora il cursore al cen- 
tro di quest'ultimo settore. L'operazione 
dovnl essere ripetuta sincM non si avran- 
no variazioni apprezzabili muovendo P3, 
ora la taratura sara eseguita nel migliore 
dei modi. 
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L'eiettronica sta dpnqui Stan do sempre pi 6 
spazio entro rautomobile, e quest! pro- 
gress! uon sono riservat) soio ai tipi di 
maggiore prezzo. Le applicazioni della 
maggioranza dei cii'cuit! elettronici nel- 
i'auto sono destinate al mpannio di erier- 
gia e delle spese di manutenzione; in gene re 
si tratta di sistemi di accensione elettronica 
e di programraazioni di vario tipo. Uh'al- 
tra applicazione ovvia dell'elettronica e la 
difesa del veicolo dai ladri. 
11 si sterna di allarme che descriveretno ora 
protegge anche gli accessor! come I'auto- 
radio, il mangiacassette e la ricetrasmitten- 
te CB. In molte occasion! i ladri non vo- 
gliono rubare I'auto, ma si accontentano 
del contenuto! 

antifurto per auto 

una polizza di assicurazione attiva 

Per quanto le automobill possano essere asslcurate contro il furto, 
molt! automobllistl ritengono sia meglio non rlcorrere troppo spesso 
alia polizza. I piu grand) vantaggi del clrcuito che descrlviamo sono M 
rlprlstlno automatico e la protezione dal falsi allarmf: una cosa buona 
non solo per II proprletario, ma anche per tutto II vtcinato. 

W. Schuster I sistemi d'aliarme 

SuU'argbmento c'e sempre da discutere; 
clo e vero in particular modo quando si 
tratta di deciders il sistema da adottare e 
1'ampiezza della copertura perche, per 
quanto riguarda l'eiettronica, la complica- 
zione potrebbe anche tendere airinfmito. 
I sistemi commercial! sono in gencre di tre 
diversi tipi; la base di uno dei piu difftisi 
sistemi di allarme e una sorta di "interrut- 
tore a vibrazione", impiegato per attivare 
il segnale deli'awi sat ore. Si tratta spesso 
di uno o pin dispositivi sensibili a qualun- 
que scuotimento del veicolo, anche legge- 
ro: in talecasorisultapraticamenteimpos- 
sibtle aH'aspirante ladro di toccare il veico- 
lo senza scatenare rinfemo. II piu grosso 
svantaggio del sistema h che Tallarme non 
e in grado di distingoere tra le vavic specie 
di vibrazioni, che possono essere originate 
da altri veicoli in transito, da pedoni che 
toccano la vettura oppure da un forte ven- 
to. 
Gli allarmi di tipo piu sofisticato sono ba- 
sati su raggi infrarossi o su onde ultrasoni- 
ehe. Essi non reagiscono ai movimenti del 
veicolo, ma sono in grado di proteggere 
ottimamente ilsuointemo. L'installazione 
e la mcssa a punto richiedono perd un 
notevole dispendio di tempo e di sforzi. I! 
sistema deve essere progettato per ade- 
gnarsi alle variazioiii della temperatura 
(che possono essere molto elevate nella 
cabina di un veicolo) ed evitare false atti- 
vazioni dovute al movimento di eventual! 

insetti penetrati airinterno: cio vale parti- 
colarmente per i sistemi ad ultrasuoni. 
II terzo e pih semplice tipo di allarme e 
attivato dagli interruttori delle luci di cor- 
tesia, ineastrati nelle portiere: si tratta di 
un ottimo compromesso tra efficienza ed 
economia. Con I'aiuto di qualche circnito 
elettronico, la costruzione di un impiarito 
d'aliarme affidabiie non dovrebbe presen- 
tare troppe difficolta. II eircuito che segue 
d basato su tali principi. 

Funzionamento del sistema 

Tanto piii semplice e un circnito e tanto 
maggiore e la probabilita che funzioni a 
lungo senza guasti: questo e il motive per- 
che tale tipo di circnito sta alia base della 
maggioranza degli antifurto per auto. Co- 
me funziona? AU'abbandono dell'auto nel 
parcheggio, ii sistema verri attivato, auto- 
maticamente, oppure da un interruttore 
nascosto airinterno della vettura (per 
esempio sotto il cruscotto). Una larnpada 
spia sul cruscotto (un LED oduna comune 
lampadina a 12 V) si accendera per circa 1 
minuto per mdstrare che I'allarme e Stato 
attivato, Durante il tempo concesso, gli 
occupanti dovranno abbandonare i'inter- 
no della vettura c tutte le portiere dovran- 
no essere chiuse. L'allarme restera silen- 
zioso mentre le portiere vengono aperte.e 
chiuse. L'allarme sara innescato 6 second! 
dbpo lo spegnimento della spia. 
Ora, se viene nuovamente aperta una por- 
tiera, 1'allarme suonera con un ritardb di 6 
secondi e continuera asuonareper 1 minu- 
to, ossia per on tempo sufficiente, ad un 
comune ladro, per sparire discretamente 
dietro I'angolo, Un pratico vantaggio del 
ctrcuito e la possibility di autoripristino. 
Esso e completamente automatico e ga- 
rantisce che tutti i successivi tentativi 
avranno le stesse conseguenze del primo. 
Al suo ritorno alia vettura, it legittimo 
proprietavio dovra semplicemente aziona- 
re i'imerruttore nascosto, entro il ritardo 
di 6 second! (occorre fare un p6 di pratica 
perche ogni errore potrebbe essere, a dir 
poco, imbarazzante ). 

Gli integrati CMOS nell'auto 

I circuits CMOS sono molto adatti all'im- 
piego nell' auto per una qu an tit a di motivi. 
II pih importante e che essi possono essere 
aiimentati da una tensione con ampi mar- 
gini di variazione (da 3 a 15 V), percuinon 
c'e pifi bisogno di stabilizzatori di tensio* 
ne. Ad una tensione di alimentazione pari 
a 12 V, si potra ottenere un margine di 
immunita ai disturb! migliore di 5 V, una 
cifra molto superiore a quella di qualun- 
que ailra famiglia logica. Un aitro vantag- 
gio e che la- corrente assorbita e estrema- 
mente bassa. La corrente di riposo dei dis- 
positivi CMOS e comunque molto inferio- 
re alia normale autoscarica della batteria 
deli'auto. II solo vero svantaggio dei 
CMOS e cosiituito dai problemi connessi 
con il loro maneggio. Una volta che I'inte- 
grato e moniato sul suo circuito stampato, 
il problem a cessa ovviamente di esistere. 
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Ftgura 1, Lo schema elettrlco deM'anlKurto per auto, Le zone ombre ggiate sul di segno so no (acottatlve, come si polri constatare leggendo II testo, Re1 potrS 
essere urt normale reIC per trombe eletlrlche. 

Lo schema elehrico 

in figura I possiarao vedere lo schema 
complete dell'antifurto per auto, I! siste- 
ma viene attivato daun interruttore naseo- 
sto (S2) che, una volta chiuso, alimenta il 
circoito, tramite il diodo Dt, 
AU'inizio viene resettato i! flip flop com- 
posto dalle porte logiche N1 ed N2. Per un 
certo periodo di ritardo, determinatodalla 
costante di tempo del condensatore C4 e 
della resistenza R5, fingresso al piedino 8 
di N2 restera a livello logico basso. Lo 
state iniziale delle uscite del flip flop sara 
percio a livello basso ed alto (rispettiva- 
mente per !e uscite Q e Q). L'uscita Q serve 
a controllare I'oscillatore composto da 
N3/N4 che vern\ fermato da un livello 
logico "0" al piedino I di N3. L'uscita 
"alta" di Q e mandata afTingresso di can- 
cellaziorie (clear) del piedino 3 di [C3, II 
contenuto del co mat ore di onde a sette 
stadi verra ora azzerato e risultera pronto 
a fuuzionare. 

Durante il ritardo p red is post o da C4/R5, 
l'uscita di N6 sara a livello alto, e percio 
sara accesa la spia Lai, tramite T2, Si trat- 
ta di un'indicazione visuale dello stato di 
attivazione delPallarme. Durante I'inter- 
valid, I'apertura della porta non avraeffet- 
to sul ctrcuito perche 1'ingresso di trigger 
del flip flop h ''bloccato" al livello alto 
dalPuscita dt N6, tramite TL II eircuito 
restera in tale condizione fino allacomple- 
ta carica di C4, che avviene tramite R5. 
Con i valori dello, schema, il tempo sara di 
circa un minuto, entro il quale verra rag- 
gin nta la spglia di sgancio di N6, II fatto 
che la sua uscita vada a "6" ha due conse- 
guenze: il transistor T2 fara spegnere !a 
lampadina spia ,e C5 iniziera a caricarsi 
tramite R7. Dopo circa 6 secondi (la co- 
stante di tempo di C5/R7}, T1 liberera 
I'ingresso di set al piedino 13 di Nl. II flip 
flop non cambiera stato, perch&sara anco- 
ra necessaria Lapenura della porta. Solo 
dopo, ii circuito d' allarme sara completa- 
mente "armato". 

Un ospite "non invitato", che tentasse di 
entrare nell'auto, provocherebbe la com- 
mutazione al livello basso dell'ingresso 
"set" del flip flop. Ora si verifichera quan- 
to segue: il livello alto che compare all'u- 
scita Q fa partire Toscillatore di clock for- 
mat o da N3/N4, e contemporanemente Q 
toglie il "clear" da ICI. Le uscite del eon- 
tatore ai piediui 9 e 6 spno "sommate" tra 
loro e con il segnaie di clock. I segnali 
risuhami alle uscite delje porte logiche N7 
ed N8 attivano il rele (tramite T3) per 12 
volte consecutive in 6 secondi. Dopo un 
breve intervallo il eiclo viene ripetuto, in 
totale per tre volte e la lampada spia sul 
cruscotto si accende. Ci sono due ragioni 
per far suonare la trpmba in tale modo: la 
prima e per risparmiare energia e la secon- 
da e che la tromba suona in modo: diverse 
dal norraaie e, si spera, sara facilraente 
riconoscibile dal proprietario (Jeirauto. 
Al sessantaqnattresimo impulse di clock al 
ptedino ! di IC3, ossia circa nello stesso 
istante in cui il ladro sta tentando di me- 
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Figura 2. La aerlgrafta constgliata per II circulto stampato e la dlsposlzione del eomponenti, 
destlnata a quei tetiorl che inlendessero a dot! a re questa soluzione tecnica. 

El en co del component! 

Resistenze: 
R1,R7,R8= 1 M 
R2 = 15 k 
R3,R4 - 22 k 
R5 =2M2 
R6 = 47 k 
R9= 10 M 
R10,R11,R15,R17= 10k 
R12,R13= Ik 
R14 = 220 H 
R16=1M2 

Condensatori: 
C1 - 100 n MKS 
C2 = 4p7/16 V 
C3 = 1 n MKM 

C4,C5 = 22 p/16 V tant. 
C6 = 33 n MKS 
C7- 100p/16V 

Semiconduttori: 
D1 = 1N40O4 
D2. . . D10= 1N4148 
T1,T4 = BC547B 
T2 = 8C140 
T3 = B D 136 
IC1,IC2 = 4093 
IC3 = 4024 

Varie: 
32 = interruttore d' apcensione 
S3 = Commutatore a due vie, due posiztoni 
Rel = Rel& a 12 V 
Lai = Lampadfn.a da 12 V/5D - IQO.mA op- 
purs LED con ana resistenza da 1 kQ in 
serie 

scolarsi ai passanti, ie uscite Q1 e Q7 
avranno conteniporaneamente nn liveilo 
"I". La porta logica N5 fomira ora ritn- 
pulso di reset per il flip flop: la iromba 
smettera cosi di sudnare, ma i! circuito di 
allarme non verra affatto disattivato. Esso 
restera semplicemeofe in paziente attesa 
del successivo "cliente". 

Protezione supplementare 

Le regioni tratteggiate deilo schema sono 
"accessofi facoltativi", sen^a i quali iI cir- 
cuito funzionerebbe aneora correttamen- 
te. I componenti che circondano S3 e T4 
fOrmario un circuito anti-sabotaggio, II la- 
dro d' auto esperto tentera di aprire prima 
il cofano, nel tentativo di neutralizzare 
evcntuali drcuiti di protezioneelettronica. 
Con il nostro circuito, le cose non andran- 
no comimquc come piacerebbe al ladro. 
Ldnterrultore S3 e azionato dal cofano e, 
una volta aperto,stabilisce il collegamento 
tra i terminali 9 e 7. La carica del conden- 
satore C7 fara commutare in conduzione 
T4 e percio la tromba si rnettera immedia- 
tamente a sucmare per circa 20 secondi 
(fine a che C7 non si sia scaricato), U no- 
stro indesiderato amico dovra saggiamen- 
te abbassare i! cofano ed andarsene. S3 
fara ponte tra i contatti 8 e 9 e C7 si ricari- 
cherh tramite R4. In pochi secondi 1'aliar- 
me lorn era ad essere in plena atti vita- 
La seconda aggiunta potrebbe essere un 
collegamento all'interruttore di accensio- 
ne, come mostrato nel punto 6 dello sche- 
ma (neil'angolo in alto a siuistra). In que- 
sto modo si garantira la disattivazionedei- 
!'allarme aH'accensione del motore. 

Costruzione ed installazfone 
II circuito pofrS essere costruito su un pia- 
strina ed inserito in una piccoia scatoletta 
di plastica. La parola d'ordine e miniatu- 
rizzazione, perche Tintero circuito deve re- 
stare nascosto :e cib sara piu facile se le 
dimensioni saranno ridotte al minimo, II 
rele per Pavvisatore acustico potri essere 
del tipo normale per fari o per trombe. Si 
confondent eosi con gli altri aecessori dis- 
posti sotto il cofano. Lo scopo e di non 
evidenziare 1'intera installazione, per ren- 
derne difficile la scoperta anche at ladro 
piu esperto. Si deve nsare, per esempio, del 
filo nero per tutti i cabiaggi sottocofano e 
dissimularli il meglio possibile. Non mon- 
tare il rele accanto alia tromba; e consiglia- 
bile ricoprire i collegamenti a quesfultima 
con aleuni strati di nastro isolante, in mo- 
do da renderne difficile 1'interruzione. Si 
ricordi sempre che il piu feroce nemieo dei 
ladri d'auto e i! tempo e che, maggiore sara 
il numero di ritardi che frapporremo al 
raggiungimento del loro scopo, maggiori 
saranno le probabilita che essi rivolgano le 
lord attenzioni ad un'altra vittima. 
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Una porta logita variabtle e un ottimo 
sussidio per con sen tire a chi non hapratica 
della tecnologia e del modo di pensare lo- 
gtco, di "entrare" neD'argomento. Per fa- 
cilitare le cose, pubbHchiamo in tabella 1 le 
tabelle della verita diuitte le fuiizioni logi- 
che fondamentali. contraddistinte dai ri- 
spettivi simboli. 
Gli "zero" e gli "uno" indicano i livelli 
logici, il simbolo vuol dire che c'e 
tensione (per i TTL tale tensione c di +5 
V), mentre it simbolo "0" vuol dire zero 
volt. Le tabelle della verita indicano il 
com port a men to deil'uscita (Q) qua n do 
all' ingresso A, oppure agii ingressi A e B, 
sono applicati livelli logici diversi. 

porta logica variabile 

M. Van Kerkwijk 

La porta logica variabtle, 
descritta net numero di 
settembre 1980 ha suscftato un 
inatteso interesse presso i lettorl. 
Per sfortuna I circuiti integratl dl 
quello schema si sono dimostrati 
difficili da trovare, e eld ha 
stimolato I'inventiva del nostrt 
lettorl. Presentiamo uno del 
progetti Inviati, composto da due 
integratl a buon prezzo, reperibill 
ovunque. 

La porta logica piu semplice e il "buffer" 
che rion fa altro che trasferire all'iiscita lo 
stato logico presenfe all'ingresso. La rela- 
zione puo assumere, in algebra di Boole, la 
seguente forma; Q = A (vedi la seconda 
colonna della tabella 2). Lo scopo del buf- 
fer (tampone) e quello che suggerisce 11 
nome, ossia di aumentare la capacita di 
condurre corrente da parte'di una certa 
linea logica. 
L'invertitore fa qua) cos a di piu del buffer, 
oltre a trasferire i'ingresso all'uscita con 
una certa ampHficazione, ne invertira an- 
che io stato logico. Un livello "1" all'in- 
gresso produrra uno "0" aU'uscita, e vice- 
versa. La formula algebrica di tale relazio- 
ne e: Q = A, dove il trattino che sovrasta 
"A" indica che i! valore e stato inverrito 
(complementatp). 
La porta AND deve avere almeno due in- 
gressi. L'uscita Q sara a livello "1" solo 
quando entrambi gli ingressi saranno pure 
a livello "I". L'equazionealgebricadique- 
sta fiinzione b: Q = A ■ B, dove U punto si 
legge in realta come la congiunzione "e" 
(and). 
La porta NAND ha un fuuzioriamento 
pressoche identico, tranne che in serie al- 
l'uscita c'e ancora un inverrito re. La tabel- 
la della verita dimostra chiaramente come 

stanno le cose. L'equazione della funzione 
e: Q = 
La porta OR fa qualeosa di Completarnen- 
te diverse: produce un livello "1" all'uscita 
quando I'ingresso A oppure (or) I'ingresso 
B e a livello "1"; ci sara un "I" all'uscita 
anche quando ambedue gli ingressi saran- 
no ad " I". In termini algebrici, !a relazione 
e; Q = A + B, dove il segno "+" sta per la 
congiunzione "o" (or). 
Anche la porta OR ha la sua controparte 
ad uscita invertita, che si chiama porta 
NOR. La tabella della verita mostra con 
chiarezza I'inversione degli stati logici del- 
Puscita; in quest'ultimo caso la formula e: 
Q = A + B, Mancano ancora due tipi di 
porte: la EXOR e la EXNOR (OR e NOR 
esclusivi). La porta EXOR si eomporta 
come la porta OR, tranne che, quando 
entrambi gli ingressi sono "I", l'uscita sa- 
ra "0" e non "1". Per esprimere in termini 
aigebrici la differenza, si usa il segno e 
percio ia formula va scritta: Q = A @ B. 
La porta EXNOR I I'inverso della EXOR, 
come si pub osservare sulla tabella delia 
verita, e la formula diventa : Q — A@B. 
Molto divertente, ma a cosa servono tali 
ftmzloni logiche? Facciamo un escmpio 
pratico di impiego di funzioni logiche, 
Supponiamo di usare una macchimaauto- 
matica per tagliare un pezzo di metalio. Si 
potrebbe incorrere in sen guai se, azionan- 
do la macchina con una mano, ci dimenti- 
chiamo di togliere I'altra da sotto la lama. 
Per prevenire tale sanguinoso evento, la 
messa in funzione della lama dovraavveni- 
re mediante due pulsanti che impegnino 
contemporaneamente entrambe lemani: si 
dovra insomma usare un circuito AND a 
due ingressi. Gli ingressi ricevono i'infor- 
mazione dai pulsanti e l'uscita aziona la 
macchina tramite un reie. Solo quando 
entrambi i pulsanti saranno premuti, ci 
sara un "1" a tutti e due gli ingressi, il reie 
verra eccitatoe la lamascendera per taglia- 
re la lamiera. Si potra prevedere un sistema 
di sicurezza anche per i temerari che voles- 
sero spingere avanti la lamiera con i piedi, 
e provocare nel contempo una partenza 
accidentals della macchina. In tale caso 
occorfera una porta AND a quattro in- 
gressi, corrispondenti a quattro pulsanti, 
in modo da tenere ben impegnati mani e 
piedi durante la fase critica dell'operazio- 
ne. In tali situaztoni pratiche, non h che si 

N1 . . . M3 = !C1 - 3/4 x 74(LS)86 
N4 = IC2 - 1/4 x 74(LS)00 

AO 1 
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bO , |v 
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© 
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Figura 1, La porta logica variabile consiste di quattro port© TTL. La programmazlone di determinati 
Ingressi permetterd di ottenere tutte le funzioni logiche descritte. 
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Tab^Ma 1, buffer 

lngre»io 
A 

Uaclta 
Q 

Ingresso i U sells 
A Q 
0 1 
1 0 

faccia uso di una porta AND vera e pro- 
pria, ma si potranno colkgare t quattro 
pulsanti in serie al motdre e la funzione 
restera sempre del tipo AND. Si tratta di 
an modd sempHee e pratico di applicare la 
tecnologia digitale e di tali esempi ne esi- 
stono moltissirni. 

La porta logica variablle 

In figura 1 appare lo schema della porta, 
chc e in grado di soddisfare a tutte le fun- 
zioni digital! sinora ricordatc. Si pud Vede- 
re che la porta variabite consiste di tre 
porte EXOR e di ttna porta NAND. La 

qualcuno desidera consul tare la tabella 
delta verita relativa alia porta EXOR (ta- 
bella 1) durante la sperimentazione, invece 
degli ingressi A e B, si dovranno considera- 
re rispettivamente gli ingressi A/B e C, 

La costruzione 

La porta logica variablle potrii essere com- 
posta da circuiti integrati TTL oppure 
TTL Schottky a bassa potenza. II circuito 
deve essere alimentato da unatensionedi 5 
V. Nonpotretuo percidadoperare una bat- 
teria da 4,5 V. Si nveierd appropriato I'ali- 

AND 

Ingresso Use) If 
A B Q 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

NAND 
o=- 

Ingresso Usctts 
A B Q 
0 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

4* IN4001 

Vislo da so Ho 

—©5v 78L05 

T 470M 16V 

5 V 

© 

TUN 

OR 

Ingresso Uscila 
A B Q 
0 0 0 
0 1 \ 
1 0 ] 
1 1 1 

NOR _A 

Ingresso Uscita 
A B Q 
0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 0 

EXOR A 
o- 

Ingresso Uscila 
A B Q 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

EX NOR _A 

Ingresso Uscita 
A B Q 
0 0 1 
0 1 0 
1 
1 

0 
1 

0 
1 

Figura 2, Alimentatore della porta logica variabite. 

tabella 2mostracomeepossibileprogram- 
mare il circuito per eseguire una particola- 
re funzione. Supponiamo di voiere coin- 
mutare la porta variablle nella funzione 
OR. L'ingressb C dovra essere eoilegato al 
positivo dclTalimcntazione (livello logico 
"1") e I'ingresso D a massa (livello logico 
"0"). In tal modo e stata creata una logica 
OR con A e B come ingressi e Q come 
uscita. 
Si ottiene una funzione EXOR, secondo la 
tabella 2, collegando I'ingresso D alia ten- 
sione di alimentazione (!ivello: "1"). Gli 
ingressi A e B verranno collegati tra loro in 
modo che essi formino un unico ingresso. 
II secondo ingresso sara L ingresso C. Se 

Figura 3. Con I'aluto di questa sonda logica, si 
potrd leggere dlrettamente lo siato logico deM'u- 
sclta della porta logica variablle. 

mentatore che appare in figura 2, 1 livelli 
logici die appaiono alfuscita Q potranno 
essere "visti" mediante un voltmetro. Una 
soluzione piu elegante e la lettura median- 
te LED. La figura 3 mdstra come si pud 
risolvere il problema. Tl punfaie dell'in- 
gresso logico Q deve essere eoilegato alfu- 
scita Q della porta logica variabite. Se il 
LED si accende, vuol dire che all'uscita e'e 
tin livello logico i. A chi tra voi desideri 
sapere qualcosa di piil sulla tecnologia di- 
gitale, si consigtia di leggere il volume "Di- 
git 1". 11 corso di istruzione autodidattica 
eomprende una piastra per esperimenti 
che permette di tradurre immediatamente 
in pratica la teoria. „ 

Tabella 2. 

tipo funzione programmazlone 
di porta algebrlca BCD Ingreaao II) uscita 
buffer Q - A 0 1 0 A Q 
1 nverter Q = A 1 00 A Q 
AND Q= A • B 0 1 A and B Q 
NAND Q= A • B 00 A and B Q 
OR Q- A+ B 1 0 A and B Q 
NOR Q - A + 8 1 1 A and B Q 
EXOR Q =,A • B 1 A/B and C Q 
EXNOR Q = A • 8 0 A/8 and C Q 
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videogiochi 

a caricamento 

rapido 

La gente oggi tende sempre piii ad evitare inutili perdite di tempo. I 
possessori di elaboratori per videogiochi {TV-games computer) 
trovano afquanto irritante dover attendere tutto il tempo che ci vuole 
per ritrovare un programma sui nastro e per leggerlo dal nastro 
medesimo. II tutto potrebbe richiedere persino due o tre minuti! Una 
situazione decfsamente tremenda, quando potrebbero bastare due o 
tre second!. 
Noi stessi, alte prese con tale problema, abbiamo cominciato a pensare 
ad una soluzlone, ed ora I'abbiamo trovata. Con Ptmpiego di un plzzico 
di hardware, i giochi potranno essere memorizzati in una EPROM; un 
semplice programma sard in grado di trasferire il gioco che si desfdera 
nell'area RAM entro un paio di second!. Si tratta di un progresso 
maggfore di quanto possiate immaginare! 

per i computer 

TV-games 

c 

Per essere onesti, questo circuito e state in 
origine progettato per motivi puramente 
egoist ici; volevamo aVerlo in casa e pensa- 
yamo che si sarebbe ditnpstrato molto mi- 
le aile esposizjoni di elettronica. I posses- 
sor! di videogiochi che lo harmo visto in 
ftinzione si spnp dimostrati pero talmente 
entusiasti che abbiamo deciso che sarebbe 
stato ingiustp non pubblicarlo! 
Ma cosa e in grado di fare il nostro circui- 
to? Prima di entrarc nelPargomentQ, ve- 
diamo qual'e la situazione attuaie, I pro- 
gratnrni per i videogiochi computerizzati 
So rid niemorizzati su nastrj. In casd di ne- 
cessity p os so no essere "travasati" in una 
RAM, e solo dopo si potra iniziare agiooa- 
re. Le cose funzionand abbastanza be need 
il nastro e un tipo di "memoria" piuttosto 
econoniico. Pero i'intera prpcedurarichic- 
de tempo: si dovra prima inserirc il nastro 
e poi trovare ia posizione del file su) mede- 
simd: solo allora si potrS fmalmente inizia- 
re il trasferimentp del prograrnma dal na- 
stro ai computer; un altro processo che 
rkhiede molto: tempo!. 11 sistema non e 
inoltre affidabile come si potrebbe deside- 
rare; interferenze impulsive, "uscite" del 
nastro ed aitri "pasticci" nel nastro stesso 
possono far respingere i dati in arrive da 
pane del computer, Prima che il program- 
ma entri in modo corretto potranno essere 
necessari anche due o tre tentativi. Per 
for tuna tali inconvenienti non succedono 
spesso, ma anche cosi, quando accadono 
fanno parecchio arrabhiare! 
Per i giochi o program mi di uso piii fre- 
quente, sarebbe carino disporre di una 
possibilita di caricamento rapido. atmeno 
di qualcpsa di analogo all'inserztone delle 
cartucce nelle macehine di tipo "commer- 
ciale" {ma, prefenbilmente, con minore 
spesa.....). Una soluzione ovvia e di impie- 
gare delle EPROM: molti programmi per 
videogiochi "girano" solo se memorizzati 
in RAM, Ed ailora che fare? Memdrizzarli 
in una EPROM e rivers a rli nelia RAM in 
caso di ndcessita! 

L'idea base 

I! "computer per videogiochi" (anche la 
versione ampliata)impiegaSolo una picco- 
la porzione dello spazio di indirizzamento 
disponibile. II 2650 pud servire una memo- 
ria cheva d a I!' i nd i ri zzo O0R0a 7FFF, ma si 
fa effettivo uso solo degli indirizzi fino ad 
1FFF. Tutta la zona superiore delta me- 
moria potra essere utilizzata per conserva- 
re i programmi nelle EPROM. 
Per far funzionare i! sistema, abbiamo bi- 

sogno di tre ebndizioni: una certa 
quantity di hardware per la 

decddifica degli indirizzi, un 
gruppo di EPROM per cci- 
prire i! campo degli indiriz- 

zi a disposizione ed un po di 
programma per trasferire i dati dalle 

EPROM alia RAM, In Hnea di prineipio, 
gli indirizzi in posizione piii elevata (gli 
ultimi 24 K)sofio sufficientia contenereda 
cinque a dieci programmi. Potrebbero es- 
sere phi che sufficienti, ma prefe'riamo re- 
stare sempre dalla parte della massima si- 
curezza, I! hardware di base per la decodi- 

-COn 
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Figura 1, ll "caricalore rapido" nel suo schema di base contieoe poco piu di due decodlftcatorf per Indirizz). 

fica degli indirizzi e montatosu un circuitq 
stampato e le EPROM sono men tat e (in 
gruppi di quattro) su schede di amplia- 
mento inseribili. La cosa tende a diventare 
complessa poiche ia scheda base e proget- 
tata per essere inserita nella scheda di am- 
pHamento del computer per TV- 
Games in altre parole: !e schede 
EPROM sono infilate in Una scheda che a 
sua volta e collegata alia scheda di amplia- 
mento che va ancora applicata al compu- 
ter base per 1 videogiocht. Ci capite poco? 
Si, per adesso. Facile da costruire? Si, vera- 
mente! 
Prima di prbseguire a parlare deU'argo- 
mento, dobbiamo presentare delle scuse; 
dovremo ancora aumentare laconfusione! 
Le tre schede inseribili contengono ognu- 
na quattro EPROM, per un totale di dodi- 
ci; usando delle "normali" 2716,si potreb- 
be cosi riempire lo spazio di indirizzamen- 
to disponibile (24 K). Una EPROM deve 
pero anche contenere la routine di trasferi- 
mento del prbgramrna: abbiamo quindi a 
disposizione una EPROM in meno, e gli 
ultimi 2 K restano inutillzzati. Ritenendo 
inaccettabile tale situazione, abbiamo an- 
cora una soiuzione da proporre; le schede 
di ampliamentd sono in grado di accettare 
anche delle 2732, Sei di queste memorie 
saranno in grado di coprire 1'intera area 
disponibile! Naturalmente ce ne vorra 

un'altra per le routine di trasfedmento. Le 
schede potranno pero accogliere un sold 
tipo di memoria, determinato da un ponti- 
ceilo previsto in ognuna di esse e da quat- 
tro collegamenti sulla scheda principale, 
Insomma le 2716 noti possono essere me- 
scolate con le 2732. 

I parti cola ri 

Abbiamo gia detto che i programmi del 
computer per videogiochi possono essere 
svolti correttamente solo se caricati nella 
RAM, nella "normale" area di indirizza- 
mento: in aitre parole i programmi potran- 
no essere conservati nelle EPROM situate 
agli indirizzi supertori, ma non potranno 
"girare" direttamente. Prima di avviareim 
programma, lo si deve assolutamente co- 
piare nell'area della RAM: allo stesso tem- 
po sara mdito utile mettere a punto tl coh- 
tatore di programma (PC), tl trasfedmen- 
to i ottenuto grazie ad una breve routine 
ausiltaria; per non aver problemi, la routi- 
ne e memorizzata neile locazioni tra 1C00 
ed IC7F e Ira lEf*0ed 1E7F, due settori 
della memoria che finora non erano stati 
usati. Anche i! programma e conservato in 
una EPROM, che si troVa su una delle 
schede inseribili: essa deve essere la prima 
scheda (connettqre X) e deve stare nella 
prima ppsizione! 11 tabulalo esadecimale 

appare in tabella 1. 
Eccp ora come si fa a carieare un nuovo 
gioco: battere "PC = 1 CQfC; agendo sttl 
tasto + il computer chiedera un "numero 
di file". Append quest'ultimo sara stato 
intrcdotto (sempre seguito da un 
verra individuato il file dchiesto che sara 
poi trasferko nella RAM (solo se esiste la 
corrispondente EPROM..Subito dopo 
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Tabelta 1 

1C00 76 60 75 08 06 24 3F 06 02 3F IE 00 1A 7B CC 08 
1C10 95 3F 02 0E 3B F4 9A 7C 06 08 20 CE 48 00 5A 7B 
1C20 04 20 CC 08 00 OE E8 00 9A 05 05 FF 20 F8 0E C3 
1C30 96 02 0E E8 00 CI 0E AS 00 EB D4 18 17 77 09 84 
1C40 00 3B 04 18 1C IB 5B C2 45 07 85 00 75 08 08 D3 
1C50 44 F8 81 17 CC 08 05 3B 6F CC 08 04 A6 02 IF IE • 
1C60 IE 04 19 CC 08 96 04 11 0D 08 03 18 09 2D 08 02 
1C70 20 84 01 51 9A 7B CC 08 97 3F 02 0E IF 1C 00 FF • 

1EO0 20 CC 08 9F 77 02 12 9A 7D 3F 00 55 3F 01 81 F5 
1 £ 10 40 18 73 01 1A 02 05 OF 45 IF 0D 61 22 17 0E E8 
1E20 00 9A 06 44 7F CC 08 03 20 68 81 CC 08 02 E8 F6 
1E30 98 02 74 40 05 FA 0E A8 00 CO CO CO CO CO CO CD 
1E40 67 A5 D9 72 OF 08 00 86 01 98 04 87 01 CB F6 0E 
1 £50 E8 00 CC 88 A4 3F 03 9F EE 08 05 98 6A EF 08 04 
1E60 98 65 09 El 02 B4 40 1C 1C 3D 06 04 3F 02 E3 0E 
1E70 08 fl2 0D 08 A3 3F 05 29 04 0D CC 08 9A IF 00 38 « 

Uso dello scratch 

08G0", -1 
0802,-3 
0304. -5 
0895, 

tndinzzo base nella EPROM (con indice R2 nel program ma) 
Indicator! delle sazioni (cumulativij e bit dl controllo 
Ultimo indirizzo EPROM della sezione impegnata 
Numero del file 

08A4. -5: Indirizzo attuale BAM 

Formalo del datl EPROM neceasari 

.00. 
001. 
002. -3 
.004, -5 
.006, -7 
.006. 

Numero del file (fir„„F) 
Indicate re di sezione (nota 1) 
Ultimo indfrizzo EPROM della suddetta sezfone 
ladirizzo PC di partenza del programma 
Primo indirizzo RAM della sezione impegnata 
Datl dl programma 

Nota 1: per una sezione EPROM, I'indicatore di sezione d 09) 
per due sezioni EPROM, gli indicatori di sezione sono 01-81; 
per tre sezioni EPROM. gli indicator! Sond 01 -02 - 63; 
per quattro sezioni. gti indicatori sono 01 - ,02 - 04 - 87 

Nota 2: I programmi devono esseredispostinelleEPROM nholto rawicinati,in 
modd ohe non ci siano dei byte liberi tra I'tiltimo indirizzo EPROM di 
una sezione ed 11 numero di file del programma successivo. 

Tabella 1. Routine per II trasferlmento del programmi dalle EPROM alia RAM. Usando delle memorie 
2732 e consigllablle memorizzare 450F all'lndlflzzo 1C48, e 44F?In ICS^f. 

il contatore di programma sava posiziona- 
toal giusto indirizzo inizi ale; un'altra pres- 
sione sul tasto + dara inizio al gioco. Tutto 
qua: veloce (aienni secdndi) e facile. 
Ci sono ancora alcuni punti che neeessita- 
no di una spiegazione: cominciamo con 
i'argomenlo piu s em pi ice! 

L'hardware 
Si tratta di una spiegazione facile per due 
motivi: l'hardware ha un'importanza rela- 
tiva ed £ poco! 
Lo schema base della scheda di amplia- 
mento appare in figura 1, Consiste pratica- 
mente solo di due decodifkatori di indiriz- 
zi che possiedono due uscite in piu, combi- 
nate tra loro. II chip pnncipale(ICl)eroga 
i segnali di "chip enable" per le EPROM, 
in concordanza con gli indirizzi emessi dal 
2650; !a" seconda decodifica degli indirizzi 
(IC2) scegiie i due cam pi di indirizzamento 
(!Cm...IC7F ed IE00....1E7F) per la 
EPROM che comiene la routine di trasferl- 
mento del programma. Due altre porte 
logichc ad ingressi multipli combmano le 
diverse uscite prowedendo ai segnali di 
ritorno verso la scheda di ampliamento 
(vedi figura 3). 
Le schede inseribili con le EPROM sono 

ancora piu sernplici: controllare in figura 
2. L'indirizzo, i datl ed i segnali di predi- 
sposizione del chip (chip enable) sono tras- 
feriti alle EPROM. Un solo collegamento 
cablato servira a stabilirc se sono state 
usate delle 2716 oppure delle 2732: tutto 
qui! 
La figura 3 (ripetiamo) mostra dove si de- 
vono effettuare le connessioni DBE1 e 
DBE2 provenienti dalla scheda principale 
deirampliamento, Occorrera fare un pic- 
colo "intervento chirurgico" sul circuito 
stampato, per interrompere i collegamenti 
ai corrispondenti piedini del relativo cir- 
cuito integrate. 
La scheda "TV Games ampliata" dovra 
essere provvista di quattro connessioni in 
ptCi in corrispondenza al primo connetto- 
re: vedere la figura 4, Tanto per restate 
suirargomento, la figura 5 mostra una del- 
le piste di rame che dovranno essere inter- 
rotte, ed essa si trova proprio vicino al 
suddetto connettore. In figura 6 e invece 
visibile i! collegamento OPREQ prove- 
niente dalla scheda principale, Le nuove 
schede sono rappresentate in figura 7 
(scheda base) ed in figura 8 (schede inseri- 
bili per le EPROM) 
Adesso qualche parola riguardante il mo- 

do di mettere insieme il tutto: 
la scheda base di estensione (che si por- 
ta attaccate le schede EPROM) va col- 
legata alia posizione "interton" sulla 
scheda dei TV games ampliati: in tale 
niodo otterremo !a maggior parte dei 
segnali iiecessari. 
11 segnale OPREQ proveniente dal 
2650 va cdllegato al nuoyo hardware. 
I piedini 11 e 12 di N23 sulla scheda 
"TV Games ampliati" vanno staccati 
dalla linea di alimentazibne positiva e 
collegati a! segnali DBE1 e DBE2, In 
tale modo si sara certi che il buffer del 
bus dei dati sia abilitato a) momento 
del trasferimemo dei dati dalle nuove 
EPROM, 
Si collegano infine al connettore "inter- 
ton" le linee di indirizzamento che una 
voita erano state tralasciate (A 14, A13 
ed A12): le linee vanno collegaterispet- 
tivamente ai piedini 26, 27 e 28. Sara 
anche neccssaria la linea di indirizza- 
mento All, che dovra essere staccata 
dalla massa dell'alimentazione. 

II software 
Neila discussione del software bisogna 
prendere in considerazione tre punti prin- 
cipal i; 
"come si usa" (importantissimo!) 
"cosa e in grade dt fare" (interessante) 
"come lo fa" (di interesselimitato, solo per 
i patiti) 
Nel presente articolo intendiamo trattare 
soltanto i primi due punti. 
In verita i programmi sono tre (tabelle 
I....3), Partiamo dall'inizio; la tabclia 1 
riporta il "tabulato esadeciraale" della 
routine ehe trasferisce i programmi daila 
EPROM alia zona della RAM, quaudo si 
desideri passare aU'esecuzipue di un pro- 
gramma memorizzato. Le "istruzioni per 
Puso" sono semplici: partenza del pro- 
gramma daU'indirizzo PC = 1 C0ff. Battere 
poi il numero di file del gioco desiderate; 
dopo alcuni second! apparira sui display 
"PC = L'azionamcnto del tasto "+" 
fara partire il programma. Se un program- 
ma e state memorizzato in piii di una 
EPROM (pit) avanti ci saranno altri parti- 
colari), apparira un'indicazione di crrore 
se una delle EPROM non e stata inserita; 
"FIL = X - N", dove X e il numero del file 
ed N e il numero della sezione mancante. 
Una "L" in questa posizione indica che 
manca Pultima sezione o die il numero del 
file sempiicemente non esiste. 
In pratica, la routine non t aitro che un 
programma di irasferimento a blocchi eon 
quaiche raffinatezza in piii. Essa esplora 
I'area di memoria, da 2000 in su, cercando 
i! numero del file richiesto. Se incontra 
"EE" od un numero negative in una posi- 
zione riservata al numero del file, presume 
ehe il resto della EPROM sia inutilizzato e 
passa immediatamente all'altra, Cid signi- 
fica che i d i versi program mi neila EPROM 
devono essere ravvicinati al massimo tra 
loro, senza lasciare intervalli inutilizzati! 
La posizione deiia (o delle) EPROM nella 
zona snperiore di indirizzamento non ha 
importanza; possono essere inserite dove 
si vuole. Le attribuzioni "RAM scratch" e 
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'■formato dei dati nella EPROM" sono 
riassunte sotto la tabella L 
Ancora un punto importante da prendere 
in considerazione: quando si impiegano 
per la memorizzazione dei programmi del- 
ie 2732, sarii opportimo memorizzare 
450F airindirizzo 1048 e 44Fj? in 1CSIY. 
Esistendo un program ma che trasterisce i 
dati dalla EPROM alia RAM, la successiva 
domanda e: come far arrivare per la prima 
volta i dati nella EPROM? Facile! saranno 
trasferiti daila RAM alia EPROM median- 
te il programma di tabella 2! La routine e 
una variante di quella presentata nel capi- 
tolo 21 del libro "il computer per TV Ga- 
mes", che impiega il programmatore inse- 
ribile di EPROM descritto nello stesso vo- 
lume. In pratica, la programmazione pofra 
essere notevolmente semplificata impie- 
gando parecchi programmatori suglt zoc- 
colt delle diverse EPROM consecutive. 
Anche adesso daremo per prima cosa le 
"istruzioni per I'uso". La EPROM con il 
necessario programma va inserita nella 
medesima posizione della precedentc, per- 
che adopera lo stesso campo di indirizzi 
(Km....lC7Fcd lE0fif,....lE7F). Si tratta 
del solo campo di indirizzamento inutiliz- 
zato cite si trdvt nella stessa "pagina" della 
RAM, pet cui non ci pud essere una solu- 
zione di versa! 11 programma viene fatto 
iniziare, come prima, in lC0pf. In base ai 
dati present! nelle locazioni da IBDFin su 
(i particolari sotto alia tabella 2), apparira 
dapprima sul display il successive set tore 
di EPROM che si desidera prog ram mare. 
Se il numeroricevei,"imprimatur"dapar- 
te del programmatore, egli potril azidnare 
il tasto WCAS. Di solito la EPROM verra 
cosi program mat a. Ecco i pdssibili errori: 
se la sezione di EPROM non e "vuota", 
vetri visualizzato sullo schermo il primo 
indirizzo EPROM progfammato ed i rela- 
tivi dati, su fondo rosso. Se la programma- 
zione e difettosa in qualche indirizzo, que- 
st'nltimo verra visualizzato su fondo por- 
pora. Se tutto va bene, la relativa sezione 
di programma verril memorizzata corret- 
tamente; numero di file, indicators di se- 
zione, ultimo indirizzo nella EPROM oc- 
cupato dalla suddetta sezione, indirizzo di 
partenza del PC per il programma, primo 
indirizzo nella RAM per la sezione ed i dati 
del programma, tutto come mostrato sotto 
la tabella L Se occorreranno altre sezioni 
di programma (come diremo in seguito), 
apparira ora sul display la successiva se- 
zione da memorizzare. Inserendo un'altra 
EPROM in una scheda di programmazio- 
ne, si potrj azionare ancora WCAS. Altri- 
menti si potranno memorizzare i dati gia 
present! nelle locazioni da IBDffad 1BFF 
(premere "reset" per tornare al monitor!); 
non dimenticare di spegncre falimentazio- 
ne a 2S V (!) ed inserire ppi i giusti moduli; 
riaccendere e ricaricare il programma ed i 
dati dalla tocazione 1BDB in avanti; ripar- 
tire da IC00. Quando rultima sezione del 
programma e memorizzata, verra visualiz- 
zato sn fondo verde il numero deifultimo 
file. 
Ora siamo arrivati alia domanda scottan- 
te; dove si materializzeranno i dati delle 
locazioni da 1BD0 in avanti? 11 lavoro po- 
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Figura 3. I aegnall DBEt e DBE2 sono collagetl 
al pledlnt 11 e 12di 1027, sulla scheda dl amplia 
mento par I TV Games gli! esistente. 

Figura 4. S! devono esegulre quattro noovl 
collegamentl al connettora "Interton" sulla 
scheda dt ampllamento gia eslstente  
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Figura 7. La scheda base del "carlcalore rapido". SI notlno 1 quattro ponltcelll che determinano la 
soelta del tlpo di EPROM (2716 oppure 2732). 
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Per eari care unprogramma. si devonoconosce- 
re prima gM indirizzF di inizio a fjnale. Tale infor- 
mazione e raramente disponibite, ed e piuttosto 
disp.endioso membrizzare aernpbcemente I'in- 
tero campo (poniamo, tra 08C0 e OFFF). Una 
soluzione consiste neb'abbreviare il program- 
ma sulla base di un sistema di prova ed errors, 
memorizzando sezioni sempre pfu ristrette sul 
nastro, e pof controffando as esse contengono 
dati a aufficienza. 
Per cid Che concerne i prggrarrimi su nastro 
ESS, quelti ultimamente usciti comprandono ta- 
le-informazidne:'per i nastrt precedenti eccoun 
el en co. Si noti cheatcuni pro gram mi impiegano 
due sszioni di RAM! 

Tabella 2 

ESS 007 

file inizio fine 
1 0900 0FCE 
2 0900 OFFF 
3 0900 0E97 
4 08CO OFFF 
5 O8C0 0E34 
6 0900 fflOFF 
7 OSDO 0E77 
8 0SC0 OFFF 
9 0900 OFFF 
A 0900 0AF9 
B 0900 0BCA 
C 0900 0FFF 
D 08C0 08F6 
E OSC0 OFFF 
F 0900 0F8E 

ESS 009 

file inizio fine 
1 osca OFFF 
2 08C0 0F8F 
3 08C0 OFFF 
4 0900 OFFF 
5 08CO 1210 
6 0SC0 19B7 
7 O8C0 0FFF 
8 08C0 OFFF 
9 0SC0 OFFF 
A 0900- OFFF 
8 O8C0 OFFF 
C OSES ocas 
D O8C0 0DEE 
E 0900 OFFF 
F 08C0 OFFF 

fine (inizio 2 fine 2) 

1F80 1FAD 

1F58 1FAC 

1F5S 1FAD 

IPG = 0932!) 

Elenco del component I figura 7 

C1 =47 At/6V3 (tant) 
C2 . , . C4 = 1 DO n 
IC1 =74LS154 
(C2,lC3,IC4 = 74LS30 
ICS = 74LS04 
3 oonnettori - 31 poll, femmina, 
DIN-41617 

Etenco dei componenti figura 8 

C1 = 100 n 
IC1 . . . 104 = 2716 or 2732 

(aeditesto) 
1 connettore : 31 poll maschto, 
OIN-41617 

1C00 76 60 75 08 3F 01 61 3F 02 CF 3B 3A 04 8a CC 08 
1C10 94 3F 02 OE 77 02 12 9A 7D 3F 00 55 OC IE 89 9A 
1C20 75 08 FA 1A 7C 04 4C 0D 88 A4 E5 FF 9C 1C 78 3B 
1C30 25 98 72 3B n DE IB FC 3B 2fl 0E IB F4 9A 02 74 
1C40 40 BE 21 IF IE 00 06 04 07 08 0£ 5B DC CE 68 A4 
1C50 3F 03 53 5B 75 17 05 02 0D 48 A4 ED 7E DE 9C 03 
1C60 9F 59 75 17 3B 02 IB 5E 05 03 CE 88 A4 20 F8 7E 
1C70 EE 88 A4 14 F9 74 04 5D CC IF C6 3F 04 2B 9B 38 

1E00 07 06 OF 5E 65 C1 0D 7B DO C2 98 0D E7 03 98 09 
1E10 OC IB DB CC IB D5 0E IB DA 3F 1C 64 5B 64 0E 9B 
1E20 DO 05 02 77 09 0D 5B DO CD 7B EC 84 00 CD 7B DO 
1E30 59 73 75 08 3B E4 98 66 B4 40 98 2F 07 F 4 OF 7A 
1 £40 FC CF 7A FB OF 7A EC CF 7A E8 DB 72 05 02 0D 5B 
1E50 EC ED 7B D2 90 1C 07 59 75 07 FA OF 7A DC CF 7A 
1E60 D6 DB 78 IB F0 01 00 05 04 0E 0E 04 2A CC IF C6 
1E70 06 24 3F 02 E3 0D IB FC CD 08 94 3F 02 0E 9B 38 

Dati necessar! iBOfr, -1: primo indirizzo, RAM sezione 1 
1BD2. -3: ultimo indirizzo, RAM sezione 1 
1BD4. -5; indirizzo partenza PC. con una soia aezione di RAM: altrlmenti^f! 
1BD6. -7: prfmo indirizzo: RAM sezione.'2 [$e occorre) 
1BD8, -9: ultimo-indirizzo. RAM.sezione 2 (se ocoorre) 
IB DA: -B: indirizzo partertza PC, nel case di tmpiego di due sezioni RAM 
IBDC, -D: prime indirizzo, EPROM eezione 1 
1BDE. -F-i- ultimo indirizzo! EPROM sezione 1 
1BE0! -1: prime indirizzo, EPRQM sezione 2 (se necessario) 
1BE2, -3: ultimp indirizzo, EPROM sezione 2 (sie necessario) 
1BE4, -5: primo indirizzo, EPFl.OM sezione 3 (se necessario) 
1BE6, -7: uftimo indirizzo, EPROM sezione '3 (se nee'e'ssarid) 
18E3, -9: primo indirizzo. EPROM sezione 4 (se necessario) 
1BEA, -B: ultimo indirizzo, EPROM sezione 4 (se necessario) 
18EC, -D: .(impiegato) 
1BEE, -F: 
IBFjEF, -1: 
1BF2. -3: 
1BF4, -5: 
1BF6. -7: 
1BFS, -9: 
1 B.FA, -B: 
1BFC : 
1BFD-,,F: 

indicators di sezione 1 .( e: 2, se necessario) 
Indicafori di sezione 3 e 4, [se necessari) 

numero di file 

Tabella 2. La routine per ia programmazione dede EPROM. Trasferlsce ft programma desiderate 
dalla RAM alta EPROM, come definite dal dall che sono locatf da IBDtfln avanti. 
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Figura B. La soheda EPROM, La posizlone del pontScefio dipende da! tlpo dt EPROM scelto. 
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Tabella 3 
2000 IB 02 21 FF 76 60 75 18 07 04 3F 21 03 04 AC C8 
2010 AC 04 01 C8 AA 04 04 C8 A8 04 FF C8 A6 06 18 3F 
2020 21 31 06 1C 3B FA 3F 21 D5 C9 90 06 20 3B F1 08 
2030 94 98 16 B4 40 98 12 74 40 IB 62 08 A2 08 7E IB 
2040 FD IB FE IB FF IB D4 08 84 07 OA 05 06 3F 21 05 
2050 04 AC C8 F3 07 0B CB EB IB 09 B4 40 1C 20 CC 76 
2060 40 07 14 77 09 05 02 20 8D CO C4 CD El D3 OD E0 
2070 C6 CD E0 C4 59 71 08 C7 DO C8 C4 E4 20 1C 21 EC 
2080 BF 21 8D 07 0B C2 09 B8 60 1A 03 61 98 68 77 09 
2090 0B B0 OF El 49 CF E0 45 81 CF E0 C8 C1 OF C1 49 
20A0 CF E0 45 82 CF EO C8 77 01 A5 01 A4 00 75 08 C2 
20B0 CF El 49 01 CF Al 49 87 04 CB 87 IF 20 5fl IB FD 
20C0 IB F3 IB FF IB EE IB EC IB D2 IB FC 3F 05 29 04 
20D0 2A C8 AA 04 CO C8 A8 3F 21 56 04 80 06 24 3F 21 
20E0 51 08 9E C8 E5 08 D7 50 50 C 3 05 80 01 63 E 3 18 
20F0 03 C3 Dl 01 CE AO CO 1C 1C 00 IB 71 CO IF 06 IB 
2100 FB 08 95 05 04 77 10 3F 02 CF 75 10 OF 41 1A CD 
2110 C1 18 59 78 3F 02 OE 17 08 90 15 OA AA E6 0E 14 
2120 15 00 AA E6 AA 00 10 00 8A 17 8A 15 0E 14 OE OA 
2130 BC 20 3B ID OA 8F 05 FE 0D El 47 CE Al 49 D9 78 
2140 CA 83 DA 00 17 IB FF 07 A4 IB DO 08 A7 08 9F IB 
2150 FB C8 FC 3F 06 02 77 02 20 C8 F0 08 F0 44 7F C8 
2160 EC 12 9A 7D 3F 00 55 3F 01 81 F5 40 18 73 01 9A 
2170 70 45 IF 0D El 92 9A 05 E4 E0 14 IB 5E 09 DO 1 A 
2180 07 C8 91 3F 05 2F IB 53 Dl 1A 50 C8 89 3F 02 0E 
2190 IB 49 01 22 08 Al 08 95 05 18 3F 21 31 06 1C 3B 
21 AO FA OA A6 DA 00 07 06 3B 2E 77 09 09 AO A5 07 C9 
21B0 90 A4 00 C8 9A 75 08 06 24 07 08 60 1A 03 61 98 
21 CO 15 08 86 A4 04 C8 82 IB 4F IB FF IB FE IB F1 IB 
21D0 F0 IB CE IB F2 0B F4 05 02 77 09 0E C1 49 AE El 
21E0 Dl CF CO C6 F9 75 CB E3 75 09 17 00 07 OF 05 05 
21F0 3F 02 D9 3F 21 OC 07 17 05 08 3F 21 05 IF 20 00 

Tabelta 3. Routine di eaicolo cfie semplitica molto II lavoro dl carioo del datl a partire dalla locazlone 1BD^f. 

N1,,,M4=74LS32 

?! i 
' H.J N4 

Flgurs 9. Una poHa toglca NOR a cinque ingress! pub esseie usata per comblnarei divers! segnall OPACK, 
qualora siano disponibili quattro programmatori dl EPROM. 

treste farvelo da soli, ma e molto piu co- 
modo iasciare i "lavori pesanti" al compu- 
ter! Non si potra sbagliare, se si impiega il 
programma di tabella 3, II funzianamento 
e semplice; introdurre prima i'dati riguar- 
danti I'area RAM destinata al progratnuia, 
Battere poi Tindirizzo iniziale, a meno clie 
non siano necessane due ares RAM, nel 
qual caso i! tasto "+" fa passare il tutto 
all'inizio di una seconda area RAM. Batte- 
re poi la suceessiva area EPROM libera 
(Inizio^, Fine=). Se cio esufficiente, tutto 
bene, altrimenti il programma chieder^i 
un'altra sezione. Si potrano usare fino a 
quattro sezioni di EPROM (oppure tre, 
dovendo caricare due aree di RAM). Ap- 
pena riseontvato che I'area di EPROM e 
sufficiente, si modifichera I'indirizzofinale 
(End) sostituendone il valore effettivo (su 
schermo verde). Dopo aver preso nota del 
numero (!) ed azionato il tasto si 
potra iutfodUrre 11 numero del file 
(i®'..,.0F), II programma passa quindi alia 
locazione cioe a quella giusta se e 
stata iristallata la EPROM con il program- 
ma 2! 

Per finire 

L'utile completamento del eomputer per 
TV Games consiste in una quantita mode- 
sta di hardware e software; risultera d'aiu- 
to un breve sommario: 
• La scheda di ampliamento base (figure 

1 e 7) va inseritanella scheda di amplia- 
mento dei TV Games, nella posizione 
"interton". Alia scheda di ampliamen- 
to andranno fatti due collegamenti in 
ptu (DBE1 e DBE2, vedi figuraS); sulla 
stessa scheda andranno fatti quattro 
collegamenti (figura 4) ed una delle pi- 
ste dovra essere interrotta (figura 5), 

• II collegamento OPREQ e prelevato 
dalla scheda principale per TV Games, 
come mostrato in figura 6, 

• Si potranno iuserire sulla scheda base 
di ampliamento fmo a tre schede 
EPROM (figure 2 ed 8). 

• Si pre di sporran no unb o piu (fino a 
quattro) programmatori di EPROM 
inseribili, come descritto nel capitolo 
21 del libro "il computer per TV Ga- 
mes": nello stesso testo sono descritti i 

collegamenti verso la scheda principale 
del computer per TV Games. Si deve 
pero osservare che e necessario collega- 
re una porta OR ad Ingres si multipli per 
combinare i diversi segnali OPACK, 
qtiando si voglia cpllegare pifi di un 
program mat ore di EPROM, Un adatto 
circuito appare in figura 9. 

• La routine di calcolo (tabella 3) e me- 
morizzata tra gli indirizzi 2000...,21FF. 
In altre parole, la seconda posizione 
EPROM va predispo'sfa sulla prima 
scheda inseribile. La routine di pro- 
gram mazione delle EPROM (tabella 2) 
e conservata nella prima EPROM di 
questa scheda; gli indirizzi sono 
1C00 IC7F ed 1E00,.....1E7F. Si os- 
servi che anchequeste EPROM potran- 
no essere program mate median te il 
programma tore inseribile! Una routine 
adatta appare sul tibro, in tabella 48; si 
dovra solo caiicellare I'istruzione in 
191C (CO-CO) per programmare fa 
EPROM dalla locazione 200in avanti, 

• Si potranno ora memorizzare i pro- 
grammi nelle EPROM. I nser ire per pri- 
ma cosa gii indirizzi RAM ed EPROM, 
usando la routine di calcolo descritta in 
precedenza; in seguito si inizia la pro- 
grammazione vera e propria, usando il 
tasto WCAS. 

® Terminata la programmazione,si sosti- 
tuisca la prima EPROM sulla'prima 
scheda inseribile: tale posizione dovra 
ora essere destinata alia routine di tras- 
ferimento delta tabella 1, che servira a 
trasferire un programma dalla 
EPROM alia RAM, non appena battu- 
to il numero di file. Le EPROM pro- 
grammate potranno essere montate in 
qualsiasi posizione di qualunque tra le 
schede inseribili: la routine localizzera 
senz.a alcuna difficolta tutte le sezioni 
che interessano. 

Un'ultima bsservazione, destinata a colo- 
rp che detestano "sprecare" la dtsponibili- 
ta di mem alia delle EPROM. Le routine 
delle tabelle 1 e 2 devono essere collocate 
nei settOri di indirizzamenio prima indicati 
e io spazio che rimane suite EPROM deve 
malauguratamente essere lasciato inutiliz- 
zato, 11 programma di tabella 3 e pero 
inizializzato in modo da pqter utilizzare 
Parea da 2200 in avanti per memorizzare 
programmi di giochi! Percio tale EPROM 
potra essere completamente utilizzata. 

M 
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sintetizzatore 

polifonico 

 con la tastiera pilotata da un computer 

Gfi appassionati di sintetizzatori hanno una vastissima possibility di 
scegliere kit per tastiere polifontche deile piu diverse marche, ma non 
e facile trovare quella giusta perche la maggior parte di esse sembra 
presentare pesanti svantaggi. Dopo un esame approfondito al quale 
sono stati sottoposti parecchi sistemi (e dopo lunghe ed accalorate 
discussioni), lo "staff" di Elektor ha preso la declsione di effettuare fl 
controlto mediante computer, L'articolo fa un confronto tra la nostra 
e le altre soluzioni e nel contempo prepare la via ai circuit! stampati 
ed ai particolari costruttivi, che verranno pubblicati a tempo debito. 

Perche usare un 
microprocessore? 

L'irapiego di un microprocessore in un'ap- 
plicazione del genere potrebbe sembrare 
voler sparare ai passeri con il can none: il 
Formant non ce I'ha e dopotuttose lacava 
mdito bene anche senza, Piaccia o no, !a 
"digitologia" sta invadendo pero anche il 
mondo della musica eleitronica. A parte 
ogrti aitra con side razi one, i) prezzo delio 
Z80,, ossia del microprocessore usato nel 
nostro progetto, e inferiore alle qutndici- 
mila lire: un' ottima ragione perche lo si 
possa prendere in seria con side razi one! 
Nel nostro caso particolare, si e preso in 
eonsiderazione un microelaboratore per- 
che lo si e considerate assolutamente ne- 
eessario. Per cominciare, una soluzione a 
componenti discreti avrebbe avuto una 
compticaztone a dir poco eccessiva, con un 
ingpmbro di tutto rispetto. Per capire il 
perche sara meglio rifarsi brevemente al- 
I'ultimo articolo della serie monofonica. 
Ciascun tasto di una tastiera convenziona- 
le polifonica per sintetizzatore richiede un 
VCO ed i relativi VCF, VCA e generaibri 
d'inviluppp. D'ora in poi chiameremo tali 
gruppi con i! nome onnicomprensivo di 
"canali". Una tastiera completa avrebbe 
quindi la necessita di un gran numero di 
canali ed il sintetizzatore finirebbe per ri- 
empire im'intera stanza, per non contare la 
spesa! La risposta giusta e molto piu sem- 
plice, perche chi voglia suonare sulla ta- 
stiera, per quanto brillante musicista, e 
raramente provvisto di pivi di due mani; 
percid il massimo uumero di tasti che si 
possono premere contemporaneainente 
non pud essere maggiore di dieci, uno per 
ciascun dito. 11 collcgamento dei soli tasti 
premuti ai relativi VCO render^ necessari 
solo dieci canali per costruire uno stru- 
mento polifonico sofisticato al punto giu- 
sto; ecco dove ci viene in soccorso i! micro- 

processore. Esso e un mezzo ideale per 
memorizzare parametri come la tonalita, e 
per mettere a disposizione dei suonatore 
(suonatrice) una massa di possibiiita di 
sviluppare le proprie idee personal! e di 
programmarle nella macchina. 
I sistemi sintetizzatori privi di controllo a 
microprocessore hanno tutti un grandissi- 
mo svantaggio: i! solo modo di rilevare il 
tasto premuto e il collegamento in multi- 
plex della tastiera. Nel caso di un accortio a 
tre note, si dovra rilevare in sequenza lo 
stato di tutti i contatti della tastiera. La 
tensione di controllo dei primo tasto pre- 
muto che si incontra durante ia scansione, 
e mandata al primo VCO, quella del tasto 
successivo passa al secondo VCO, eceete- 
ra. Come si puo vedere in figura 1, ie ten- 
sion! di controllo ai VCO variano mentre 
si suona lo strumento. Supponiamo di pre- 
mere tre tasti, e che VCOI riceva 1 V, 
VC02 ne riceva 2 e VC03 sia controllato 
da una tensione di 3 V. Quando si abban- 
dona il secondo tasto, VCOI continuera a 
ricevcre 1 V, ma ora VC02 ricevera la 
tensione di 3 V che prima arrivava a 
VC03, II risultato 6 che il tasto corrispon- 
dente a VC03 viene orariconosciuto come 
la seconds e non la terza nota deU'accordo. 
Ci sono delle complicazioni che insorgono 
a causa degli impulsi di trigger dei gate, del 
circuito di campionamento e tenuta e del 
tempo di smorzamento: Tabbandono del 
secondo tasto potrebbe provocare un ri- 
sultato sorpren d en te mente cacofonico, Lo 
strumento non e semplicemente in grado 
di far fronte ai cambiamenti se non lo si 
provvede di un cervello: appunto il micro- 
processore. 
L'obiettivo principale del microprocessore 
& di effettuare I'espiorazioae della tastiera 
del sintetizzatore, Dopo ogni ciclo dt scan- 
sidne, i particolari relativi allo stato della 
tastiera, in un certo momento, sono me- 
morizzati in una RAM. II computer con- 

fronta i nuovi dati con quelli ricavati dalla 
precedente configurazione a matrice ed in 
seguito decide quale tasto e stato abbando- 
nato e quali tasti siano a! presente azionati. 
Ogni volta che viene abbandonato un ta- 
sto, il segnale d! gate ail'uscita di controllo 
assume il livello logico "0". Poiche il codi- 
ce della tonalita ail'uscita resta invariato, 
la nota e ancora in grado di subire uno 
smorzamento alia giusta intonazione, 
Premendo contemporaneamente piu di 
dieci tasti, il computer avra la possibiiita di 
rilevare le dieci note iniziali. Se viene pre- 
muto un nuovo tasto ne! periodo di smor- 
zamento delle died note , il processore 
decide quale sia la nota da interrompere e 
da sostituire con la nuova. Come tutto do 
avvenga e estremamente complicato da 
spiegare, perche entrano in gioco diverse 
leggi riguardanti la priorita, che sono ba- 
sate sul seguente principio, 
Durante il "run" di una sequenza di note, 
viene memorizzato un nuovo canale con i 
dati di tensione di ciascun nuovo tasto 
premuto. Lo stesso avviene anche per una 
serie di note che non devenecessariamente 
assumere la forma di un aecordo. In tale 
modo sara permesso a ciascuna nota di 
smorzarsi dopo Pabbandono del relativo 
tasto. Dopo la decima nota, tutte le loca- 
zioni di memoria sono complete di date II 
computer prende atto della nota generata 
per prima nella serie e sostituisce i corri- 
spondenti dati del VCO, nella relativa lo- 
cazione di memoria, con Pinformazione 
riguardante la nuova nota, Pundicesima 
della serie. 
Esiste una sola eccezione a questa regola; 
se io stesso tasto viene ripetutamente pre- 
muto e rilasciato (come per eserapio nell'e- 
secuzione di uno "staccato"), la tensione 
di controllo ed il segnale di gate devono 
sempre essere applicati al medesimo VCO, 
Altrimenti potrebbe essere ndita anche la 
"voee" di un altro VCO regola to sulla stes- 
sa frequenza. 11 software delio Z80 tiene 
conto di tale problema ed e in grado di 
evitare !e interferenze, 
Un altro motivo che consiglia Puso del 
microprocessore e la sua estrema flessibili- 
ta, che permette di costruire il sintetizzato- 
re un passo dopo I'altro, cosa molto ap- 
prezzabile oggigiomo, dato che la maggior 
parte dei dilettanti dispone di un bilancio 
molto limitato, Al posto di un complesso a 
componenti discreti, da costruire tutto in 
una volta, le possibiiita di un microcompu- 
ter si possono ampliare semplicemente ag- 
ginngendo schede di memoria da collegare 
al sistema dei bus, Un altro vantaggiocon- 
siste nell'uso delle EPROM che.potranno 
essere canceilate e riprogrammate a seCon- 
da del bisogno. Invecc ia sostituzlone dei 
circuiti a componenti discreti e p res so che 
impossibile e comunqi.e costa un sacco di 
soldi e di tempo. 

li "cervello" detla tastiera 
polifonica 

Come gia ricordato, il microprocessore 
che intendiamo impiegareelo Z80A, Isuoi 
obiettivi si possono suddividere in due ca- 
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KOV1 VCOI VCAI VCF1 

ADSR 1A ADSRIB 

impulse di gate 1 
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muttipJex 
deJia lastiera 
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ADSR2A ADSR2B 

impulso di gale 2 
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Ffgura 1. Ogn) taato premuto & col I eg a to ad im can ale llbero del slntetlzzalore in ordinedl tonailta. Abbandonando S2 {tasto del I a tastiera - ved! lesto) VCOZ 
6 sottopoato alia tensione dl controllo generata da S3. Tale ttpo di tastiera e nota con il nome di "multiplexing keyboard*'. 

tegorie principali, Inizialmente il proces- 
sore "raccoglie" tutti i dati provenienti dai 
corttatti dei taSti e predispone i comandi 
sul pannello froniale; segue I'elaborazione 
dei dati e i'assegnazione dei prescritti valo- 
ri di tensione a! moduli del sintetizzatore 
sot to controllo. Ciascuno dei canali colle- 
gati e dotato di una "tonalit^" e di un 
impulse di gate. In questo settore il com- 
puter mette in raostra tuttaiasua ftessibili- 
ta: i lettori che non vogliano affrontare 
una spesa troppo elevata in una sola volta 
potranno iriiziare con due soli canali del 
sintetizzatore ed aumentarli in seguito fmo 
ai totale di died, Un commutatore di sele- 
zione informa il processore circa il numero 
dt canali predisposti, I livelli delle tension! 
dt controllo e i' impulse GATE appaiono 
in forma di cod ice digitaie, che poi vei'ra 
"tradotto" nei relativi valori di tensione da 
una scheda di conversione A/D - D/A. I 
due commutatori di portata su! pannelio 
frontale del sintetizzatore regolano la pre- 
disposizione di ciascun canale entro una 
banda di tre ottave (12 semitoni e 2 ottave). 
11 secondo obiettivo priucipale del micro- 
processore e controllare i valori predispo- 
sti. In tal modo e permesso scegliere una 
determinata tonalita o suono con !a massi- 
ma facility, azionando un solo commuta- 
tore, che risparmia la necessita di anna spa- 
re nel buio alia ricerca deiia giustalevettao 
del giusto commutatore. L'operatore dis- 
pone di 64 suoni preprogram ma ti e di 64 
ulteriori locazioni di memocia dove con- 

gruppo 
d'ingresso 
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CPU 

gruppo di 
uscita 

moduli 
analogic! 

predisposuore 
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Flgura 2. Lo schema a bloccht del sistema di controllo e predisposidone della tasliera. St tratta di una 
scheda CPU, dt un gruppo I/O e dl una serte dl circuit! logic! per 11 controllo delta prediapostdone. 
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servare le combinazioni di note personal- 
mente composte. 

L'hardware 
II paragrafo seguente dara unadescrizione 
particolareggiata del hardware, che consi- 
ste principalmente in un circuito antirim- 
balzo per i contatti dei tasti, in una scheda 
CPU, in un circuito I/O ed in diversi cir- 
cuiti integrati che controllano la predispo- 
sizione dei valori. II sistema completo ap- 
pare in figura 2 sotto forma di schema a 
blocchi. 

II gruppo dl predlsposizione 
La figura 3 mostra la tastiera e la matrice 
di visualizzazione impiegate per predi- 
sporre lo strumento. II gruppo di controllo 
ha le seguenti prestazioni: 
1. Una tastiera munita dei tasti 0 9, 
"RAM" e "CLR" (cancellazione) servira a 
selezionare un determinate suono. Ogni 
suono ha il suo numero di programmazio- 
ne indicate dal display a due cifre "SE- 
LECT". 
2. Un commutatore "PANEL PRESET" 
munito di segnalatori a LED converte la 
tonalita memorizzata nella predisposizio- 
ne ottenuta regolando i comandi situati sul 
pannello anteriore. 
3. II tasto "STORE" legge i suoni predi- 
sposti mediante i potenziometri del pan- 
nello frontale e li memorizza in una 
EPROM. II processo di memorizzazione 
potra avvenire solo se il commutatore 
"STORE ENABLE", posto dietro al sinte- 
tizzatore, e nella giusta posizione quando 

a a 
u u 

ABB 

1 S 3 

O RAM CLR 

si preme "STORE". In tale caso, il LED 
"STORE ENABLED" sul pannello fron- 
tale sara acceso. La suddetta azione e stata 
prevista allo scopo di proteggere i musici- 
sti da involontari atti di "sabotaggio" da 
parte di amici curiosi e di parenti che non 
sanno resistere alia tentazione di "pastic- 
ciare" con le manopole evitando possi- 
bili alterazioni dei suoni memorizzati. La 
scoperta di una memoria cancellata pro- 
prio prima di un concerto potrebbe far 
sudare il musicista molto piii dell'esibizio- 
ne stessa! Trattandosi di certi complessi 
"moderni" potrebbe anche darsi il caso 
che il pubblico non noti la differenza, ma 
I'eventualita e sempre da tenere presente. 
4. Una caratteristica notevole del circuito 
di predisposizione consiste nel circuito di 
"stand-by" del suono a tre canali, compo- 
sto di tre tasti ENTER , dei corrispondenti 
display e dei tasti PLAY 1....3. La pressio- 
ne del tasto ENTER permette la visualiz- 
zazione sul display del numero di pro- 
grammazione di un particolare suono. Le 
regolazioni visibili sui tre display possono 
essere variate in una frazione di secondo, 
semplicemente premendo uno dei tre tasti 
PLAY ed azionando il commutatore PA- 
NEL. I tasti PLAY non possono essere 
premuti contemporaneamente. Dopo la 
pressione del tasto "PANEL" (indicata 
dal LED disposto in corrispondenza del 
commutatore), I'azionamento del tasto 
"STORE" trasferira la regolazione pre- 
scelta per la tastiera nella locazione di pro- 
gramma indicata dal display "SELECT" 
della tastiera stessa. Si potra scegliere un 

O Q  
u a 

Q Q 
a a 

o o 
u u 

Figura 3. II quadro operativo per la scelta e la memorizzazione del suoni predispostl: 6 composto 
principalmente dalla tastiera e dal display. II numero di programmazione che si vede In alto a slnistra 
potra essere provvlsorlamente memorizzato in uno dei display a destra, allo scopo di permettere rapid) 
camblamenti dei programmi. Tale possibility i preziosa durante le esibizloni "in dlretta" dal 
palcoscenlco. 

numero qualsiasi tra 1 e 64; e possibile 
anche selezionare, invece del suono pro- 
grammato, un suono in "tempo reale", 
anch'esso numerate da 1 a 64, azionando il 
tasto RAM. Quest'ultima situazione e in- 
dicata dalla presenza del punto decimale 
sul display. II tasto CLEAR cancella il 
display SELECT. Special! accorgimenti di 
programmazione evitano di introdurre un 
numero di programma errato, per esempio 
un 75. 
Dobbiamo anche rammentare che il totale 
dei dati per un particolare suono puo com- 
prendere 28 diverse tensioni analogiche 
variabili tra 0 e + 10 V e 32 bit di dati 
relativi alle posizioni dei commutatori per 
le forme d'onda, eccetera. A questo punto 
del progetto tutto cio potrebbe sembrare 
piuttosto sontuoso, ma e possibile appro- 
fittarne subito perche ijpn aumenta molto 
il costo della costruzione e sarebbe comun- 
que necessario in seguito. 

Una o due cose da rlcordare 

II prossimo articolo della serie riguardante 
il sintetizzatore polifonico parlera dei cir- 
cuit! stampati e dei particolari costruttivi. I 
lettori devono rendersi conto di varie cose, 
prima di provare a "tuffarsi in acque fon- 
de". I componenti costano relativamente 
cari e percio sarebbe opportune avere una 
qualche nozione attinente ai circuiti analo- 
gic! e digital!. Pero I'entusiasmo aiuta mol- 
to ed i circuiti stampati semplificheranno 
decisamente la costruzione. 
II nostro gruppo di progettazione ha deci- 
so di non montare tutto il sintetizzatore su 
un solo circuito stampato, e cio per i se- 
guenti motivi. 
Le schede stampate devono essere di im- 
piego universale ed adatte sia ai sintetizza- 
tori monofonici che a quelli polifonici, la- 
sciando ai lettore la totale liberta di scelta. 
La versione monofonica deve essere in gra- 
de di accogliere parecchie variant!, pro- 
prio come accade per il FORMANT. II 
modello, basato sui circuiti integrati della 
CURTIS, come quello descritto su Elek- 
tor, costituisce soltanto una tra le varie 
possibilita. Chiunque abbia gia costruito il 
FORMANT, avra quasi certamente le pro- 
prie idee personali per un sintetizzatore 
che impieghi i circuiti integrati CURTIS. 
Ad ogni modo, i lettori dovranno decidere 
in anticipo se vogliono un sintetizzatore 
mono o polifonico. Si deve far notare che, 
nella sua presente versione meccanica, il 
sistema monofonico pubblicato su Elektor 
non puo essere modificato in un sistema 
polifonico. Cio non vale evidentemente 
per i commutatori CMOS, di cui e gia 
previsto il montaggio sul circuito stampa- 
to. In tal modo sara possibile ampliare le 
possibilita di predisposizione senza dover 
adottare il gruppo di controllo a micropro- 
cessore progettato per la tastiera polifoni- 
ca, che e di notevole complessita: natural- 
mente non ci sara la possibilita di memo- 
rizzare i suoni. II gruppo di predisposizio- 
ne potra comunque essere costruito solo se 
si dispone anche del sistema di controllo 
per la tastiera. 
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II circuito comprende i controlli dei toni 
bassi, medi ed acuti, un filtro passa-alto 
subsonico, una possibilita di prestabilire il 
guadagno ed un comando principale del 
volume. Lo schema elettrico del modulo 
COM si pub vedere in figura 1, mentre i 
cablaggi appaiono in figura 2. Nel presente 
caso saranno necessari solo quattro piedi- 
ni del connettore, cioe la massa, I'alimen- 
tazione positiva a 15 V, quella negativa, 
sempre a 15 V ed infine I'ingresso del se- 
gnale, che andra collegato all'uscita di un 
VCA. I potenziometri coassiali Pla/Plb 
evitano la sovramodulazione del circuito a 

le ultime rifiniture 

al NUOVO 

sintetizzatore 

di Elektor 

il modulo COM, Talimentatore ed 

alcuni suggerimenti costruttivi 

L'uHlmo artlcolo rlguardante la verslone base del sintetizzatore 
NUOVO dl Elektor descrive II modulo dl controllo e dl usctta 
(COM). 
Esso comprende un preampllflcatore munlto dl controlli del ton! 
bassi, medl ed eltl, e di regotazlone del volume. 
L'allmentatore del aintetizzatore & sempllclsslmo e consiste 
pratlcamente in soil due regolatorl dl tenslone integrati. 

valle e contemporaneamente garantiscono 
che 11 segnale utile non sia "sommerso" dal 
rumore proveniente dal circuito che si vede 
tra Pla e Plb. 
A seconda della posizione alia quale sono 
regolati i vari controlli del sintetizzatore, 
un breve segnale a bassa frequenza genera- 
te quando viene premuto un tasto, potreb- 
be danneggiare gli altoparlanti. Queste no- 
te deleterie sono soppresse grazie al filtro 
passa-basso collegato subito prima del cir- 
cuito di regolazione dei toni.il filtro ha una 
frequenza di taglio di circa 20 Hz ed e 
analogo al filtro antirombo che si trova 
negli impianti stereo. 
II livello degli acuti e dei bassi e regolato 
mediante un circuito "Baxandall" basato 
sull'amplificatore operazionale A2. L'u- 
scita dello stadio Baxandall passa per un 
amplificatore buffer ed arriva ad un circui- 
to separate di pre-enfasi basato suH'ampli- 
ficatore operazionale A3. Questa sezione 
del circuito controlla le frequenze dei "toni 
medi". 
II guadagno dello stadio d'uscita A4 pub 
essere variato mediante il potenziometro 

trimmer P5, tra un fattore di 1,8 ed 11 volte 
a seconda della sensibilita d'ingresso del- 
ramplificatore di potenza collegato al mo- 
dulo COM. II segnale d'uscita proveniente 
da A4 viene applicato alia presa jack (op- 
pure DIN) che si trova sul pannello fronta- 
le del modulo. 
Per motivi di "completezza", il "vecchio" 
circuito stampato e riprodotto ancora una 
volta alia fine dell'articolo (figura 10). 

Come inserlre il modulo COM 
Le schede bus elencate nei precedenti arti- 
coli riguardanti il NUOVO sintetizzatore 
di Elektor dovranno subire delle piccole 
modifiche per poter accogliere il modulo 
COM. Come si pub osservare in figura 3, i 
piedini del connettore a 21 poli saldato al 
circuito stampato del COM non si infile- 
ranno nelle prese del corrispondente zoc- 
colo, se quest'ultimo e montato su una 
scheda di interconnessione inserita nel te- 
laio per inserzione a slitta secondo il meto- 
do "normale". I piedini sono posizionati 
esattamente in mezzo al tratto che separa 
le boccole. La soluzione consiste nel girare 
di 180° la scheda bus prima di inserire il 
nuovo circuito e di tagliare il primo e I'ulti- 
mo piedino del connettore con un tronche- 
sino. 

L'allmentatore 
II NUOVO sintetizzatore di Elektor neces- 
sita di un alimentatore in grado di produr- 
re + e — 15 V, ad una corrente stabile di 
200 mA per polo. L'estensione polifonica, 
che descriveremo in seguito, richiede inol- 
tre un'alimentazione a +5 V. In figura 5 
appare un circuito adatto (ed in figura 11 il 
relativo circuito stampato!). I componenti 
per I'alimentazione a +5 V non dovranno 
ancora essere montati (IC3 e relativo dissi- 
patore termico, C7 e C8). 
Per quanto non strettamente necessari, sa- 
rebbe un'ottima precauzione montare gli 
stabilizzatori di tensione (IC1, IC2 ed 
IC3), provvisti di piccoli dissipatori termi- 
ci. Dopo tutto e meglio prevenire che re- 
primere! 

Come college re I'alimentatore 
Per motivi di sicurezza, non si consiglia di 
montare il trasformatore di alimentazione 
direttamente sul circuito stampato, sareb- 
be infatti quanto meno rischioso far sop- 
portare alle piste del c.s. 1'urto dell'alta 
tensione di 240 V. II trasformatore dovreb- 
be essere montato su una piastra di allumi- 
nio, con le dimension! corrispondenti al- 
1'incirca a quelle dell'Euroscheda, la plac- 
ca fungera anche da schermo rispetto al 
resto del circuito, bastera collegarla a mas- 
sa. 
L'alimentatore ed il trasformatore potran- 
no essere direttamente cablati al connetto- 
re. Un robusto collegamento meccanico 
potra essere fatto impiegando lunghe viti e 
distanziali, come si vede in figura 6. 
Due LED sul pannello frontale (collegati 
alle tension! di alimentazione di + e —15 
V) permettono all'utente di accertarsi con 
un solo sguardo se l'alimentatore funziona 
correttamente. 
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Flgura 1. Lo schema elettrlco del modulo dl controllo e dl usclta (COM). 

Consigli costruttivi 
La figura 7 mostra tutti i collegamenti 
principali tra i diversi moduli del sintetiz- 
zatore. Le varie schede sono collegate al- 
Talimentatore tramite tre cavi di alimenta- 
zione. I cavi di segnale sono rappresentati 
da linee nere di maggior larghezza. 
I segnali di uscita dai due VCO e dall' LFO 
sono fatti pervenire prima aH'ingresso di 
miscelazione del VCF, poi al VCA ed infi- 
ne al gruppo COM. L'impulso di gate pro- 
veniente dalla tastiera del Formant con- 

trolla anche la sezione del "vibrato" del 
modulo LFO/NOISE, ma non i due gene- 
rator! d'inviluppo. 
II segnale LFO pud essere usato per modu- 
lare in frequenza i VCO, il VCF oppure 
tutti i moduli contemporaneamente. Le 
uscite ADSR sono collegate agli ingressi di 
controllo del VCF e del VCA. Gli ingressi 
KOV dei due VCO sono collegati tra loro. 
I diversi moduli possono essere disposti 
entro una "cornice per scheda". Adatti 
sistemi si possono acquistare dalla mag- 

gior parte dei negozianti al dettaglio. Per 
motivi di chiarezza, i collegamenti tra i 
circuiti stampati ed i pannelli frontali sono 
stati omessi nel disegno di figura 7, dove 
appaiono solo i collegamenti tra le singole 
schede. 
La figura 8 mostra la vista posteriore del 
mobile a schede inseribili con le sette sche- 
de bus. Se le schede sono cablate da destra 
a sinistra, e se il controllo di ogni modulo e 
effettuato separatamente, ci saranno ben 
poche possibilita di errori. I fili di connes- 
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Figure 3 e 4. II connettore della scheda COM non cotnbacla con quello della scheda bus. La scheda bus dovrd percib essere ruotata di 180° prlma 
dell'lnstallazlone. 

sione non dovranno essere isolati. Lo zoc- 
colo per il collegamento della tastiera po- 
tra essere montato su un pezzo di lamieri- 
no di alluminio dalle dimensioni di una 
scheda bus, che potra essere inserito tra 
I'alimentatore e la scheda bus del primo 
vco. 
Una presentazione suggerita per i pannelli 
frontali, dalla quale si pud avere un'idea 
delle dimensioni, si vede in figura 9. Inse- 
rendo i moduli in un mobile normalizzato, 
accertarsi che la larghezza totale del pan- 
nello frontale corrisponda alia somma del- 
le quote indicate sul disegno. Per essere 
certi che tutti i potenziometri trovino po- 
sto sui diversi pannelli anteriori, utilizzare 
dei tipi miniatura con alberino da 4 mm. 
Le scritte sul pannello frontale si potranno 
fare dopo la foratura mediante caratteri 
trasferibili, che si troveranno dal cartolaio 
o presso i rivenditori di componenti elet- 
tronici. Sarebbe opportuno rivestire poi i 
pannelli con un foglio di pla§tica adesiva 
trasparente nella quale ritagliare i fori con 
un coltellino tagliente; i margini del foglio 
di plastica dovrebbero sporgere dai pan- 
nelli per essere ripiegati all'indietro ren- 
dendone difficile il distacco. Altrimenti i 
pannelli potranno essere verniciati con un 
sottile strato di lacca trasparente protetti- 
va, con un poco di pazienza si potra dare 
allo strumento un aspetto genuinamente 
"professionale". 

DI . . . D4 = 1N4001 H 

It i —J i ^ 

Tin jlOOn 116V Tint. 1 

lip [lOOn 16 V Tant. 

k. j J i j 

Figura 5. Lo schema elettrlco dl un allmentatore per il sintetizzatore di Elektor. 
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Flgura 6. Per motlvl d! slcurezza.e meglio montare It t raster mat or.; su urra last r a dr altumlnio separata. 

Principali regotazioni del 
sintetizzatore 
Ora che abbiamo completaio tl NUOVO 
sintettzz.atore di Elektor, e giuntO il nro 
memo di pr ova re a trarne dei snoni, Certa- 
niente la variety dei moduli e minore di 
quella del Fdrmant, ma il compitd prtnet- 
pale del nnovo sintetizzatore 4 di facilitare 
!'esecuzipne di musiea sintetizzata in scena 
e percio si e ritenutp utiie ridurre ai mini- 
mo possibile il numero di pulsanti e di 
manopoie di cui era prowisto il Formant. 
I 28 controlli restanti of fro no ancora una 
enorme quamita di possibilita musieali. Si 
potranno combinare a volonta fe seguenti 
predisposizioni: 
1, con o senza "glissato" 
2, imo o due VCO 
3, nel caso di due VCO: 
a. entrambi regolati alia medesima fre- 
quenza 
b. con una differenza di un'ottava 
c. con una differenza di un quinto, di tin 
quarto o di un terzo 
4, Filtro con controllo di inviiuppo 
a. Suoni percussivh curve di attacco- 
smorzamento, tempo di attacco = 0 
b. ua-ua ed ottoni: tempo di attacco di ver- 
so da 0, curva ADSR 
5, filtro senza controllo di inviiuppo 
6, filtro tracking 
7, inviiuppo VGA: deve essere in sintonia 
con rinviluppo VCF. Un breve tempo di 

SEGN AUDIO SEGN AUDIO 

RITARDO VCO VCO VCF ALIMEMt VGA LFQ r M RUWOHt 

SEGN. 
AUDIO 

SEGNALE 
AUDIO 
RUMORE © LrO 

SEGN 

SEGNALE t N AI F INVIUUPPO INVIUUPPO 

ADSR ADSR 

 1 SEGNALE 
GATE 

TASTIERA 
®  

2 

^ Co) 

-ov 
-+1SV 

COM 
— ft 

Flgura 7. Le interconnessloni tra 1 dlversi moduli del sintetizzatore. 
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attacco e di smorzamemo del VCF non 
avra effetto se, per esempio, i| tempo di 
attacco del VCA e iungo. II VCA ha un 
ruolo importante nei casi in cui i) filtro noti 
sia modtilato dal generate re d'inviluppo e 
la frequenza di taglio sia eompresa nella 
banda audio (vedi punto 5). 
8. miscelazione supplementare di LFO e 
rumore 
Ed ora alcuni esempi; 
(I norni che daremo in seguilo ai diversi 
effetti sonori sono di fantasia e non aspira- 
no a costituire una terminologia ufficiale). 
1. Suono sferico: due segnali a denti di sega 
delta stessa frequenza / glissato. 
Inviluppo del filtro regolato a zero / valore 
di Q pari a zero, 
Regblare la frequenza di taglio del filtro 
allo scopo di permettere il passaggio dei- 
rintero spettro di frequenza/ 
VCA: attacco; zero 

permanenza: massima 
rilascio; 1,2 second!, 

2. L'impiego di due segnali VCO ad onda 
quadra simmetrici, mantenendo lamedest- 
ma regolazione per gli altri moduli, per- 
mette di ottenere un effetto analogo a quel- 
lo create da Emerson, Lake e Palmer in 
"Lucky Man", 
3. Disco sound: Regolazione del VCO co- 
me in 1/ senza "glissato". Regolare a zero 
la frequenza di taglio del filtro ed a! massi- 
mo I'ampiezza dell'inviluppo, Regolare a 
zero il fattore Q. 
Inviluppo del filtro: Attacco = 0, perma- 
nenza = 0. Usando diversi tempi di estin- 
zione si potranno generate diversi effetti di 
percussione, alcuni dei quali analoghi al- 
raccompagnamento "staccato" impiegato 
di frequente nei pezzi "disco". L'effetto e 
aumentato separando di un quinto le due 
frequenze dei VCO. Si ricordi che le melo- 
dic con intervalli paralleli spesso non si 
adattano bene agli accordi di accompa- 
gnamento suonati su un diverse strumen- 
to. 
4. "Effetto cornetta": 
VCO: denti di sega oppure onda quadra, 
stessa frequenza oppure differenza di un 
terzo, un quinto od un'ottava tra le due 
frequenze. 
Regolazione dei filtri: come al punto 3. 
Inviluppo dei filtri; tempo di attacco diver- 
so da zero, permanenza uguale al 100 %, 
rilascio molto breve ma non zero, 
5. "Strumenti a fiato": 
Un solo VCO con segnale ad onda quadra. 
Inviluppo del filtro: vedi punto 4, 
Ampiezza inviluppo del filtro: bassa 
Provare diverse frequenze di taglio! 
6. Suono sinusoidale: 
VCO con segnale triangolare, 
Attivare il filtro tracking e regolare la fre- 
quenza di taglio in accordo con quella del 
VCO. 
Inviluppo del filtro = 0 
VCA; vedi punto 1 
Non parleremo degii altri effetti sonori 
possibili con 11 sintetizzatore, perche si po- 
trebbero riempire parecchi numeri della 
rivista! Comunque e molto piu divenente 
sperimentare personalmente le varie com- 
binazioni. Con una certa pratica, i lettori 
saranno in grado di scoprire ogni sorta di 
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Ftgara 8. Vista posterior© del slntelizzators finite. 
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combinazioni e regolazioni diverse. Natu- 
ralmente non bastera girare a caso !e ma- 
nopole, perche si otterranno del suoni ca- 
cofonici o peggio. L'azionamento del sin- 
tetizzatore deve assolutamente avvenire 
mediante un approccio sistematico e rego- 
iazioni di precisione. 
L'artieolo che qui termina, com pi eta la 
serie riguardanie la versione base del 
NUOVO sintetizzatore di Eiektor. Una se- 
rie successiva descrivera la costruzione di 
una tastiera polifonica ed i) modo di colle- 
garla ai moduli esistenti. 14 

.Hmmw*:* 11111— « 
1 W*W 111H Hi II | —ll 

Ftgura 3. Suggerlmento per I parmeili Iron tali de! diversl moduli. 

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

J 
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Flgura 10. La piste dl rame e la dlsposizione det componenti del modulo COM. 

Elenco det componenti per II modulo 
COM 
Resistenze: 
R1,R2 = ;82k 
83,88,818 = 470^ 
R4,R6 - 1k5 
R5rR7,R11 rR13 = 6k8 
B9.R14 = 3k9 
RIO.RI 2 = 100k 
R1 5,Rt7 = 220 k 

R16= 22 k 
R19 = 4k7 

Potenziometri: 
P1a,P1b= Pot. caassiati da 4k7 lag. 
P2,P3,P4 = 100 k iio, 
P5 = 220 , . , 270 k trimmer 

Gondensatori 
C1,C2,C9 = 100n 

C3,C4 = 10 n 
C5rC6 = 39 n 
C7 = 1 5 n 
C8 = 3n3 
C10rC11 ,C1 2 = 680 n 

Semioonduttorr: 
IC1=4136 (contenitore OIL) 

EXAR, Fairchild, 
Raytheon o Texas 
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Flgura 11r Le piste dl tame e la dtsposizlone del codiponenli per i'sllmentatore. 

Elenco del componenll per rallmentatore 

Reslstenze: 
Rl ,R2 - 470 12 

Condensatort:; 
Gt,C2 = 2200 p/3b V 
C3,C4.C7* = 1 p/56 V tantalio 
C5,C6.C8* = 100 n 

Sam iconduttori: 
[C1 = 7815 
(C2 = 7915 
IC3 = 7805 
01 , . . D4 = 1N4001 
D5,D6 = LED 

Varie: 
Tr raster mat ore 2 x 18 V/500 mA 

(presadentrale) 
SI — doviatore blpoiare a levetta 
F1 — fusibite ritardato da 260 mA 
Connettore a 21 o.iedlni 
Dlssipatori termici per iC1..,,IC3 

* non necessarfo per (a versione 
monofonica senza preset. 
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fino a tre tubi 

controllati 

elettronicamente 

regolatore 

per lampade 

fluorescenti 

l regolatori elettronici dl intensity luminosa (dimmer) sono un 
confortevole accessorio nel soggiorno di casa. Le lampade possono 
essere regelate secondo le necessity individuali. Sfortunatamente, I 
clrcuiti disponibill in commercio non sono dt sollto adattl per i tubi 
fluorescenti o, per meglio dire, sono i tubi fluorescenti a non gradire i 
dimmer. L'articolo spiega come si possano modificare le lampade 
fluorescent! In modo da poter essere anch'esse regolate. S( descrive 
Inoltre un circuito controllabile medfante un interruttore a tempo, che 
permette alle luci di attenuarsi o df riprendere brillantezza molto 
dolcemente. M circuito ideale per gii acquari, le gabbie per rettili e 
le uccelltere, perch6 Imita molto bene II sorgere ed II tramonto del 
sole e fa dlmenticare agli animal! di essere prlgionieri  
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Prima di esaminare molto attentamente il 
dimmer che intendiamo descrive re. e'e un 
malinteso che vogliamo dissipare sin dal- 
Tinizio; i dimmer mm sono di necessita 
econornici per quanto riguarda il consumo 
di energia! Al eontrario, per mantenere 
attenuata in permanenza una lampadina 
di elevata potenza, si eonsuma una quanti- 
ta paurosadi energia. Per quanto lelampa- 
dine attenuate consutnino effettivamente 
di mend, ii rendimentq (ossia il rapporto 
tra la luce emessa e I'energia conslimata) 
non ha un valore paraganabile a queilo a 
piena luce. In breve, e molto piu consign a- 
biie sostituire una lampadina attenuata 
con una di minor potenza. Per fare un 
esempio, una lampada da 100W attenuata 
a 40 W fornisce meno luce di una lampadi- 
na da 40 W a piena alimentazione. La luce 
attenuata si paga cara e percio e spesso 
consrderata un lusso. 
Talvoita convtene perct spendere qualcosa 
di piu perche i dimmer presentano alcuni 
grossi vantaggi; infatti e molto comodo 
poter regolare la luce per ogni occasione 
(leggcre, guardare la televisione, oppure 
passareuna serata tranquilia congliamici) 
senza dovere tutte le volte cambiare la lam- 
padina! Pensate solo alia collezione di 
lampadine che sarebbe necessaria! 
Sfortuna vuole che Pattemiazione delle In- 
ci fluorescenti sia ancora meno economi- 
ca, non tanto perche le perdite di energia 
sono provocate dalPeffettivo processo di 
pafzializzazione, ma per la necessita di ri- 
scaldare il tubo, come spieghercmo piu 
tardi. 
Lontano da noi qualunque intenzione di 
scoraggiare Peventuale costruttore perche 
in definitiva, a lungo andare, una lampada 
attenuata e destinata ad ottenere tin mag- 
gior risparmio di energia di una eccessiva- 
mente brillante, Inoltre i dimmer sono ide- 
al! nei htoghi dove si tengono in cattivith i 
rettili e nelle gabbi degli uccelli, in quanto 
gli animali "eccitabili" hanno la tendehza 
a sentirsi pit] a loro agio in ambienti dove 
le transizioni notte/giorno e giorno/notte 
sono pin gradual! e natural! possibile. La 
simuiazione h possibile installando un 
dimmer nelfhabitat" degli animali. 
I proprietari di acquari sanno bene che le 
luci fluorescenti, purche regolabili, sono 
da preferire alle lampade ad incandescen- 
za. II nostro circuito permette finalmente 
di raggiungere lo scopo. 
II circuito stampato per il dimmer e stato 
progettato in modo da permettere un certo 
numero di varianti adatte alle diverse ap- 
pltcazioni: 

a. Un normale dimmer per lampade ad 
incandescenza la cui luminosita puo es- 
sere predisposta mediante un potenzio- 
metro trimmer. 

b. Un dimmer per lampade a filamento 
per accensione e spegnimento graduale 
che si puo azionare sia a mano che 
mediante un dispositivo a tempo. Chi 
adopera il dispositive e libero di sce- 
gliere il tempo di controllo ed il campo 
di variazione del! a luminosita. 

c. Come in a. ed in b. ma per Limpiego 
con lampade fluorescenti. 
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Flgura 1.!) controllo dl par^Iallrraztone della luce (light dimmer) 6 bassto sul circuito Integrate SL 440, un dispositive dl conlrollo deK'angolo d! faseprodotto 
dalla Plessey. t trimmer PI e P2 deilnfscono t limiti del campo dl controtio 

II circuito attertuatore 

La ftgura ] mostra lo schema elettrico del 
dimmer, Di nor ma si potrebbe nsare, per 
controllare il triac (TriI), un circuito R-C 
combinat o con un diac. Noi abbiamo pero 
utilizzato un circuito integrato apposita- 
niente progettato allo scopo, f SL 440 del- 
la Plessey, per variare 1'angoto di fase del- 
rmterruzione, L'integrato presenta 11 van- 
tagglo di permettere il controllo della fase 
praticamente lungo fmtero semiperiodo 
della tensione di rete: si potra eosi regolare 
la potenza tra quasi zero ed il massimd 
livello. 
La figuva 2 illustra cio che si intende per 
angolo dl fase di interrimone. Se un triac 
riceve un impulse di gate (curva a) dal 
circuito integrato ad ogni passaggio per lo 
zero della tensione di rete, il carico sartl 
percorso dalfintcra curva della sinusoide 
(curva b). Se pero gli impulsi di gate sonb 
applicati per esempio, due millisecondi do- 
pe 1 punti di passaggio per lo zero (curva 
c), il carico ricevera circa il 95 % della 

piena potenza (curva d), Spostando la fase 
degli impulsi ancora piu lontano dai punti 
di zero (curva e), la potenza nel carico 
verra ridotta ancora di piu (curva f), in 
questo caso intorno alia meta. Variando 
rangblo di fase si potra cosi variare la 
potenza nel carico dal pieno valore al valo- 
re zero. 
Come gi3 detto in prccedenza, gli impulsi 
di gate sono generati dal circuito integrato 
SL 440. II circuito comprende uno stabiliz- 
zatore di tensione contiuua, un rivelatore 
di passaggio per lo zero, un gen era tore 
d'impulsi a ritardo Variabile ed un amplifi- 
catore. La tensione di rete e raddrizzata 
internamente dallo stabilizzatore c.c, ed il 
condensatore C4 serve a livewareralimen- 
tazione intema, II rivelatore di passaggio 
per lo zero reagisce appunto al passaggio 
dell'onda ai livello zero e fa partirc 11 gene- 
ratore d'impulsi. Si tratta in effetti di un 
inonostabile con tempo regolabile. Alia 
fine del periodo predisposto (0..,.10 ms, 
ossia mezzo periodo della frequenza di re- 
te), il monostabile genera un impulse. Gli 
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Figura 2, La sequenza degll impulsi di gate diretti al triac (a, c oppure e) Imporrd la potenza disponlbile al 
carico (b, d oppure f). 

impulsi sdnp rafforzati daU'amplificatore 
d'uscita ed escono dal piedino t del C.I. 
Gli impulsi soiio conveftiti, nel circuito 
basatp su C3 ed R2/R3, in impulsi negativi 
di gate che durano circa 50 ps, ad una 
cOrrente di circa 100 mA. 
L'angolo di fase delfimerruzione b con- 
trollato dal potenziometro P3 (tramite 
I'inseguitore di emettitore Tl) in modo da 
produrre al piedino 13 di IC1 una tensione 
che, grosso modo, abbia un valore tra 1,8 
ed 8,5 V (piu tardi parieremo del commu- 
tatore SI e del condensatore C6), PI e 
servono a predisporre il campo di variazio- 
ne. 
Una quantita considerevoled! interferenze 
a fadiofrequenza verra irradiata quando il 
triac riceve un impulso di gate ed inizia a 
condnrre. Questo e il motivo per cui deve 
essere previsto un circuito di filtro consi- 
stente in LI, Cl, C2 ed Rl. II circuito L-C 
evita ie interferenze RF impedendo un 
aumento troppo rapido della corrente nel 
carico. Poiche le larapade ad incandescen- 
za, quando bruciano, hanno la tendenza a 
mandare in cortocircuito !e apparecchia- 
ture a raonte, in serie all'alimentazione & 
stato disposto il fusibile FI, che serve an- 
che a proteggere il triac dalle correnti ec- 
cessive. 

L'attenuazione delle lampade 
a filamento 

Le lampade ad incandescenza possono es- 
sere direttamente collegate al dimmer co- 
me most fa to in figura 3, La corrente che 
passa attraverso un filamento ancora fred- 
do potri essere 10,...25 volte maggiore di 
queila a regime normale, epercio il fusibile 
(FI in figura 1) dovra essereadeguatamen- 
te dimensionato. Una regola empirica e di 
calcolarlo per una corrente circa203 volte 
quella nominale della lampada (= watt 
divisi per la tensione, moitipiicatl per 2 o 
3), Una lampada di 100 W di potenza tota- 
le richiedera, tanto per fare un esempio, un 
fusibile da 1 A ritardato. 
Un voltmetro in grado di misurarealmeno 
una tensione di 220 V c.a., sari necessario 
per predisporre il campo di controllo. Re- I 
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Figure 3. Come col I eg a re al dimmer una tampada 
a filamento. 

golare PI fino a ridurre al minimo ia tcn- 
sione ai capi del la lampada (p dellelampa- 
de), con il cursored: P3 tutto girato verso il 
punto di connessione A. Tirare indietro 
P3, ora il voltmetro indicherauna tcnsione 
alquanto super!ore; regolare ancora P2 
fintauto che la tenstone raggiunga i! suo: 
livello massirtio, praticamente Pintera ten- 
sions di rete. 
Impiegando P3 per controllare la lumino- 
sita della lampada, risultera evidente una 
sorta di "spazio morto". Ci6 avviene per- 
che la tensione ai capi del filamento deye 
raggiungere un certo valore primachepos- 
sa ess ere in grado di generate luce visibile. 
PI permette di elmiiuare lo "spazio mor- 
to": per ottenere lo scopo, regolare P3 nel- 
la sua pbsizione di minimo (cursdre verso 
11 punto A) e poi regolare PI finche la 
lampada inizia ad aceendersi. In tale pro- 
cedura c'e un solo svantaggio; la lampada 
continuera ad assorbire corrente anche 
quando e spenta e nel portalampade ci sara 
sempre tensione: ricordarsi di questo, 
quando si cambia la lampadina! 
I costruttori sono liberi, naturalmeute, di 
scegliere campi diversi d: regolazidne della 
luce {per esempio tra il 30 e 1*80 % delta 
brillanza massima), a seconda di do che 
loro necesstta. 
La potenza totaie della lampadina a fiia- 
mehtp, perche il dimmerfunzidui corretta- 
mente, deve essere di aimeno 40 W, Se it 
triac e sprovyisto di aletta di raffredda- 
mento, la potenza massima si ddvrebbe 
aggirare sui 300 W, Raffreddando a suffi- 
cienza il triac, si potra controllare un parco 
lampade che arriva a 1500 W, Si ricordi 
che 1'impedenza Li deve essere adattata al 
carico. Nel casd di un'erogazione di 1000 
W, 1'irapedenza deve essere in grado di 
lasciar passareairincireaS A (1000 W ; 220 
V). 

L'attenuazione delle lampade 
fluorescent! 

Le lampade fluorescenti non possono esse- 
re semplicemente col legate ad un dimmer, 
perche devono essere preriscaldate dai fila- 
menti e ppi "accese'' da una scarica ad atta 
tensione. Una volta che il tubo e acceso, la 
scarica nel gas (o mantiene alia giusta tem- 
peratura. Se un tubo ricevesse una tensio- 
ne parzializzata nel modo prima descrltto, 
yerrebbe prodotto calore insufficiente e, ai 
di la di un certo limite, la lampada si spe- 
gnerebbe. Si dovra percid modificare la 

lampada fluorescente (per ullcriori infor- 
mazioni sulle lampade fluorescenti, vedi 
rartieoio sullo starter elettronicq, piibbli- 
cato il mese scorsosulla nostra rivista), 
Esiste in commercio un tipo di tubo fluore- 
scente in grado di aceendersi senza biso- 
gno di un'alta tensione: tale tipo e detto 
autoinnescante ed e pvovyisto di una stri- 
scia eondutiiva dispostaesternameme lun- 
go una generatrice del tubo; una delle 
estremita della striscia ^ eollegata ad un 
filamento tramite un'elevata resistenza 
(vedi figura 4). Quando il tubo fluorescen- 
te viene acceso, I'intera tensione di rete 
sarU applicata tra il terminaie scoliegato 
della striscia cohduttiva ed il filamento, II 

gas interposto si ionizzera niolto rapida- 
mente, perche il gradiente del campo elet- 
trieo (tensione per distanza) e molto forte. 
La striscia eondutiiva garantiscechela nu- 
be di ioui si distribuisca rapidamente lun- 
go tutto il tubo: si produce di conseguenza 
una scarica nei gas ed il tubo si accende. 
Tamo maggiore sara la corrente nel fila- 
mento del tubo, tanto piu facilmente esso 
si accendera. Con il filamento risealdato a 
sufficien/.a, il tubo si accendera anche a 
fcttsioni molto basse, e percib diventa pOs- 
sibile una regolazione della luminosila. Se 
11 prertscaldameritq sara sufficienie, sara 
possibile, in teoria, parzializzare anche un 
normale tubo fluorescente, perfl il funzio- 

Sj s-ij- ,, -A :¥:• - Sf 

Figura 4. Un tubo fluorescente autoinnescante con la striscia conduttlva esterna: una delle sue estremita 
e collegata al filamento tramite una resistenza di valore elevato. I tub! autolnnescanti possono essere 
accesl con tension! inferlorl rlspetto a queill normail, basta che II filamento sia preriscaldato a sufficien- 
za. 
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Figura S. Come collegare al dimmer un tubo tluorescente autoinnescante, II tubo e contlnuamente 
risealdato grazle ad un tra storm store (Tr), che permette dl attenuare il tubo fino a tension i molto basse, 
Una resistenza di carico Rl 6 necessaria per garantire il oorretto tunzionamento del dimmer. 
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namenUi non sara altrettanto buono che 
nei tubi autoinnescanti. I tubi sotiili, ap- 
parsi recent ernent e, so no ancora pin diffi- 
eili da re go la re. Sempre meglio ricorrere ai 
tubi autoinnescanti, anehc se un pochino 
piu cari degii altri. 
Si dovra trovare un mododi preri seal dare i 
tubi fluorescenti in modo che se ne possa 
ellettuare la rego!a?,ionc. La figura o nid- 
stra come si possa raggiungere lo scopo 
mediante un trasformalote; quest ■'ultimo 
deve avere due avvolgimenti seoondari re- 
parati da 3,7 V/0,62 A. La Philips Labbrlea 
degli speciaii trasfbrmatori per filamenti, 
destinati appunto a tale scopo (vcditabella 
Ij, che possono essere insetiti nd bossolo 
per starter di un portalampade gia esisteri- 
te. 
Un norm ale trasformatore con due avvol- 
gimenti separati da 4 V (6 V al massi- 
mo)/0,8 A potra andare altrettanto bene. 
Se necessario si potranno usare due tras- 
tbrmatpri per campanelli da 3...,5 V/l A. 
Diamo ora un'altra occhiata allo schema 
di figura 5. L e un normale reattore per 
lampada fluorescente. II campo rnagnetico 
creato periodicamente ne! reattore deve 
poter essere brnscameme intcrrotto, aitri- 
menti ft triac nel dimmer mailt err a troppo 
a lungo !o stato di conduzionc. 11 compito 
e svdlto dalla resistenza Ri. Tanfo minore 
e it valore di Rl, tanto piu velocemente 
verra interrotto il campo rnagnetico e tan- 
to maggiorc sara il campo di regolazione 
del dimmer. Oltrepassando 1 limiti di tale 
campo, i! tubo iniziera a sfarfaliare, II ri- 
medio si dovra trovare mplto rapidamen- 
te, in quanto inizia a passare una part icola- 
re e pericolbsa cbrrente altemata asimme- 
trica (dotata insomma di una componente 
contimia) attraverso il reattore. PI e P2 
(vedi figura 1) mantengonri i! campo di 
regolazione entro i limiti di sicurezza, Re- 
golare P2 Lino a quando il tubo si accende- 
ra a piena luce senza sfarfaliare. 
Per quanto ia scelta di un basso valore per 
Rl renda possibile un piii ampio marginc 
di controllo, uria resistenza molto bassa 

causa anche una maggiorc perdita di ener- 
gia. E' molto meglio scegliere unasoluzio- 
nc di compromesso montando una resi- 
stenza da 4k7/15 W per un tubo fluore- 
scente da 40 W. Per tubi di maggiore po- 
tenza, oppure quando si debbano control- 
lare piu lubi, si deve abbassare il valore di 
Rl cd aumentarne la dissipazione (per una 
potenza installata di 80 W, Rl = 2 kn/30 
W), Si potra constatare che una normale 
lampada a filamento servira piuttosto be- 
ne: allo scopo. Una lampadina da 40 W 
sara sufficiente per due o tre tubi da 40 W 
autoinnescanti. La figura 6 mostra come si 
possano collegare due tubi fluorescemi ad 
un solo circuito dimmer, 
11 trasformatore dovra essere provvisto di 
ire secondari. Naturalmeme ognt avvolgi- 
mento dovra essere in grado di erogare la 
corrente assorbita dai due tubi (vedi tabcl- 
la I). E' anche possibile usare due trasfor- 
matori con due avvolgirhenti separati cia- 
scuno, oppure tre trasformatori, ognuno 
provvisto di un solo secondario. 
II caricb, proprio come avviene per le lam- 
pade a filamento, deve essere di almeito 40 
W (potenza assorbita dai tubo + Rl). Con 
Pimplego di un triac non tafTreddato, il 
carico possibile sara di 200 W massimi, Se 
il triac e raffreddato, il carico potra salirea 
1500 W. 

1 tubi fluoreseenti autoinnescanti da 40 W 
sono quelli che si trovano in commercib 
con maggiore facilita. La loro lunghezza e 
di 120 em; se la lunghezza e cccessiva per 
entrare in una normale vasca d'acquario, 
si potra usare una lampada fluorescente 
normale. Gomee gi^ stato detto, e difficile 
regolarla, ma un prototipo collaudato in 
laboratorio ha dato risultati accettabili. 

Accenstone e spegnimento 
graduale dei tubi fluorescent! 
o delle normal) lamoadine 
Nei dimmer per accenstone e spegnimento 
graduali, il trimmer P3 e sostituito da un 
commutatore a levctta a dai eontatto di 
scainbio del relecontenuto in untemporiz- 
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zatore (vedi figura 1, punti di cbnnessibne 
A....G). II risultato e un dimmer a due 
posizioni. Si pub prcdisporre la luminosird 
nelle due posizioni del deviatore mediante 
PI e P2. Aggiungendo al circuito i! con- 
densatofe C6, la tensione al piedinb 13 di 
IC1 variera gradualmente il suo livello du- 
rante la cariea o la scarica del cortdensato- 
re, aumentando e diminuendo la brillan- 
tez.za delta lampada: in ta) modo la luce 
variera nei due sensi in maniera piu natu- 
rale. 
I! dimmer di accensione/spegnimcnto, 
combinato con una lampadina a filamento 
e. se necessario, con un interrmtore a tem- 
po costituira il controllo ideale del!'illiimi- 
nazione di un'uccellisra. L'oscurita che si 
instaura lentameme di agli uccelli tutto il 
tempo per "prepararsi ad andare a letto". 
In questa particoiare applicazione, !e lam- 
pade ad incandescenza hanno un vantag- 
gjo rlspetto ai tubi fluoreseenti, in quanto 
emanano una notevoie quantita di calore, 
certamente molto apprezzata dagli uccelli 
nei mesi invernaii. Una lampada ad atte- 
nuazione graduale sara anche molto mile 
neila stanza da ietto dei bambini, in quan- 
to essi odiatio svegliarsi con una luce che si 
accende di colpo. 
I proprietari di acquari potranno trovare 
molti impieghi per il circuito. Per quanto i 
pesci siano notoriamente animali a sangue 
freddo, si agitano inolto quando si fa buio 
improvvisamente, probabilmente pensano 
di essere stati inghiottiti da un grosso pre- 
datore arrivato in piena luce del giorno! 
Strano a dirsi, i pesci non apprezzano nem- 
meno un rapido passaggio dai buio alia 
luce. In definitiva, il dimmer per accerisio- 
ne e spegnimento graduale contribuira 
non poco alia felicita domestica sia dentro 
che fuori dalPacqua. 
II campo di attenuazione deve essere tara- 
to con P) e P21pnma di montareiiconden- 
satore C6. Una volta effettuata la regola- 
zione, si potra collegare il condensatore al 
circuito: prima accertarsi di aver tolto la 
spina dclla corrente! A causa della corren- 

Tabelta 1. 
La Philips produce component! special! per la re- 
gotazlone dl luce dei tubi fluoreseenti autoinne- 
scanti: 
Trasformatore PMP 42T/OS, numero d! calalogo 
9131990431, posslede due secondari separati da 
3,7 V/0.62 A ed uno da 3,7 V/1.25 A 
Reattore BTP 40L05L, numero dl catalogo 
9130335403, 6 adalto per un tubo da 40 W. 
Con tan Ho rl: 
TMX 100-140 DIM per 1 tubo da 40 W 
TMX 100-240 DIM per 2 tub! da 40 W 
TMW 060-140 DIM per 1 tubo da 40 W 
(quesfultimo a tmpermeabile, tnosaldabile ed 
adalto per acquari). 1 contentforl sono prowlstl dl 
uno o due reattori e dl un trasformatore per fila- 
menti, de! tlpo PMP42T/05 
Tub! autoinnescanti: II tlpo da 40 W 611 plii comu- 
ne ed 6 disponiblle con luce calda di eclore bianco 
(numeri 29, 32, S3), bianco brlllanle {33, 84) ed a 
luce bianca tredda (No. 54). i tub! della serie 80 
garantlscono M cotore plii adatto, che non stanca 
gfl occhl, e sono predisposti per le serre botanic 
che, per cui non fanno male alle plante. Sono 
ancbe disponlblll cop pie dl lubl autoinnescanti da 
20 e 65 W con rltlettore incorporato. 

Figura 6. Come coliegare due tubi autoinnescanti ad un solo dimmer. 
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Figura 7. Le piste dl rame ed i component! del clrcutto stampato per il controHo a dimmer. 

Elenco del component) 

Resistenze: 
R1 = 100 O 
R2 = 47 n 
R3 =150 « 
R4 = 4k7 
R5 = 6k8/5 W 
R6= 220 k 
R7 = 1 M 
P1(P2 = 50 k trimmer 
P3 = 1 M lineare {vedi testo) 

Condensatori; 
C1 = 220 nMOO V 
02=470 n/400 V 
C3 = lOp/IB V 
04 = 470p/16V 

05 = 18 n 
C6~ vedi testo 

Semiconduttori: 
T1 = 605490 
101 =SL440 (Plessey) 
Dl = 1N4005, 1N4004 

Tri 1 = TIG 226M or TIC 226D triac 

Va rie: 
L1 = reattore (toroidale) da 50....100 /iH, 

vedi testo 
S1 = deviatore a tevetta o contatto dl 

scamblo di rele, vedi testo 
Ft = fusibiie. (vedi testo) 
Portatusibile per circuito stampato 

\ 

ei 

1 

te dispersa, il condensatbre dovrebbe ave- 
re uiia tensione di lavori di 40 V. La capaci- 
ta sara scelta tenendo conto che ogni jj.F 
provoca tin ritardo di circa 5 secondi. Poi- 
che il rapporto tra capacita e ritardo di- 
pende anche dalla regolazione di PI e di 
P2, si provi, tanto per cominciare, con un 
valoredi4,7 pF, modificandoioinseguito, 
se occorre, Dopo aver coliegato Talimen- 
tazione di rete e pritna di controllare i! 
tempo di ritardo, attendere finche C6 6 
completamente carico al livello della tcn- 
sione di riposo, Un Valore molto elevato 
{piu di 1000 pF) potrebbe preset!tare dei 
problemi dovmi alTeccessiva corrente di 
perdita. 
Constatazioni pratiche 
La costruzione del circuito stampato non 
dovrebbe presentare problemi. Se per ICI 
si usa uno zoccolo, e importante assicttrar- 
si che C4 sia scarico prima di inserire il 
circuito inlegrato. 
11 gruppo potra essere montato pratica- 
mente bvunque faccia conrodd, anche ai 
posto di un interruttore gia esistente (nella 
sea tola da incasso); adottando 1'ultima so- 
luzione, si dovra tener presente che il con- 
trollo a dimmer potrebbe dirnostrarsi in- 
compatibile con il cablaggio del normale 
impianto elettrico domestico, per cui po- 
trebbe presen tarsi la necessity dl pas sate 
ad altri conduttori. Tra la scatola deil'in- 
terruttore e la presa dovranno correre in 
tutto quattro fili piii la terra; occorrera 
inoltre una coppia di fili a tensione di rete. 
Un'alternativa constste nell'inserire tutta 
la pane elettronica nella presa di corrente, 
sempre che cio sia possibilet il sisternacon- 
sente di far arrivare a 11'interruttore tre soli 
fili. 
Non e possibile dare consigli esatti circa le 
modifiche da apportare all'impianto, in 
cjuandd le "tiormali regole di impianto" 
potrebbero dirnostrarsi un insuccesso, spe- 
cialmente se la vostra abitazione e di vec- 
chia costruzione, Se siete del tutto a digiu- 
no della tecniea degli impianti ejettriei do- 
mestici, farete mcglio ad invitare acenaun 
vostro amico elettricista e portarlo, senza 
parere, ad interessarsi deH'argomento. 14 
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I grand! elaboratori possono contenere plu di centomila circuit! logici 
e sono in grado di eseguire piu di un miltone di istruzioni al secondo. 
Per quanto tutto cio possa sembrare gia abbastanza veloce, e 
attuaimente allo stadlo di svlluppo presso ['IBM un computer 20 volte 
piu veloce. Esso e basato su una tecnofogia nuova di zecca, detta 
"tecnica di Josephson". L'aspetto piu eclatante e che essa pub 
funzionare solo a temperature estremamente basse alle quali la vita e 
quasi completamente ferma, mentre gli elettroni si muovono a 
velocity molto maggiorl del normale. 

dopo i semiconduttorl, 

ecco i superconduttori 

il computer 

di Josephson 
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Flgura 1. Una fotografla rip res a al mlcroscopio elettronico d! un partlcolare di glunzlorte Josephson. 
Con un metodo analogo a quello usalo nella tecnologla del semtconduttoii, I circuit! possono essere 
mlnlaturtzzatl con 1e tecnlche fotoMtog raflche. La tecnica Josephson non hacomunguenullaa che fare 
con I semiconduttorl. Quella che appare nella toto e una porta logica OR sperlmentale che commuta In 
50 ploosecondl (SO secondl). Sonopossiblli velocita di commutazloneanche piu elevate (foto IBM). 

Ci sono due modi per espandere la potenza 
di un computer; montare un maggior nli- 
me ro di circmti logici o farii I a vorare a 
maggior velocita, II computer Josephson, 
il "superccrvello" del prossimo fuluro, de- 
riva la sua potenza dalla velocita. 
La velocita aliaqualeun computer elabora 
le istruzioni viene misurata defmendo il 
tempo di cicio dpptire la frequenza del 
generatore di clock. I grandi elaboratori 
attuaimente in funzkme hanno un tempo 
di ciclo di circa 30 - 50 ns(un nanosecondo 
equivale ad un millesimodi milionesimo di 
seeondo). II computer piit veloce del mon- 
dpj strano a dirsi, non e un progetto IBM, 
ma appartiene alia CRAY (industria spe- 
cializzata nella miniaturizzazione) ed ha 
un tempo di ciclo pari a 12 ns. La tecnica 
Josephson potrebbe esscre in grado di ri- 
durre tali tempi ad 1 ns. Nelleaiutali con- 
dizioni, i primi prototipi avranno proba- 
bilmente un tempo di ciclo di 2 ns, ma 
anche cost abbiamo a disposizione tempi 
venti volte inferiori net conlVonti dei grossi 
elaboratori attuaimente in uso. A prescin- 
dere dalla velocita, le prestazioni dei pro- 
totipi sararmo analoghe a quelic dell'IBM 
370/168, uno dei piit grandi elaboratori 
oggi esistenti. 
II raggiungimento dt tempi di ciclo cost 
brevi non e solo questione di trovare cir- 
cuiti logici piii veloei, ma coinvoige anche i 
problemi di traslerimento degli innumere- 
voli segnali elettrici. In un nanosecondo, 
un segnaie elettrico pud percorreresoltan- 
to 15 centimetri circa; pcrcio, se tale e il 
tempo di ciclo, I'intero elaboratore non 
dovra superare la dimensioneindicata. Per 
questo motivo, il computer Josephson 
progettato dall' IBM avra I'tngombro di 
13,5 x 13,7 x 14 cm. 
Sorgc ora la seguentequestione: icentomi- 
la circuit! logici necessari per il funziona- 
mento del computer potranno trovare po- 
sto in uno spazio tanto esiguo? La risposta 
e si, se si ricorre all'integrazione a grande 
scala (LSI) che la moderna tecnologia e 
fortunatamente gia in grado di produrre, si 
possono gia integrare diverse decine di mi- 
gliaia di chip. Se pero tali circuit! sono del 
tipo a semi con du More, correranno i! ri- 
schio di disintegrarsi dopo un periodo bre- 
vissimo di vita, perche la dissipazione sa- 
rehbe di parecchi kilowatt, 
Occorre quindi a questo punto una tecno- 
logia che abbta analoghe possibilita di mi- 
niaturizzazione, ma che sia nel contempo 
in grado di avere nna maggiore velocita ed 
un minore assorbimento di potenza. Tutti 
gli scopi si ottengono con la tecnologia 
Josephson, il risultato pratico e visibile in 
figura I. 

Superconduttori e tunnel 
elettronici 
I! fisico ingleseBrian D. Josephson, mentre 
era ancora uno studente, ha gettato nel 
1962 le basi della teoria che oggi pona il 
suo nome. Essa c basata su due fenomeni 
fisici, la superconduttivitd e I'effetto Eun- 
nel elettronico. 
La superconduttivit^ fu scoperia net 1911 
da un prdfessore universitario di Leida, 
che si chiamava Heike Kamerlingh Onnes. 
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Egli osservo che alcuni nietalli (supercon- 
duttori) perdono lutta ]a loro resistenza 
eiettrica a! di sdtto di determinate tempe- 
rature (la temperatura critica i diversa per 
ognt superconduttore), la resistenza cade 
letteralmente a zero ohm. Kamerlingh On- 
ues ha scoperto che la supereonduttivita 
ha iuogo solo se la cqrrente e maritenutaad 
un certo livello; sc essa supera tale livello, i! 
metallo inizta a comportarsi come un nor- 
male conduttore. anche se e conveniente- 
rn en te raffreddato. Esiste anche la possibi- 
lita di disturbare la supereonduttivita me- 
diante campi magneiici. 
Solo nel 1957 si i potuto dare una soddi- 
sfacente spiegazione del fenomeho. Una 
delle persone che riusdrdno a farlo tu.loim 
Bardeen, uno del tre inventori del transi- 
stor. La conclusione a cui si arrivd e che la 
corrente eiettrica nello stato di supereon- 
duttivita non deve piu essere considerata 
un flusso di "singoli" elettrpni, ma di 
"coppie" di elettroni (dette eoppie di Co- 
oper, nome di un altro fondatore della 
teoria). Gli elettroni che compongono tale 
coppia si muovono di conserva e non han- 
no piii bisogno di "abbarbicarsi" al nuclco 
deil'atomo. St aiutano a vicenda ad attra- 
versare i! nucleo come fossero dei proiettl- 
li. La supereonduttivita cessa allorche la 
coppia di elettroni viene separata per un 
motiyo o per i'altro, per esempio un 
aumento della temperatura o della corren- 
te, op pure I'azione di un campo magneti- 
co. Strettamente parlando, la supereon- 
duttivita vale solo per le correnti continue; 
se la eorrente c alternata si verificano solo 
piccole difterenze rispetto al com porta- 
mento "ideale", anche a frequenze mblto 
alte, 
Mentre 1 as up erco ndu it i v itd ebbe una spie- 
gazione dopo la sua scopena, per quantb 
riguarda Veffetto tunnel elettronico, si e ve- 
rificato i'opposto. La teoria e precedentc 
alia verifica s peri men tale, che si ebbe negli 
anni '60, 1) fenomcno non ha nulla a che 
fare con la supereonduttivita ed avviene in 
pratica anche alle normali temperature, 
Infatti il diodo tunnel e impiegatonormal- 
mente come amplificatqre nella banda dei 
gigahertz oppure comecommutatore velo- 
ce. 
Contrariamente a quanto ei si pub aspetta- 
rc, un sottile strato isolante disposto tra 
due eiettrodi conduttori pud anche per- 
mettere il passaggio di una corrente eiettri- 
ca, nonostante il fatto che la sua resistenza 
ohrnica sia infinita; la spiegazione coinvol- 
ge la mcceanica dei quanti, che e piuttosto 
compiicata. In tinea di principio si tratta 
del fatto che gli elettroni non sono da con- 
siderarsi esclusivamente particelle mate- 
riali ma anche un fenomenq ondulatorio; 
essi "rimbalzano" contro la barriera for- 
mata dal dieletlricp ma, essendb delle on- 
de, penetrano leggermente in esso, basta 
che lo spessore deH'isotante nori sia ecces- 
sivo. 

Josephson: effetto tunnel in 
condlztone di supereonduttivita 

Josephson ha combinatq i due fenomeni 
fisici applicando I'effetto tunnel alle cop- 
pie di elettroni che causano la supercon- 

duttiviia: infatti anche la coppia di elettro- 
ni pub essere considerata un fenomeno on- 
dulatorio, La cosa notevole e che il sottiie 
strato isolante, che in realta non dovrebbe 
permettere il passaggio della currente,/a«- 
ziona anch'esso da superconduttore, quan- 
do i metalli che lo eircondano hanno il 
medcsinlo comportamentOi 
I] fenomeub e chiam a to. "effetto Joseph- 
son". Un anno dopo la formulazione del 
principio si e avuta la cotiferma sperimen- 
tale presso i Laboratori American Bell. 
Un sottile strato isolante traduesupercon- 
duttori t chiamato ghmzione di Josephson e 
qucst'ultima Sta alia base defTelaboratore 
di Josephson. La supereonduttivita si ma- 
nifesta solo a temperature molto basse e 
percid Tintero computer e immerse in elio 
Jiquido, la cui temperatura di ebollizione e 
di circa 4,2 gradi Kelvin (— 269°C). ! 1 com- 
puter Josephson ha percid bisogno di esse- 
re "tenuto al fresco" piu di qualsiasi altra 
cosa. L'effetto Josephson ha anche a It re 
applicazioni al di fuori del campo degii 
elabqratori; pud, per esempio, servire alia 
misura di campi magnetici e di tensioni 
molto piccole, e pud anche trovare appli- 
cazioni nella tectrOlogia delle microonde. 

La giuhzlone Josephson 
come commutatore 
Come abbiamo appena. visto, un materiale 
superconduttore pud essere private del 
suo stato in tre modi diverse con un 
aumento della temperatura, un aumento 
della corrente e fapplicazione di un campo 
magnetico, Cid non vale soltanto per i me- 
talli semiconduttori, ma anche, a maggior 
ragione, per la giunzipne Josephson, per- 
che Josephson stesso laha denominata un 
"superconduttore debole". Quandd lo sta- 
to superconduttore e sospeso, lagiunzione 
non torna ad essere un normalc condutto- 
re, ma si ritrasforma in una nOrniale giun- 
zione ad effetto tunnel. Cid significn in 
pratica che la giunzione Josephson ayra 
una resistenza dt aleune centinaia di ohm. 

2 

E percid possihile in definitiva commutare 
hi resistenza tra zero equest'ultimo valore. 
11 computer Josephson impiega propfio 
tale fenomeno. 
La cdmmutazione tra lo stato supercon- 
duttore e !o stato resistive, e vice versa, 
avviene ad una velocita elevatissima, rag- 
giungibile solo da pochi process! fisici. II 
tempo di commutazione edi circa 6 picosc- 
condi (un picosecondo e un millesimo di 
miliardesimo di secondol. dssia menodell' 
1% del tempo di ciclo di 1 ns che I'lBM 
intende raggiungcre con il suo computer 
Josephson . Tan to per fare un paragone, 11 
piu veioce commutatore a semtconduttore 
e died volte piii lento. 
L'incredibile velocita non e I'unico vantag- 
gio della giunzione Josephson: la sua dissi- 
pazione (sviluppo di calore) quando si tro- 
va nello stato superconduttore, e nulla, 
anche se ia corrente passantee di 0,1 mA, e 
cid perch^ la resistenza e anch'essa nulla. 
In pratica la dissipazione sara molio bassa, 
anche nello stato resistivo, in qnanto la 
tensione di alimentazione del circuitosara 
di circa! 10 mV, 
Un elaboratore di Josephson che com- 
prenda una capacita di memoda di 16 
Mbyte potrebbe dissi pa re soltanto 7 W di 
potenza eiettrica; quaie diifferenza con i 
kW dissipati dagli attuali "mostri" dell'e- 
laborazione elettronica! 
Gtd non significa perd che gli elaboratori 
Josephson non presentCranno Una salata 
bolletta della luce, infatti il raff redd arnen- 
to a4,2 kelvin richiede potenze insfaltatc di 
circa 15 k.W, Le tecniche di raffreddanten- 
to hanno, per fort una. una lunga esperien- 
za alle spalle. 
11 funzionamemo di un'instailazione refri- 
gerante (criostatd) e poco diverso da qnel- 
lo del frigorifero di casa. L'impianto e pro- 
gettato in mode da poter essere spento per 
un centinaio dt ore di seguito, senza che si 
verifichi una perdita deU'effetto di super- 
conduttivitd. In figura 2 appare uno sche- 
ma deirinstallnzione, formata da un crio- 
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Figura 2. II computer Josephson .rvra un as petto In so 11 to. La maggior partesara disposta entro il si stems 
refrigerants necessario per mantenere la temperatura di 4,2 K (—269:C). II processo di raffreddamento 
assorbe molta energla: 1S kW; tl computer vero e proprio non consuma tnvece piCi di 7 W (1). 
A; compressore per la refrlgerazlone; 6: sistema retrtgeranle; C: Intertaccia ed alimentazione, che 
funzionano a temperatura ambiente; D: collegamentl dt ingresso ed uscita; E; elaboratore vero e proprio; 
F: elio tlquido a 4,2 K. 
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Rgura 3. La struttura df una gtunztone Josephson 
(33) e la sua curve tension e - corrente (3b). Ls 
glunzione Josephson consists di due supercon- 
duttorl (aree trattegglate) separatl da uno strato 
dielettrlco molto sottile, detto barriers Joseph- 
son. 

Figura 4. L'influenza dl un eampo magnetlcosutla 
curva tensions - corrente {4a}. La llnea retta dia- 
gonale e la retta dl carico dovuta all'lnserzione 
delta resistenza dl carlco Rl (4b). 

stato dalla capacita di 460 litri, Un ccm- 
pressore effettua il raffreddamento. [1 
computer vero e proprio, un bloccd die 
occupa meno di 4 litri, e immerso nel crio- 
stato. 

La curva V-) 

La reiazione tra la corrente che passa per 
un corriponente e la tensione ai suoi capi e 
espressa graficamente dalla curva V-l. Ta- 
le curva nferita ad una gtunzione Joseph- 
son si vede in figura 3b; Ip sciiema dal 
quale la curva e stata ricavata appare in 
figura 3a. Si tratta di un'aspettO: un po 
insolito, in quanto le curve sono due, si 
potrebbe pensare che ad una certa corrente 
I la tensione V possa assumere duevalori 
diversi! 
Cosa aceade se la corrente attraverso una 
giunzione Josephson si fa salire a valpri 
superiort a zero? Diappriina si resta nella 
sez.ione a stnistra della eiirva. La corrente 
aumenta, nla la tensione resta a 0 V. La 
resistenza e nulla percbc si tratta ddlo sta- 
te di superconduttivita: 1c cose cpntinuano 
allo stesso tnodo ftnche la corrente rag- 
giunge il vaiore 1 mas e subito dope la giun- 
zione abbandona lp stato supereondutto- 
re. Si ha un salto (letteralniente) alia sezio- 
ne di destra della curva ed appare una 
tensione ai capi della giunzione. Permei- 
tendo alia corrente di scendere a valori 
iiiferiori ad Imw, eoritinueremo a restate 

nella sezione destra della curva perche 
coritinuera ad esserci tensione ai capi della 
giunzione. La condizionc dt supercondut- 
tivita fara nuovamente la sua apparizione 
se la corrente si ridurra ad un vaiore infe- 
riore ad 1 min oppure; ed e la stessa cosa, se 
la tensione scendera sotto il vaiore Vmin. 
Di conseguenza, la giunzione Josephson 
sara conimutata tra lo stato supercondut- 
tore e lo stato resistiyo aumentando perun 
brevissimo istante la corrente che la per- 
corre. II ritorno alia snpercondnttivita si 
ottiene facendo dirninuire per un istante la 
corrente. La giunzione Josephson ha una 
funzione di memoria; glistati di supercon- 
duttivita e di resislivita, entrambi stabili, 
possono essere fissati. 
In tale Gomponamcnto si ravvisa !a diffe- 
renza con il transistor, sono necessari due 
transistori per costituire una cella di me- 
moria, mentre con la giunzione Josephson 
bagta un solo elemento per ogni bit da 
memorizzare. In una quaisiasi delle due 
condizioni stabili, la memoria nondissipe- 
ra corrente. 

Magnetismo 

Variando la corrente che passa attraverso 
una giunzione Josephson, possiamo faria 
commutare dallo stato superconduttivo a 
quello resistivo e viceversa; il procedimen- 
to non e pero sempre convenieiite, perche 
in elettronica si preferisce commutare una 

corrente tramite un'altra corrente od una 
tensione indipendenti. Idealmente la giun- 
zione Josephson dovrebbe avere un elet- 
trodo d! base o di gate o qualcosa di analo- 
go. Per fortuna cid 6 possibile e non d 
rieanche troppo complicato. 
II magnetismo e la chiave del probleraa; i 
valori e Vmio (ed anche Imm) appaiono 
dipendere dall'intensita del campo magne- 
tieo; la dipendenza si pud rilevare dalla 
figura 4a. La corrente massima in super- 
conduzione Lias cade al vaiore ImaiD appli- 
cando un campo magnetico. La tensione 
minima allci stato resistivo Vn.m diminuira 
fino al valpre Vminu. Di conseguenza la 
giunzione Josephson pud essere poiarizza- 
ta ad una corrente fissa 11. Applicando un 
eampo magnetico, avverra la commuta- 
zionc tra lo stato di superconduttivita e 
quello di conduttivita normale, Analoga- 
mente, si tornerAalla superconduttivita to- 
gliendo il campo magnetico, Perche cid 
avvenga, occorre che sia presente ai capi 
della giunzione una tensione Vi di vaiore 
corapreso tra Vmmo e Vmm. Si ottiene lo 
scopo disponendo in serie una resistenza di 
carico Rl, come mostrato in figura 4b. La 
diagonale Ii-Vsche si vede in figura 4a e !a 
linea di carico, analoga a quelia che appare 
sulle curve dei transistori; la retta di carico 
mostra le diverse cpmbinazioni corrente- 
/tensione possibili dopo I'aggiunta della 
resistenza di carico, lungo tale linea avvie- 
ne la commutazione. 
Poiche la tensione di alimentazione Vse 
piccolissima (alcuni millivolt), nella resi- 
stenza verra dissipata una potenza molto 
bassa, Nella condizione resistiva si avra 
una dissipazione di circa 0,5 pW. Spessp 
.nella tecnica Josephspn vengono impiega- 
te per il carico delle induttanze. 
Come viene generato il eampo magnetico? 
Semplicemente facendo passare una cor- 
rente elettrica luttgo la giunzione, in quan- 
to una corrente genera tiello spazio circo- 
stante un campo magnetico. Poiche la 
giunzione e sensibihssima at campi magne- 
tic!, la corrente necessari a sara molto bas- 
sa. La figura 5 mostra una vista ingrandita 
del modo in cui un eoinmutatore Joseph- 
son pud essere disposto su un chip, Sopra 
la giunzione Josephson c1e un canale di 
controllo attraverso i! quale passa la cor- 
rente di comando D Le frecce indicano il 
campo magnetico creato dalla corrente. 
La corrente i che passa per la giunzione e 
pilotata dalla corrente di controllo L-, chee 
molto inferiore. II commutatorc Joseph- 
son e tin conintutatore pilotaw in corrente, 
Dal 1965 il proseguimento degli esperi- 
meiiti & stato cdmpito del tecnico IBM Juri 
Matisoo. 

Un componente standard: 
lo SQUID 

Se la sensibilita della giunzione ai campi 
magnetici fosse portala ad un massimo, i) 
fatto sarebbe vantaggioso, in quanto la 
corrente di controllo potrebbe essere ab- 
bassata. Si ottiene lo scopo aumentando al 
massimo farea della giunzione; ci sono 
perp anche degli svantaggi in questo modo 
di agire, non solo una giunzione piu estesa 
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occupa uno spazio maggioie su] chip, ma 
!a commutazjone awerra piu lentaraeme. 
La gi li nziosic Josephs on ha una capacita 
(fattore di ritardo) che aumenta con il ere- 
scere dclLarea. 
II dilemma e stato risolto con lo sviiuppo 
dc'.lo SQUID, una specie di "componente 
standard" Josephson, che contiene due o 
piu piccple giunzioni Josephson. Nello 
SQUID si impiegano le diverse correnti 
Josephson in collaborazione. Tale co 1 la- 
bo tazi one awiene in niodo pinttosto com- 
plicate e pub essere paragonata alTinterfe- 
renza tra le onde (per esempio luminose). 
Essa e colfegata al fatto che le correnti 
Josephson tendono a distribuirsi in modo 
ineguale sulla giunziohe, quando sia pre- 
sents un campo magnetico. La figura 6 
mostra come si svolge il fenomeno, cioe 
che aspetto ha la distribimone del la cor- 
rente in un campo magnetico crescente 
quando la corrente attreverso ad esso e 
uguale alia corrente massima di supercon- 
duzione 1™. Aumentando Tintensita ma- 
gnetica, diminuira e potra anche rag- 
giitngerc il valore 0 quando il flusso ma- 
gnetico sara Oz A tale livello della forza 
magnetiea, la giunzione Josephson non 

giunzione 
di Josephson 

 - 

80143 5 
Figura 5. Schema molto Ingrandlto di un commutatore Josephson. La corrente I commuta per 
llnfluenza di un campo magnetico O (contrassegnato dalle frecce) indolto dalfa corrente di control- 
lo Ic. 
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Figura 6, La creaalone di un campo magnetico 'I' causa una distribuzi'one non unlformedetia corrente 
che passa atiraverso la giunzione Josephson. A determinati llvell! dell'induzione magnetica, la corren- 
te totale attraverso !a giunzione pud anche annullarsl 

pud assumere lo stato superconduttore, 
per quanto piccola sia la corrente che la 
attraversa. Se perd si aumenta ancora il 
campo magnetico, Imm crescera di nuovo. 
La corrente I miii torn era al vat ore zero 
aumentando ancora il campo magnetico, 
ecco perche il rapport© tra il campo ma- 
gnetico e la corrente massima di supercon- 
duzione forma una curva del tuttopartico- 
lare di andamento periodico (figura 7), 
Si potranno ora disporre le due giunzioni 
Josephson in modo che una determinata 
forza magnetica possa man dame una in 
superconduttiviti, restando inefficace snl- 
I'altra; ad un livello diverso si potrebbe 
avere una situazione invertita. Le due 
giunzioni sono controllate dalla medesima 
corrente, che va in direzioni diverse verso 
una o I'altra delle giunzioni a seconda del 
comando ricevuto. 
Tutto do avvtene nel dispositive SQUID 
(Superconducting QUantum Interference 
Device = dispositive superconduttore ad 
interferenza quantistica). Esso permette di 
combinare la sensibilita di una grande 
giunzione Josephson con la velocita di una 
di minori dimensioni. Gli SQUID possono 
essere costruiti in un gran numero di ver- 
sioni e possono contcnere piu di due giun- 
zioni Josephson. 

I circuit) logici 

Gli SQUID formano la pietra di base del 
computer Josephson, permettono di co- 
struire tutti i circuiti logici permessi con la 
tecnica dei sernicondullori: invertitori, 
porte logiche, flip flop eccetera. Una porta 
AND si potra formare, per esempio, con- 
trollando uno SQUTD con due correnti 
invecc di una, Sopra ia giunzione verrannp 
creati due canali di controllo e lo SQUID 
coramutera soltanto se entrambe !e cor- 
renti saranno forti a sufficienza. Un tale 
componente e anche chiamato "dispositi- 
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vo ad iniezibne di correnie" (Current 1 n- 
jection Device), e lo si pud vedere in figura 
8. Analoghi dispositivi rcndono possibiie 
la formazione di porte OR, 
I flip flop pot ran no essere di tipi divers?; 
uno dei piii intei'essanii tmpiega correnti 
indotte in una spira superconduitiice, die 
sarannd itvgrado di fluire per sempre! 

La tensione alternata 

Una notevoie earatteristica propria della 
giunzione .losephson e la sua struttura pei- 
fcttamente simmetrka e non potarirzata, e 
cio signifies die puo essere colkgata in 
entrambe 1c direzioiu; ancora meglio; Ja 
giunzione Josephson puo essere alimenta- 
ca in corrente alternata ed e propridcio che 
avviene nel famoso da bo rat ore. 11 grosso 
vantaggio sta nel fatto che la tensione di 
aUmenfazione potra funzionare contem- 
poraneamente anche da segnale di clock: 
per fare un para gone umano, stomaco e 
cuore uniti nellO stesso organo, con il van- 
taggio di un minore numero di collcga- 
menti elettrici. Anche i circuiti di reset po- 
tranno essere sempliftcati, 
L'alimentatore del primo prototipo e tin 
oscillatore sintisoijdale a 500 MHz dalla 
potenza di 7 W. L'alimentatore si trova 
fuori dalla vasca e non ha bisogno di raf- 
freddamenfo. Su ognuno dei piii di dieci- 
raila chip contenuti nel compurer Joseph- 
son, esiste un certo rmmero di regolatorj di 
tensione che limitano quest'ultima ad una 
soglia superiors di I2mV, el'onda sinusoi- 
dale diventa cosi un'onda quadra. La linii- 
tazione di tensione evita le varie interfefen- 
ze tra i diversi per cor si di segnale. 
La sincronizzazione di un elaborafore a 
velocity cosi elevata pone un grave problc- 
ma. Durante il periodo di clock di due 
nauosecondi un segnale elettnco percorrc 
una distanza di appena 30 cm, Tecniche di 
alta specializzazione occorreranno perga- 
rantire la necessaria simultaneM del diver- 
si processi. 

i materiali 

Per quanto non si debba prendere alia leg- 
gera, nn computer Josephson non e diffict- 
ie da costruire perches? possono tmpiega re 
su larga scala tecnoiogie molto comuni, 
analoghe a quelle usate nella fabbricazione 
dei circuiti integrati a semiconduttpri. Per 
quamo i materiali usati siano diversi, la 
proeedura.e molto simile, gli strati sono 
depositati per evaporazione sotto vuoto e 
pot incisi con procedimento fotolitografi- 
cd. Per ottcnei'e Uh chip Josephson non 
sono nemmeno necessari processi molto 
complicati come la diffusione ePimpianto 
ionko. I! numero degli strati e urvece pju 
elevato (da 10 a 14, invece di 3 - 6) e la 
barricra di tunnel (lo strato isolante tra i 
superconduttdi'i) e molto difficile da fare, 
perchedeve essere molto sot tile, 
I materiali impiegati in un computer Jo- 
sephson devpno rispondei'e a due requisiti 
di carattere ovvio: devono essere in grado 
di sopportare le temperature di corigela- 
mento ed elevati sbalzi di temperatura. 
perche dopotutlo ?! computer di Joseph- 
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Figura 7. II multaro dalla dlstrlbuzione ineguale 
mostrata nella figure 6 e quests Insoltta relarione 
tra Is corrente I che attraversa la giunzione ed 11 
campo magnetico O, Teffetto e ultlizzalo nel 
"componente Josephson standardlo SQUID. 

son e costruito ed eventualmente riparato 
a temperatura ambiente. Causa le fluttua- 
zioni di temperatura, i materiali devono 
avere coefficienti di dilatazione il piu pos- 
sibile uniform! e questa limitazione riduce 
noteyolmente le possihilita di scelta. 
L' ultimo aspetto ddla questione i state 
causa di molti inali di testa per i tecnici 
dell'lBM, E' vero che sono stati fatti pro- 
gressi enormi (il coefficiente di errore dopo 
400 cicli lerniki e stato gta ridotto dal 99% 
allo 0,1%), ma ci sono ancora troppi chip 
che persistonp a rimanere sensibili allc va- 
riazioni tcrmiche, 
I chip di Josephson sono a base di silicio, 
come i tipi a semkonduttore, II materiaiee 
stato scelto perche si e acquistata molta 
pratica dal suo impiego nelle Industrie dei 

semicond tit tori. Alcuni esperti sono dcl- 
I'Dpinione che le cognizioni che abbiamo 
sul silicio superano quelle riguardanti 
qualsiasi altro maieriale sulla: terra. 
Contrariamente a quanto avviene per i 
chip a semkonduttore, il silicio non pren- 
de pane al processo eleltrico, c percib non 
sono coinvoltc le sue caratieristiche di se- 
mi con dutt ore, nel computer Josephson 
funziona esclusivamente da isolante. 11 fat- 
to che conduce bene 11 calore e un vantag- 
gio non disprezzabile, 
Un altro materiale per formare strati pro- 
tettivj ed isolanti e lo stesso impiegato nel- 
la tecnologia dei semkonduttori: I'ossido 
dr silicio. Lo strato snperconduttore e 
coniposto di niobio o di una lega di piorti- 
bo con bismuto oppure indio ed oro. 
Le barriere Josephson formate da ossidi di 
piombp ed indio. sono sottoposte a specifi- 
ehe molto severe; lo spessore e di 4....6 nm 
(circa 30 diametri atomici) mcntre gli altri 
strati sono spessi circa 30 nm, Inoltre la 
densita dello strato e estremamente crittca 
in quanto la corrente massima di super- 
conduttivita dipende da questa con legge 
esponenziale. Ne deriva che lo strato deve 
essere costruito in mbdo tale che la density 
media non possa variare da queila stan- 
dard di una quantita maggiore di un dia- 
metro atomico. La difficolta e pan a quella 
di ri cop lire nn aero di superficie con uno 
strato di terra spesso tre centimetri senza 
che !a variazione super! mai il millimetro. 
La fabbricazione dello strato richkde tec- 
niche di vaporizzazione sotto vuoto del 
tutto nuove. 

Le saidature con mercuric 
I chip non hanno potuto essere col lega ti 
tra di loro fmche non sono stati sviluppati 
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Rgara 3. Un dispositivo ad iniezione di correnie, clod un slstema per produrre una porta loglca AND In 
tecolca Josephson. La porta (unzfona grazte a due giunzion! Josephson, che appaiono come indlstintl 
clrooletti nel rettangolo scuro orlzzontale. La giunzione a slnistra ha un'area cinque volte superlore di 
quella a destra. Le dtmensloni minims sono detl'ordlne dei 2.5 um, cioe analoghe a quelle present! In un 
chip LSI a semiconduttorl (foto IBM), 
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nuovi sistemi di saldatura (non era pensa- 
bi!e di montarli su ndrmaii cireuitistampa- 
ti), A parte I'indesiderabile effetto dovuto 
al raffreddamemo, la miniatttrizzazione 
sarebbe stata in gran parte annullata. 
Le llgure 9 e 10 mostrann come deve esser 
fatto rassembiaggio. La figura 9 mostra 
un modulo di circa 30 x 25 x 15 mm, i chip 
sono disposti molto ravvicinati. Non solo 
il substrato dei chip e composto di siiicio, 
ma di tale materiale e an die il resio del 
modulo. Senza altri involncri, i chip sono 
montati sulie piccole sehede a faccia in gift 
per seguire il processo disa! datura, ana lo- 
go a quelio dei chip. In tal modo risultera 
molto efficiente il trasferimento di calore 
aU'elio liqnido. 
Le schede eontenenti i chip sono cdllegate 
alia scheda magglore mediante minuscoli 
connettori doiati di "microspinotti" lun- 
glii 0,2 mm econ undiametro di 0,075 mm. 
Spinotti di maggiori dimension: provoche- 
rebbero tin carapo magnetico troppo in- 
tenso che ritarderebbe il trasferimento dei 
segnali e sarebbe causa di dtafonia. La 
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Figura 9. E1 molto important^ che I chip Josephs on slano montati molto vicini tra toro. II piccolo btocco 
cheappare In figura ha le dimension! dl circa 30 x 35 * IS mm. Ogni scheda contlenequattro od otto chip 
dl 6.4 x 6,4 mm (zone punteggtate), ed § montata rovesclata. Sla le grand! schede che le coslddette 
"schede diagonal!" sono composte da siticlo monocrtstatllno, sul quale sono state ricavate per via 
tptolttograflca delle sottlll piste dl collegamento In rame. 
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Figura 10. L assemblagglo del computer completo, che Emplega dlversl blocchi del tlpo visibile in figura 9. Iltolaledelchipsuperaidiecimllaediltutloeimmerso 
in ello liquldo, come si vede in figura 2. Dal lato posterlore escono del cavl platti che collegano il blocco alUnterfaccia ed all'alimentatore, che si trovano a 
temperatura ambiente. 
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distanza ira i micraspinolti e di mezzo mil- 
iimetro (qudla dei piedini deirinvolucro 
DIL e sui 2 mm). I micropiedini no n so no 
collegatt media nte sal datura ma edit del 
mercurio. che solidifica alie temperature 
int'eriori ai 40 gradi sotto zero. Alia tempe- 
ratura ambicnte il mercurio e conservato 
in forma di goccioline aventi tin diametro 
di 0,4 mm, in cavita appositamente predi- 
sposte. 
I quattro moduli di figura 9(le cui dtmen- 
sioni talvolta variant) leggerniente) sono: 
combmati tra idro in modo da formare itn 
cosiddetto "modulo W". 2! di tali moduli 
forma no t! computer compietd che appare 
in figura 10. Piu di diecimila chip sono siali 
inseriti in un blocco di rheno di 14 x 14x14 
cm. La CPU e la memoria scratch veloce 
da 32 Kbyte sono ambedue comprese in 
uno dei yerituno moduli W. Gli altri venti 
comengonpTenorme memoria principals 
da 16 Mbyte, Una volta immerso nellasua 
vasca di elio liquido il nostro blocco eclis- 
sera tutti i grossi computer dei nostri gior- 
ni. 

Perch^ un elaboratore 
Josephson? 
E' pressoche sicuro che sara possibileeo- 
struire un computer Josephson. SqtlO gia 
stall costruiti con tale Lecnicabloccht da 16 
K di RAM e chip CPU, Tra i problemi 
ancpra da risolvere ci sono quelli riguar- 
dant! una sufficiente resistenza alle varia- 
zioni termiche, di cui abbianio gia parlato; 
st devono irtohre crcare dei gruppi I/O 

adatti, che sono gli "arii" dei quali nem- 
meno il cervello piu astuto pup fare a me- 
no, si tratta di problemi che, allo stato 
aituale deik cose, sembrano iiisdrmonta- 
bili. 
E' difficile prevedere se il computer Jo- 
sephspii diverra un giorno un prodotto 
commerciale. II micrpprocessore minaeeia 
seriameiite di mettere fine alPeta deU'oro 
dei grossi elaboraiori atiualu ed e sempre 
maggiore la massa di calcoli che abbando- 
nano la "centralizzazione" e passano ai 
piccoli sistcmi "micro" special izzati. Non 
sembra che ora il mondo sia iroppo "afTa- 
mate" di elaboraiori sempre piii grandi e 
potent!, ma nondstante tutip, la IBM deve 
vedere un certo future nel suq elaboratore 
Josephson, aliriraenti non dedicherebbe 
tanto tempo (e denaro) alle ricerche sul- 
Pargomento. Esistpno ancora settori nei 
quali gli attuali elabpratori "monstre" si 
dimpstrario oarenti: nella siimilazione di 
processi fisict o macroeconomici, si potra 
raggiungere una maggiore precisipne con 
un maggiore numero di dati a disposizio- 
ne. La simulazione computerizzata e im- 
ponante aiiche nelle prevtsioni meteorolp- 
giohe ed in alcunt settori di ricercadi scien- 
za pura (ftsica nueleare). Non bisogna di- 
menticare anche le applicazioni militari, 
Un altro campo che trarra bencficio da 
una enormc capadta di elaborazione sara 
il rieonosci'mentp delk forme d'onda, che 
permettera al computer di interpretare i 
suoni (segnali audio e video, immagini te- 
levisive c radar). Una tcrza posslbilita ri- 

guarda le grandi banche di dati, che devo- 
no essere contemporaneamente accessibiIi 
a molti utenti. 
LTBM sta cbmunque tenendp d'oechio i 
campi che sono ora appannaggio dei nor- 
mali microelaboratori a semiconduttori 
che un giorno, in un 1 put a no: future, po- 
tranno essere sostituiii daila tecnologia Jo- 
sephson,,.... 

Spekirum dei: Wissensehaji, luglio 19S0. "Super- 
leitende Computer" (elaboraiori a supercondut- 
inrij.Juri Matiroo. 
IBM Research Highlights, giugho (978: Kxperi- 
mental IBM circuits are the world fastest (icircm- 
ti sperimemaH IBM sono i piii ve/oci del motido). 
IEEE Spectrum, maggio 1979: Computing at 4 
degrees Kelvin (cakoli a 4 gradi Kelvin): Hi 
Anneker (IBM). 

Temperatura 

Qualche parolasulla temperatura, cheeun 
concetto molto particolare: e molto diver- 
sa dal calore. II calore puo proyocare una 
variazione di temperatura, ma non di piu, 
Nella fisiea modcrna, la temperatura non 
ha piu molto a die fare con il caldo ed il 
freddo, deve essere piuttosto considerata 
come una vibrazionc del nucko atomico. 
11 nucko dciratbmo non occupa una posi- 
zione fissa. ma si tnuove attorno ad un 
punto fisso. Con un po di fantasia si potra 
im ma gin are una particella materiak come 
uno seiame di zanzarc. Ld sciame resta 
fermo, ma k singote zanzare si mnovono 
frenericamentc, 
Tanto maggiore fe il movimento dei nuclei 
atomici, tanto maggiore sara la temperatu- 
ra. La temperatura e pereio insita nella 
rhateria, e Una delk sue cdratteristiche. 
Abbassando la temperatura di un pezzo di 
materia, i nuclei si m trove ran no con mino- 
rc frenesia e cid vale per tutti i materiali, Se 
la temperatura esufficiemementebassa, i 
nuclei atomici cesseranno di muoversi. 
Poiche la temperatura i una misura della 
mobilith dei nuclei, non t affatto strano 
che la temperatura alia quale 1 nuclei si 
fermano sia la stessa per tutti gli elementi. 
Lo stato di quiete assoluta e il massimo 
grado di immobility raggiungibile, e cip ci 
porta alia conclusione che temperature in- 

feriori non sarannto possibili, ecco perehe 
la temperatura alia quak i nuclei cess a no 
di muoversi e chtamata "zero assohito". II 
valbre delio zero assoluto si aggira sui 
273,4"C, Tale temperatura si potra anche 
definire 0 K (una volta si diceva ©"K); K 
VUot dire Kelvin, ossia Lunita di tempera- 
tura assoluta. 

L'effetto tunnel 

L'effetto tunnel e basato sui fatto che nn 
sottik strato isolante disposto tra due con- 
duttori permette in certi casi il passaggio di 
una corrente ekttrica. 1! fenomeno ^ spie- 
gato dalla mecdOTkn quantistica. Per rias- 
sumere, diremo che le particelkelementari 
non hamio massa. velocita ed energla/fs.re, 
come si credeva nella fisiea classiea (ncw- 
toniana)-Si tratta di una distribuzione ca- 
suak; si pub dire che nella fisiea classiea le 
particelk erano considerate delk piccok 
sferette solide che si muovevano en tro or- 
bit e perfette, con velocita ben precise, 
mentre nella meccanica quantistica ogni 
cosa e molto pin "indefinita". Una parti- 
cella somiglia piuttosto ad Una nuvoktta 
senza limiti precisi, ma che termina in un 
"qualche posIP". Le medie delk diverse 
distribuzioni casuali della massa, della ve- 
locita e dell'energia daranno comunque un 
risuitato analpgo a quello ottenuto nella 
fisiea classiea. 

La fisiea classic a non e in grado didare una 
spiegazione allkffeitp tunnel. Secondo k 
vecchie teorie, le particelk - ekttroni- do- 
vrebbero avere tin'energia troppo scarsa 
per ppter penetrarc la barriera opposta dal 
dielettrico. La meccanica quantistica sta- 
bilisce invece die, per quanto I'energia me- 
dia delk diverse particelk sia in effetti in- 
sufficiente, e tuttavia possibile che qualche 
particella disponga di energia sufficiente. 
Alcutie particelk dovrebberb pereio essere 
quasi immobili, mentre altre godrebbeto 
di un'ekvata mobilita. 
In altre parole, secondo la meccanica 
quantistica, le particelk non sono piu tutte 
identiche. 

|Jl Bandridge j 

Bandridge 
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Tra breve non ci sara praticamente nessun 
apparecehid elettricp che non sia in grado 
di parlare: la lavatrice } I'aspirapolvere.il 
Corno ed an che. probabilmente, to scarico 
del lavandlno di cucina. Tale "alleftante" 
(?) fnturo e gia In atto nelia nnova genera- 
zione di orologi digital! che sta facendo la 
sna timida apparizione, Un orologio in 
grado di dirci che ora e non e poi una 
eattiva idea, specie per eoloro che hanno 
difetti di vista, 
L'integrato UAA 1003 della ITT e stato 
progettato appdsta per for ma re la base di 
un orologio pariante; esso contiene un 
completo generatore di parole apposita- 
mcnte progettato per "dire I'ora", Lo st 

F orologio pariante 

diamo al computer-casalinga 6502 il dono 

della "chiacchiera"! 

Un numero sempre crescente dl chip "parlantl" sta facendo la sua 
comparsa sul mercato. Nel numero di Maggio 1982, Elektor ha 
presentato la "Scheda Pariante", munlta dl un notevole vocabolario. 
Ha, come mtende dlmostrare II nostro artfcolo, i computer non sono i 
soli a parlare; anche gfl orologi digital! potranno fare un po di 
"conversazione". Grazie al circulto integrato UAA 1003 della ITT, un 
generatore di linguaggio ad untco chip, Insieme ad alcuni altri 
component! I'orologio - casallnga descrltto lo scorso mese sarA 
sempre in grado di dlrcl che ora e! 

puo inoltre collegare direttameme all'usci- 
ta a sette segmenti di qualsiasi orologio 
digitale gia esistente, 
Lo scorso mese, Elektor ha pubblicato un 
orologio gia abbastanza versatile, la "ca- 
sallnga 6502", per cui ci e senibrata una 
buona idea compietarlo con I'UAA 1003. 
Una vblta rialzatosi dal "tavolo operato- 
rio" Torologio sara in grado di esprimere 
I'ora sta con le cifre che con la paroia. 
11 circuito potra essere collegato, come ab- 
biamo gih riferito, ad un'Tiormale" orolo- 
gio digitale, basta che esso sia munito diun 
display a catodo comune. 

11 generatore dl voce 
L-UAA 1003 e un circuito integrate gene- 
ratore di voce disposto in un contenitore a 
40 piedini; lo schema a blocehi appare in 
figura 1. Per memorizzare ed elaborate i 
fonemi necessari si usano tecniche digitali. 
Grazie all'uso di sistemi di riduzione dei 
dati e della ridondanza, e stato possibile 
inserire nn vocabolario di circa 20 parole 
ed integrate nello stesso chip anche i con- 
trolli necessari, i circniti di decodifica e di 
conversione D/A, 
Ciascuna paroia generata dalTintegrato 
contiene un certo numero di impulsi a gra- 
dini, ognuno della durata fissa di 10 ms. 
Ciascun impulso e composto da un nume- 
ro massimo di 128 ampiezze diverse, ognu- 
na delle quali puo assumere 16 differenti 
valori. Si ottiene in tal modo una modula- 
zione diatnpiezza a4 bit, I diyersisegmenti 
di una paroia sono uniti traloro mediante i 
segnali di controllo digitali applicati aU'in- 
gresso. 
II circuito integrato e attualmentedisponi- 
bile in due tingue: Inglese e Tedesco, 
Diamo ora un'oechlata alle "viscere" dei- 
rintegrato, che si vedono nello schema a 
blocchi di figura 1. Quando il generatore di 
parole e "attivato" tratnite uno qualsiasi 
dei due impulsi di avviamento, vengono 
leni i dati d'ingresso intermedi. La ROM 
di decodifica ed il circuito dl controllo sta- 
biiiscono Tordine delle parole in accordo 
con i dati inseriti e quindi indirizzano i 
relativi parametri: in seguito la logica di 
indirizzamento preleva i segmenti delle pa- 
role dalla ROM. II cod ice digitale di uscita 
viene elaborato da un ngeneratore di dati 
interno, prima di essere inviato ad uii con- 
vertitore D/A, cbe genera il segnale di pa- 
roia definitivo, 
II circuito integrato e provvisto di uno spe- 
ciale aceessorio che permette di ricevere i 
dati dai collegamenti ai sette segment! del- 
Porologio. Gli ingressi peri dad dell'inte- 
grato funzioneranno per6 soitanto se i! 
circuito e collegato ad un orologio digitale 
con display a catodo comune, che non sia 
pilotato in multiplex. 
Per la decodifica del tempo non saranno 
necessari tutti i collegamenti ai segmenti, I 
collegamenti ai segmenti c e d servono alia 
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Figura 1. Schema a blocchi dell'LIAA 1003.1 fonemi sono memorizzatl ed elaborati in modo digitale. 
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FIgura 2,1 segnsll del display delCorologlo-casollnga 6502, che servo no artche a control la re la sctieda 
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Figure 3. Le forme d'onda del segnall. II segnale PB appare rltardsto epercia II segnale dl clock per I flip 
flop non arrlva prime che ! daft slano efletllvamenle dlsponlblli agtt ingressi (neU'esempio fllustrato, 
att'lngresso LD6 c'6 un 2). 

decodifica delle decine di ore, a, b, e, f e g 
sono per le ore, d, e ed f per le decine di 
minuti ed infine a, b, e, f e g per i minuti. 
Gli ingressi dati delcircuko integrato ban- 
no una resisieiiza interna di caduta che ne 
permetle il collegamento diretto aU'iiscita 
dei segmenti deU'orologio. 
Le connessionl ai piedini sono le segnenti: 
ci soho due ingressi di attivazione (piedini 
14 e 15); allorche il C.I. genera un impulso 
posittvo at piedino 14, viene annunciata 
1'ora nel inodo descritto in precedenza. Se 
pero il segnale e prod otto at piedino !5, il 
tempo e preeeduto da uti segnale di cicali- 
no che dura circa un secondo. L'uscita 
"busy" (piedino ! 2) e una specie di uscita a 
coliettore aperto che avra una bassa impe- 
denza quando, attraverso ad essa, viene 
fatto uscire il segnale del tempo; potra es- 
sere usata per controllare dei dispositivi 
esterni da collegare alPoroiogio, 
Una tensione continua applicata al piedi- 
no 18 serve a i a rare la frequenza del r oscil- 
lators contentno nel circuitd integrato. La 
frequenza regolata e dispohibile al piedino 
16 (anche queste e una specie di uscita a 
coliettore aperto), per scopi di misura. 

Una cor rente esterna di riferimento dovra 
essere applicata al piedino 34, II valore 
della corrente determina il livello del se- 
gnale d'uscita. L'uscita delta voce (piedino 
33) produce anch'cssa Una corrente, per 
cui bccorrerai collegare una resistenza sulla 
quale possa trasformarsi in tensione d'u- 
scita, 
I piedini 17 e 19 sono i collegainenti dell'a- 
limentazione di riserva, che permette di 
tenere alimentato i! circuitq integrato 
quando non viene usato per indicare il 
tempo. La cosa e utile in case di alimenta- 
zione a batterie, ma per dra non diremo 
altro sull'argomentG. 
I piedini 20, 1 e 35 sono i collegameriti per 
raliroentazione "normale", mentre tutti 
gli altri piedini sono destinati ai dati. 

L'adattannento del circuito 
alia "casalinga 6502" 

Come abbiamo gia avuto occasione di di- 
re, la "casalinga 6502" e qualcosa di piiidi 
un orologio; pub essere usata per tempo- 
rizzare processi di ogni tipo nell'abitazio- 

ne, neila camera oscura.iiell'ofTicina, ecce- 
tera. In definitiVa undggettino che val he- 
ne la pena di dotare della parola! Per pri- 
ma cosa occorrera risoivere un piccolo 
problema: i display del nostro orologio- 
programtnatore sono in multiplex e questa 
e una delle cose che P UAA 1003 no/; pud 
digerire, Niente paura, il problema e risol- 
vibile con la semplice aggiunta di un paio 
di integrati che funzioneranno da interfac- 
cia. 
La figura 2 mostra i diverst segnali che 
controllano i display del nostro ordlogiq- 
programmatore 6502. 1 segmenti dei dis- 
play sono pilotati da PA0.,.,PA6 e le linee 
PB3....PB6 assicurano la multiplazionedei 
quattro display necessari. Impiegando una 
scrie di flip flop tipo D, i dati dei segment! 
che si riferiscond ai divers! display dovra n- 
no ora essere memorizzati in modo che 
aH'tntegrato pariante vengano applicati 
tutti i segnali eontemporaneamente. Per 
garantire che la giusta informazione entri 
ne! giustd flip (lop, si impiegano i segnali 
PB per leggerc i dati presenti sulle linee 
PA. Ctd significa che i flip flop corrispon- 
denti ai segment! del display 6 dovranno 
ricevere gli impulsi provenienti dalla linea 
PB6, e cosi via. 
Se gettiamo uno sguardo piu attento alia 
forma d'onda presente su PB6, che si puo 
vedere in figura 3, il frontc di saiita del 
segnale pDtra appartre contemporaneo al- 
1'apparizione dei dati su PA0..,.PA6 (per 
LD6). 11 frome di saiita su PB6 deve essere 
prima leggermente ritardato, per garantire 
in modo assolutocbeavvengalalettura dei 
giusti segnali da parte dei flip flop. 11 com- 
pito e svolto dal circuito di ritardo RI/CI 
che si vede netlo schema di figura 4. Una 
tecnica di ritardo analogavetra impiegata 
anche sulle restanti linee PB, 
I flip flop {IC2 1C6) si vedono sullasini- 
stra della figura 4, I dati dei sette segmenti 
necessari per PUAA 1003 sono eostante- 
mente disponibiii alle uscite dei flip flop 
(come se 1'orologio non fosse del tipo con 
pilotaggio in multiplex). In teoria.le uscite 
dei flip flop potrebbero essere direttamen- 
te colkgate agli ingressi dati dei circuito 
integrato pariante, se non fosse per un al- 
tro piccolo intoppo I datisulle linee PA 
risultano complementati rispetto all'infor- 
mazione dei segmenti. Per fortuna il rime- 
dio e facile: basta collegare agli ingressi dei 
dati le uscite Q dei flip flop, invece deile 
uscite Q. 
Abbiamo ormai detto tutto cid che riguar- 
da lo schema elettrieo. Dobbiamo ancora 
parlare dell'UAA, che e Punico segnale ad 
arrivare all'ingresso deiramplificatore fi- 
nale, che nel nostro caso 6 un LM 386. Un 
fiitro passa-banda, formato da RIO, C5, 
RU. C6, G7e P2 e inserito tralCl edIClO. 
II potenziometro P2 serve da controllo di 
volume, 
C'e infine il chip 7805 (IC11), che fornisce 
la tensione stabilizzata di 5 V, 11 circuito 
cample to assorbe circa 150 mA. PI serve 
ail'unica opcrazione di taratura e regola la 
frequenza di clock interna dell'Integra to 
pariante. La regolaz.ione potra anche esse- 
re fatta ad orecchio (finch^ la voce assume 
un aspetto "umano"!) ma sara pure possi- 
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bile misurare ta frcquenza a! piedino 16 
deirimegrato; talc frcquenza dovra aggi- 
rarsi sui 25.6 kHz. 
II collegamento del circuito 
II circuito di figura 4 potra essere collegato 
senza difficolta aH'orologio programma- 
lore 6502. Le lince PA0...PA6e PB3....PB6 
delta scheda parlante dovranno esserc 
semplicemente connesse ai corrispondenti 
punti sulla scheda prineipale deli'orologio, 
L'alimentazinne dovra essere prelevata 
irnmediatamente dopo 11 raddnzzatore a 
ponte ehe si trova sui la scheda di alimenla- 
zione deli'orologio. L'ingfesso ALARM 
dovra essere col legato ad una delle us cite 
dei comniutatori T0....T3, Ogni volta die 
la corrispotidente uscita va a livello logico 
alto, verrS emesso un brevesegnale di avvi- 
so, e subito dopo sara annunciata I'ora. Di 
solito si preiae il pulsatite SI per far "par- 
lare" I'orologio, ed in questo caso non ci 
sarS i! segnale di awiso. 

E cosa fare con gli altri 
orologi digital!? 
Anche gli orologi digital! diversi dal nostro 
si possono rendcre parlanti, ma do richie- 
de un po piti di tempo, di sforzo e di com- 
ponenti. 
La soluzione piu sempliee e di collegare il 
circuito ad un orologio non multiplato con 
display a eatodo comune, cioe in deftnitiva 
a cid per cui e stato progettato I'UAA 
1003. In tale caso, i component! 
IC2.,..IC9, R1....R4 e e!,.,.C4 potranno 

essere tralasciati. Glijngressi di 1G1 (punti 
A, vanno direttamente collegali ai 
corrispondenti segmenti dei display dell'o- 
ralogjo. U segmento, c die apparticne al 
iiumero delle deeiive di ore, dovra quindi 
essere collegatoal punto P, 11 segmento dal 
pun to N, eccetera eecctera. 
I livelli logic! ai piedini deH'orologib digi- 
tale dal quale sono derivati i segnali, devo- 
no soddisfare ai seguemi parametri: 
0 V ^ Ui <0,3 V (segmento "spento") 
1.5 V < Uh < 5 V (segmento "acceso") 
II livello "basso" e di solito giusto, grazie 
alle resistenze di carico che si trovano agli 
ingressi delMAA 1003. II livello "alto" 
non dovrebbe neanch'esso prescntare pro- 
blemi, in quanto la tensione di funziona- 
mento dei segmenti dei display e di almeno 
1.6 V. 
Far parlare orologt con display multiplex e 
un'altra faccenda, Poidte, in tale caso si 
dovranno montare sulla basetta tutti i 
componenti (per la memorizzazione inter- 
media deidati in muhiptex) Je connessioni 
dct segmenti devono essere fatte, nel solito 
modo, agli ingressi PA0,..,PA6 e 
PB3...,PB6, Si ossbrvi che tali ingressi sono 
predisposti peri livelli TTL (0 V<Ui<0,8 
V e 2 V < U ii < 5 V). Per quanto riguarda 
alcuni ingressi (per esempto PA5), un livel- 
lo logico zero provochera il passaggio di 
una corrente di 1,2 mA {— 3 x un carico LS 
TTL). II controllo dei segmenti di tali oro- 
logi non soddlsfa in genere ai parametri 
prescritti, Una piccola interfaccia supple- 

Hlenco dei componenti 

Resistenze: 
R1 . , ,, R4 = 560 n 
RS = 22 k 
R6= 470 k 
R7 = 1 M 
R8,R9,R 13 - 10k 
R10 = 680 n 
R11 = 1 k 
R12= 10 n 
P1,P2 = 10k trimmer 

CorKlensatori; 
CI . . . C4,C10,C1 2 = 100 n 
C5 = 150 n 
C6 = 33 n 
C7 = 56 n 
C8= 47 n 
C9= 220 p/l 0 V 
C11 = 330n 
013,014= lOp/lOV 

Semiconduttori: 
T1 = BC 557 
IC1 - UAA 1003-3 (inglese; 
IC2 . . , IC4 = 74LS175 
ICS,ICG = 74LS74 
IC7,IGS - 74LS00 
IC9= 74 LSI 32 
IC10= LM 336 
IG11= 7S05 

Varie: 
LS = alto parlante da 8 Q/0.5 W 
S1 = interruttore a pulsante 

SvegFiaJ-p 
Oo 

FFI.FF? - ICS - 74LS74 FF3,FF4 = ICG - 74LS74 N1 N4 - IC7 - 74LS00 NS , Nfi - ICS - 74LSOO M9 N12 - 109 = 74LSI32 
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Figura 4, Lo schema elettrico deli'orologio parlante. I flip flop a slnistra servono perch^ il display dett'orologlo 6502 e pllotato In rrrultiplex. 
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Figura 5, tt ciroufto stampato e fa disposfztone dei componentt deU'orotoglo parfante. 
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metitare dovra cosiessere aggiimia ad ogni 
ingresso della scheda pariante per orplo- 
gio. 
I cablaggi aH'orologio saranno quindi i 
seguenti: 
PAO - segmento a 
PA I - segmento b 

mgresso c.c 
> 

Rgtira 6.1 circuit! d'interfaccia devono esserccol- 
legatl agti Ingress!, se la scheda pariante deve 
funzionare con un normate orologio munlto dl 
display a catodo cornuiu; pllotatl In multiplex. Le 
intertacce PA e PB sono rappresentate rtspettiva- 
mente nelle tigure 6a a 6b. 

PA6 - segmento g 
PB6 - catodo comune delle deeine di ore 
PB5 - catodo eomune delle unha delle ore 
PB4 - catodo eomune delle decine di mi- 

nuti 
PB3 - catodo eomune delle unita dei mi- 

nuti 
I circuit! di in te rfaccias i pos so no ved ere i n 
figura 6. Lo schema di figura 6a 6 collegato 
agli ingressi PA. Esso non solo garantisee 
che i livelli di ingresso c di uscita siano 
correttamente adattati, ma provvede an- 
che airinversione dei segnali. Cid e neces- 
sario perche i collegamenti PA del pro- 
grammatore 6502 generarib i segnali dei 
segmenti in forma invertita (di cio si e 
tenuto conto nel pragetto dell'orologio 
pariante), Lo schema di figura 6b si riferi- 
sce agli ingressi PB. Anche in questo caso, 

il circuito adatta i livelli logici ed inverte i 
segnali, Di solito i catodi comuni sono 
pilotati da un transistor, che passa in con- 
duztonc quando il segnale di comando e a 
livello alto, II principio di funzionamento 
delle linee PB e deisuccessivibuffer/inver- 
titoric lo stesso di quello usato per i catodi 
dell'brologio-programmatore 6502. Ogni 
interfaccia PB dovra essere collegata al 
collettore del suddetto transistor (e percid 
a I catodo eomune dei display). 
La sensibilita d'tngresso dell'interfaccia 
PA e la seguente; 
0 V ^ U, < I V 
1,5 V «£ Uh 
e quella deirinterfaccia PB: 
0 V < U, ^ 0,6 V 
0,6 < Uh (ingresso aperto) 
Siamo spiacenti di dover dehidere i posses- 
sor! di orologi con display ad anodo eomu- 
ne; si tratta dei soli tipi di orologio che non 
siano compatibili con la scheda pariante. 
Niente paura, potrete anche limitarvi a ve- 
dere che ora e...... 
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II metodo piii noto cd usatn dai cosiruttoii 
di sintctizzalori per ottenere I'effetto ri- 
chiede i! collegamento in parallel di tin 
certo numero di VCQ. 
I iettori che vogliano maggiori informazio- 
ni suirargomenio, possQno Gonsultare t !t- 
bri che rignardano il sintetizzatbre For- 
mant. In questo articolo non ne parlere- 
mo, prpprio perche la soluzione alternati- 
va che presentiamo e molto piii pratica. A 
parte il coslo, i risnltati, del metodo tradi- 
zionale risultano talvolta del tmto impre- 
vedibili, 
Secortdo la nostra opinione, la migliore 
soluzione e di usare nn solo VCOcd alcuni 
accorgimenti per arrivare al risultalo fina- 
le richiesto. Prima cii tutto ci occorre tm 
VCO che generi tina tensione a denti di 
sega, II circuito di animazione e basato su 
unosfasamento deU'onda calcolabilealge- 
brieamente. II segnale d'ingresso del cir- 

animazione del suono 

sintetizzato 

un modo economico per sfasare urTonda 

a denti di sega 

L'anlmazione sonora, ossia la variazione, I) ritardo e lo slasamento di 
qualsiasi forma d'onda periodica, mfgllora il risuitato finale, talvolta in 
modo motto evidente. 
Un modo dl ottenere il risuitato d di impiegare parecchi VCO in 
parallelo, ognuno del qualf sta leggermente dissonante. II risuitato e un 
suono d'lnsieme motto ricco, ma il sistema 6 purtroppo abbastanza 
dispendioso e lungo da costruire. L'articolo propone un'etficace 
soluzione che produce 1 medesimi Hsultati nonostante sia 
relatlvamente economica. 

euito e un'onda a denti di sega proveniente 
dal VCO, mentre all'uscita appare ancora 
un'onda a denti di sega, masfasata rispetto 
ail'ingresso di un angolo che dipende da 
una tensione di controllo, Disponendo in 
parallelo un certo numero di tali gmppi(di 
soli to otto) si otterra un snono ricco dl 
brillami sfumaiure. Quaiora interessi, po- 
tremo usare Al in figura 1 per erogare un 
segnale a denti di sega invertitp che si potra 
anch'esso mandare ai eircuiti sfasatovi, 
Percio tutti i eircuiti, alTinfuori del primo, 
polranno fare a meno di Al, con il conse- 
guente risparmio di componertti! 
La figura 1 mostra lino dei modi per otte- 
nere lo sfasamento necessarid; i prineipali 
stadi del circuito sono tre: 
• Un invertitore Al. 
• Uno stadio sommatore A2, 
• Un comparatore - raddrizzatore 

A3/DL 
II livello del la tensione di riferimento 
Un avra una influenza diretta suH'an- 
goio di sfasamento (ritardo) dell'uscita 
rispetto al segnale d'ingresso. La figura 
2 mostra chiarameme come vanno !e 
cose. 
La figura 2c tllustra il risuitato dell'ad- 
dizione tra le seguenti componenti: 

• Un segnale irapulsivo di segno positive 
che ha un'amptezza uguale al valore 
picco-picco del dente di sega. 

• Una sponda discendente che corrispon- 
de alia sezione ascendente del dente di 
sega, almeno per quanto concerne il 
fat tore tempo. 

• Le tension! a denti di sega disegnafe 
con una linea tratteggiata in figura 2a. 

Capovolgere la figura 2c ed aggiungere 
una componente continua del valore indi- 
cato nella medesima figura: il risuitato fi- 
nale sara una tensione a denti di sega sfasa- 
ta, rappreseritata dalle iinee continue di 
figura 2a. In linea dt rhassima, lo sfasa-, 
mento e uguale alia durata degli impulsi 
del segnale di figura 2b, 
In pratica, la somma verra eseguita sulle 

15 v 15 V 

1UC. 
tOOk 

15V pz T 15V 

,nOOh Al fA2,A3 = % LM 324 

,1N4148 

<720 Kl 
82149-1 

Rgura 1. Lo schema del circuito sfasatore per onde a denti di sega. 
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coircnti e non snlle tensioni (vedi figura I ). 
Le linee tralteggiate di figura 2a sono rife- 
rite a!le correnti che passano attraverso 
R2. Presupportendo una corretta regoia- 
zione di PI, la corrente in PI e Dl rappre- 
senta la forma d'onda delta iignra 2b, Ci 
sono due altrecomponenti in c.c.,che sono 
le corrcnti in R5 ed R4. Tuttocide necessa- 
rio per gararttire che I'onda a denti di sega 
sfasata oscilli attorno adun potenzialeme- 
dio di 0 V, eome awiene per il segnale 
d'ingresso. 
Osservando la figura I, vi accorgerete che 
il circuitb contiene tre potenziometri semi- 
fissi, per cui non dovrete sperare di mettere 
a punto il cireuito in pochi minuti. 

sere superiore di circa 0,10 V rispetto alia 
tcnsione di alimentazione negativa 
dcll'LM 324 (di norma — 15 V), II segnale 
di uscita di A2 dovra essere lo siesso della 
figura 2c, ma invertito; cid accadra solo se 
PI t stato correttamente regolaio. S) rego- 
lera PI fino a quando la rampapositiva dei 
denti di sega non ristiltera piii alterata da 
discontinuita e "picciii" positivi o negatir 
vi. P3 serve ad aggiungere !e componenti 
continue di liVelio siiffieiente a garantire 
alPuscita la totaie assenza di dissimmetrie 
rispetto a) livello di tensione 0 V. Losfasa- 
tnento e regolato mediante P2; il campo di 
regolazione va da zero ad tin ciclo comple- 
te delPonda a denti di sega; Come abbia- 

2a 

^ 0 

2b 

r*m A3 

2c 
-• A2 (R4 = R5 = «) 

Figura 2. Curve del funzlonamento dello sfasatore. 

La taratura 
Un oscilloscopio a due canali sara assolu- 
tamente necessano per J'operazione. Colo- 
ro che non ne possiedono uno farauno 
bene a eliiederlo in prestito, affiftarlo o 
magari rubarlo, perche e praticamente im- 
possible fame a meno. 
Per prima cosa cdntrollare se alPuscita di 
A1 appareun'cmda a denti di sega invertita 
rispetto a quella d'ingresso. In seguito si 
doyra verificare se il segnale all'nscita dt 
A3 ha una forma analoga a quella di figura 
2b: II punto pifi basso dell'onda dovra es- 

mo gia riferito aU'inizio delParticolo, 
ogmmo dei circuit! che si monteranno in 
pifi potri fare a mehb di A1 e delle resisten- 
ze R1 ed R2, 
il risultato che si bttiene coliegando in pa- 
raltelb fino ad btto circuit! e eccellente. 
Non consigliamo di superare tale numero 
perche i risultati hon vatrebbero la spesa. 

Bibliografia: 
B. A. Huichins, Analogue circuits for sound 
animation, JAES, Novembre 1981 M 

il torto 

di elektor 

Scheda RAM-ROM per lo Z80 

(Etektor 42, novembre 1982) 

La modifiea della scheda RAM-ROM peri 
sistemi Zg() non comporta una protezione 
contrb gli errori di programmazione. Per 
rimediare, occorre togliere il collegamento 
a massa di 2C di IC7 e collegario alia linea 
RD. La porta logica N3 in figura 3 appare 
come una NAND. mentre in effetti e un 
AND. 

L'Artist di Elektor 

(Elektor 40, settembre 1982) 

Nel cablaggio di figura 5 e'e un collega- 
mento errato che potrebbe aver dato dei 
problem i ai nostri lettori che hannb co- 
struito Papparecchio. 
11 pimto A della presa Ba 1 non deve essere 
saldato al punto Ba4 ma, naturalmente, ai 
punto Bal delC.S.Icbllegamentidimassa 
e B di Bal devono essere collegati ad SI. 
Analogamentei il punto A della presa Ba4 
deve essere collegato alia connessione Ba4 
sul C.S. I punti di massa e B di Ba4 devono 
essere collegati ad S4. 

Scheda parlante 

(Elektor 36, maggio 1982) 

La stampante ha comtnesso un errorc nel 
compilare il listato del contenuto della 
EPROM 2 (tabella 4). !,a parola "sevente- 
en" appare memorizzata all'indirizzo 
0864. II verb indinzzo e invece J086A, 
I collcgamenti deiP interfaccia a I Junior 
Computer (vedi figura 8) menzionati nel- 
Particolo, si riferiscono esciusivamente al- 
ia versibne ampliata del JC Per interfac- 
ciare la scheda parlante alia scheda princi- 
palc del JC (priva deiPampliamento), si 
devono fare le scguenii variazioni sulla si- 
nistra dello schema del cireuito d'interfac- 
cia; A !3 deve esseresostituitoda A12. A 15 
da K4 (con una resistenza pull-up da 1 k) 
ed A12 da A13. II campo degli indirizzi 
deli'interfaccia diverra di eohseguenza 
\00 ... 100 invece di 2000 ... 20</} 

AND dODND 
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Qualche tempo addietro e comparso su) 
mcrcato un tipo di altopariante per acuti 
(tweeter) accoinpagnato da un gran "bat- 
tage" pubbiieitario che diceva pressapoco; 
"potenza superiore ai 300 W", "non dc- 
corre filtro di cross-over", eceetera. II cord 
esaltante della pubblicita sembrava con- 
vinto del travoigente successo deH'oggei- 
to, II tweeter piezoelettrico non ebbe in 
re alt a il successo previsito ed 11 risultato e 
che ora lo si trova quasi dovunque a buon 
mercaio. 
L'articolo non traueracertamente del van- 
taggi e svantaggi del tweeter: diciamo sol- 
tamo che per certe applicazioni costituisce 
la soluzione ideale. 

fischietto elettronico 

per cani 

richiamo ultrasonico di atta qualita 

La maggior parte dei circuit! pubblicatt sulle rlvlste dl elettronlca ( se 
non tuttl) sono in effeft) destinati ad "hobby" divers). Durante gli anni 
trascorsi Elektor ha pubblicato numerosi schemi destinati a totografi, 
musicistl, cineamatori, terromodeilisti eceetera. Ma dove mal possiamo 
trovare dei clrcuitl rlservati ai proprietar) di cani? Si tratta dopotutto di 
milioni di persone orgogtiose di avere vlcino II "migliore amico 
delCuomo". 
Per rendere fellce questa parte del consorzio umano, pubblichiamo 
questo biscot.... scusate, circuito per cani e assicuriamo che 
I'elettronica non 6, per citare un altro detto, "roba da cani". 

La tromba tweeter piezoelettrica 

La prineipale differenza tra le norm all 
trombe dinamicbe e quelle piezoelettriche 
i di carattere costrnttivo; quests ultime 
hanno una membrana mossada un pezzet- 
tino di ceramica piezoelettrica ed il risulta- 
to e una tnassa dinamica moltoridotta. Lo 
stesso principio e pure appiicato in certc 
cartucce per giradischi e negii accendisiga- 
ri. 
L'impedenza di un tweeter piezo ricorda 
quella di un condensatore (vedi figura i), 
piuttosto che queila di una resistenza, ca- 
ratteristica dei trasdnttori dinamici. Di 
conseguenza tale .tipo di tweeter haun ren- 
dimento molto elevato ossia un ottimo 
rapporto tra la press lone son ora d'uscita 
(dBs) ed it segnaie d' ingresso. Si potra 
qnindi piiotarlo con un circuitoalimentato 
a batteria per riprodurre frcquenze altissi- 
me, 
Proprio cid che ci vuole per il nostro "cir- 
cuito da cani"! 

L'udito canino 
Avrele certamente notato che il vostro ca- 
ne rizza spesso le orecchiesenza cheall'ap- 
parenza ci sia alcun suono, Mold lettori 
sapranno gia che l'udito dei can! e sensibile 
a frequenze che stall no fuori dalla banda 
percepita daU'orecchio umanp. E questo 
avviene sia verso I'alto che verso il basso 
dellp spettro acusticp. Consideriamo una 
frequenza di 20 kHz; una persona di udito 
medio non la scntira per niente.qualunque 
ne sia U volume (ma ci sono delle eccezio- 
ni). Gli aniraali, ed in particolare i can!, 
sono invece sensibili a tali note e reagtran- 
no immediatamente, a meno che non stia- 
no donnendo o nonsiano in qualche modo 
rilassati. Qualsiasi fischietto in grado di 
produrre tali frequenze potra servire da 
richiamo per i cani anche a distanze raoito 
elevate, senza con questo dover svegliare 
tutto il vicinato! Solo i canarini, i bambini 
ed anche pochissimi adulti saranno in gra- 
do di perceptre i! fischip; attenzipne pero 
che esiste la possibiiita di far accorrere 
tutti i cani del vicinato davanti alia vostra 
portal 

Lo schema elettrico 
La nota ad alta frequenza necessaria potra 
essei'e ottenuta pilotando il tweeter piezo 
con il circuito illustrato in figura 2. Si usa 
un'onda quadra invece di una sinusoidale 
per mantenere minimo il consumo della 
batteria. 
La nota viene prodotla mediante NL..,N3, 
R1 e C2 Che formanp un multiyibratore 
as labile. Poiche la tromba piezoelettrica 
costituisce un carico capacitivo, ia forma 
d'onda del segnale presentera dei picchi 
molto ampi; ecco perche gli invertitori a 
trigger di Schmitt NL...N3 ed N4,„.N6 
(tutti esei gli invertitori so no contentiti nel 
circuito integrate 40106) sono stati colle- 
gati in parallelo ed alimemano ciascuno 
uno st ad to d'uscita formato rispettiva- 
mente da TI/T2 e da T3/T4. N4....N6 in- 
vertono il segnale proveniente da N1,...N3, 
Avremo cosi costruito un "oscillatore di 
potenza" che, quando sia alimentato da 
Una batteria a 9 V, eroga una tensione 
alternata con ampiezza di 15 Vp-p ed una 
frequenza di circa 21 kHz: nientedi meglio 
per il nostro impiego! 

La pressione acustica 
La figura 3 rappresenta la risposta in fre- 
quenza del tweeter piezo. Nel nostro caso 
siamo principalmente interessati a quanto 
avviene per le frequenze intorno ai 20 kHz, 
dove fortunatamcnte il trasduttore rag- 
giunge il suo massimo rendimento. La cur- 
va e stata tracciata con una tensione con- 
trollata di 4 Vetted un microfono tenutoad 
Una distanza di 457 mm dalla tromba. II 
fischietto per cani di Elektor alimenta il 
trasduttore con una tensione di 15 Vpp, che 
corrisponde ad una tensione efficace di 
circa 6,5 V, in quanto abbiamo a che fare 
con un'onda quadra che ha un rapporto 
tra impulso e pausa leggermeme asimme- 
trico, Impiegando tale valore (6,5 V en) t 
portando il microfono alia distanza di 1 
metro, avremo una pressione sonora di 
101 dB!! Piuttosto elevata per una fre- 
quenza di 20 kHz! 
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Flgura 1. La curva di impedenza di una tromba piezo. 

Attenzione! 
Si deve stare'aitenti quando si usa; it li- 
schio: anche se noa t possibiie udire il 
suono, si ricordi che una prcssione sonora 
di 10I dBs potrebbe procurare a qnalcuno 
anche qualcosa di pifi grave di un male di 
testa. 
Non bisognera assolutamente puntare una 
frequenza di 20 kHz ad alto volume sti 
uomini od animali nelle immediate vici- 
naiize. Le conseguenze sarebbero analo' 
ghc a quelle che si avrebbero sedendo per 
ateune ore davanti alie casse da 1000 W di 
una discoteca. 
Tenere sempre a mente che le conseguenze 
a lungo terminedellcesposizioniadelevati 
volumi di ultrasuoni non sono ancora suf- 
ficientemente note, ma per stare dalla par- 
ts del giusto bisognera sempre ritenerc il 
fatto "probabil mente dannoso alia salute" 
{come per il tabacco). 
Inline, per andare su! sieuro, suggeriamo 
di munire voi ed il vostro cane.di paraprec- 
chie durante le prove buon divertimen- 
to! M 

N1 ... M6 = IG1 = 40106 
b" nV 

i ̂ 1 2 x 
BD 135 

©t Piezo ©••• rvr, ivuji 

IC1 9 V 220(j bin 
Ti SD136 T4 

■ V 

0 

Rgurs 2. Lo schema eletlrico del fl sets let to elsttronlco per cani. Un clrculto Intcgralo CMOS, che 
Contiene 6 Jnvertitori, e usato come osclltatare d: potenza. 

Etecco del component! 

Resistenze: 
R1 = 39 k 

Condensatori: 
C1 - 220 p/1 6 V 
C2 = 1 n 

Serriioonduttori: 
T1,T3 = 8D 135, BD 137, BD139 
T2,T4 = BD 136, BD 138, BD 140 
IC1 = 40106 

Varie: 
Tweeter piezo tipo KSN 1001A. KSN 100SA 
(Motorola)- 
SI = puisac te 
Batteria: 9 V del tipo per radio a iransistori 

ingresso 4 V (eft) 
Distanza det micfofono: -IS pojlict (457 mm)—J- 

2000 i-ODO toooo 20DCC 40000 
FREQUENZA (Hz) 

82133-3 

•l 

r [O 

FT n 

i 
IB? 

Figura 3. La rtsposta in (requenza del tweeter 
piezoelettrlco. L'altoparlante raggtunge II vo- 
lume masslmo a 20 kHz. 

Flgura 4. Le piste di fame e la disposizione dei componentl del clrcufto stampato per II flschietto 
etettronlco. 
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sistema di aggancio 

della frequenza 

Per quanto il riceviiore supereterodina sia 
un'invenzione risalente ai priinordi della 
radio, il principio continua a restare vali- 
do. Quasi tutti g!i apparecchi radio funzio- 
nano con il sistema di miscelare la frequen- 
za di un oscillatore a quella captata dal- 
1'antenna per gen era re una frequenza in- 
termedia ehe poi sara amplificata. li peri- 
cplo della deriya di frequenza era un in- 
conveniente terribile per i primi gruppi di 
sintonia, ma net tipipiu moderni e previsto 
qualche aiuto elettronico alia stabilita dci- 
!'os cilia tore, perche non e facile che un 
oscillatore funzioni per lunglii periodi sen- 
za variazioni di frequenza. 
L'aiuto pub consistere in un circuito che 
assoggetta ad una verifiea elettronica i'u- 
scita differenziale del misceiatore. II circui- 
to deve continuamente porsi la seguente 
domanda: la frequenza intermedia e cor- 

U confronto avviene In modo 
tlmpido con un cristallo 
dl quarzo 
Un sintetizzatore di frequenza e un circui- 
to pitittbsto complesso che cohfrbnta con- 
tinuamente il segnale deli'oscillatore con 
queilo di un oscillatore quarzatb di elevata 
stability, 11 sintetizzatore verified se la fre- 
quenza deiroscillatore mantiene la mede- 
sima costanza di quella generata dal quar- 
zo, Alto scopo sOno impegnati nel funzio- 
namento del circuito divisori dl frequenza 
di ogni sorta. 
Un importamesvantaggio del sintetizzato- 
re di frequenza 6 che esso non e in grado di 
generare quataiasi frequenza nelta banda 
che e capace di erogare ma solo queltepari 
ad un tnultiplo intero di una frequenza 
fissa. Un sintetizzatore di frequenza non 
puo quindi eseguire una sintonia continua 

ancora qualcosa sul PLL 

Uno del prlnclpall requlsitl d) 
qualsiasl radiorlcevltore e la 
stability delta sezlone d'ingresso 
(front end), con la possibility di 
slntonlzzarsf su una stazione 
senza che col tempo si debba 
uscire dl sintonia. 
II Controllo Automatico dl 
Frequenza (CAF) 6 stata una 
detle prime soluzioni trovate a 
questo problema, che diventava 
pero meno efflclente quando si 
tentava dl slntonlzzarsi su una 
stazione debole vlcina ad una 
molto plu forte. Poi 6 apparso 
sulla scena II PLL (anello ad 
aggancio dl fase) che rfempiva le 
lacune del CAF, ma era fungo da 
progettare e complicato. Esiste 
pero oggl un sistema che sembra 
destinato ad un implego 
generallzzato nel sintonizzatori. 

retta? Quando sembra imminente uno sco- 
stamento dal valore esatto. viene dato ai- 
I'bsctllatore (mediante una tensione di 
controllo) il comando di variare la sua 
frequenza in modo da ripristinare il corret- 
to valore della Fl. Si tratta, a grancii linee, 
del funztonamento del CAF; con l'aiuto 
del sistema si potra ottencre una frequenza 
molto stabile deiroscillatore locale, natu- 
ralmente se a! ricevitore arriva un segnale 
d'ingresso. 
Si potra pero anchc regolare la fase del 
segnale deli'oscillatore locale invece che la 
frequenza, ed e proprio cib che fa il PLL. 
L'oscillatore e accordato per una determi- 
nata frequenza di trasmisskme. tin anello 
di controllo garantisce the il segnale del- 
i'oscillatore medesimo mantenga una pre- 
cisa relazione di fase eon il segnale d'in- 
gresso in alta frequenza. II segnale di con- 
trollo deli'oscillatore, ottenuto analizzan- 
do il rapporto di fase con il segnale d'in- 
gresso, varia quindi in relazione alia mo- 
dulazione. In alt re parole, il segnale di 
controllo produce anche 11 segnale deflniti- 
vo a bassa frequenza, 
Un anello ad aggancio di fase, proprio 
come qualslasi circuito di reazione (si trat- 
ta proprio di questo!), soffre spesso di in- 
stabilita. Gli ampltficatori a retroazione, 
in circostanze particolarmentc sfavorevo- 
li, possono anche oscillare; anaiogamente, 
un circuito dl controllo PLL puo essere 
afflitto da un "saltellamento" nelt'aggan- 
cio di fase, che ha luogo quando la fre- 
quenza deli'oscillatore varia in modo tal- 
mente rapido che, per quanto il stio valore 
medio resti pari al valore esatto della fre- 
quenza del segnale d'ingresso, il risultato 
non sar4 piCt adatto all'uso che se ne vuol 
fare. EcCO il motivo: perche un circuito 
PLL pub anche dare risultati piuttosto in- 
soddisfacenti nell'applicazione pratica. 
Per fortuna le cose andranno in modo di- 
verse quando si ricorra ad un sintetizzato- 
re di frequenza. 

ma solo con successive variazioni a gradi- 
ng e questo S il prezzo da pagare per ia 
stabilita! Un prezzo abbastanza ragtone- 
vole, basta che i passi siano suffieiente- 
rn en te piccoli. Inoltre i segnali da rieevere 
non sonodistribuiti acasolungo la gamma 
delle frequenze, anche i canali di trasmts- 
sione sono dispbsli ad intervaili fissi. 
II cost ante eonfrontb tra la frequenza del- 
i'oscillatore e quella, molto stabile, del 
quarzo ha luogo anche nel circuito che 
stiamo per descrivere. Lo schema a hldcchi 
di figura 1 ne dimostra il principio di base. 
II segnale d'ingresso per Faggancio di fre- 
quenza h generato da 11'oscillatore che si 
trova nclla sezione di sintonia del ricevito- 
re (alta frequenza); chiameremo IW tale 
frequenza. 
II sistema di aggancio della frequenza 
manda all'oscillatore un segnale in forma 
di tensione dt controllo Uc. li circuito con- 
trblla Uc in modo che f™ sia esattamenle 
uguate ad una delle frequenze della serie 
discontinua separate da intervaili fissi. 

Come funzlona 
I! "cuore" del circuito di aggancio di fre- 
quenza b il flip flop FF, tipo D, che funzio- 
na da misceiatore armontco di due segnali 
d'ingresso: I'sngresso D e I'tngresso di 
clock. I segnali d'ingresso sono onde qua- 
dre simmetriche dalle rispettive frequenze 
fust ed fa. All'uscita Q del flip flop appare 
anche un'onda quadra simmetrica con fre- 
quenza fq, tale frequenza dipende, natural- 
mente, dalle due frequenze d'ingresso, se- 
condo le segue nti for mule: 

| fq.t _ c ■ fi,[ e f., < 'A ft| 
Le due barre verticali indicano che il nu- 
mero che si trova tra di esse e espresso in 
valore assoiuto, ossia non importa se il 
segno i negative oppnre positivo, altri- 
menti potrebbe darsi il caso di una fre- 
quenza fq negativa, cbsa alquanto assurda. 
La cifra c nclla formula e un numero intero 
positivo. Supponiamo ora che fuse sia pari a 
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2005 kHz c che fti si a di 20 kHz. Dalla 
condiziorte fn 1/2 fii deriva die c deve "j 
ess ere aguale a 100 ed fa deve cssere di 5 
kHz, Se fii^e di 2010 kHz, c avra dive vaiori 
possibili; 100 e 101 {fa sara perdii di 10 
kHz). Si crea di conseguenza una serie di 
rhezzc frequenze di clock (1/2 fd). La varia- 
bile c e detta anche "numero armonico", 
Se i segnali che entrano nei miscelatore ar- 
monico, eioc f,>„ ed fasono mantemiti co- 
stanti, la formula ci dar{i il valore deifa 
frequenza d'uscita H. Esiste pero un altro 
modo di ottenere lo stesso risultato, man- 
tenendo la frequenza d'uscita ed una delle 
frequenze d'ingresso ad un live! locos tan- 
te. Supponiamo che tk sia uguale a 250 Hz e 
che fd sia pari a 1000 Hz, Quale sara il 
valore che pot fa assumere H-.c senza invali- 
dare la formula? Sostituiamo a c il valore I: 

- N 

oscill. a, f. 

i—O w[)0— 

/ 
X-1 

clock 
D FF Q fq > ~Y~ 

250 = | fow— 1 • 1000 |. 
Tutto va bene fincbc fo,c = 1250 Hz e (ri- 
cordarsi che stiamo parlandb di vaiori as- 
soluti) finche fast = 750 Hz. Assumiamo 
ora per c i! valore 2 e la formula diventa: 

250 = | fa* — 2 • 1000 |. 
che si rivelera eorretta se f.-.t -:2250 e 1750 
Hz. Qualsiasi numero intero pud essere 
messo al posto di c, con il risultato che fa* 
potra assumere i seguenti vaiori: 750 Hz, 
1250 Hz, 1750 Hz, 2250 Hz, 2750 Hz, 3250 
Hz eccetera eccetera. Proprio la serie di 
frequenze intervailate che ei serve! 
Ora sorge la questione di mantenere co- 
Stan ti uno degli ingressi (fti) e la frequenza 
d'uscita (fg). La frequenza d' ingresso nnn 
dovrebbe presentare dei problemi, perche 
potra essere ricavata da uno stabilissimo 
oscillatore a quarzo. Nello schema a bloc- 

Figura 1. Uno schema a btocchl del regolstore dt frequenza: II flip flop FF, del tlpo D, ha un ruolo 
Importante, perch^ funziona da miscelatore armonico. II regolatore dl frequenza confronta contlnua- 
mente la frequenza del resell I afore con la frequenza sfabtllzzata con alta prectslone da un quarzo. 

chi si trova che fasi ottiene dividendo per 
un numero n la frequenza d! un oscillatore 
a quarzo. 
I) mantenimento del livellodella frequenza 
d'uscita H non e eompito facile, perche e 
imposslbile esercitare su di essa un'in- 
fluenza diretta. La sola altra frequenza in- 
fluenzabile e fosg ecco perche si usa un 
sistema dt controllo automatieo; f<»ti con- 
trollata in modo che fg rest! costante. Per 
tale motive, fg ecdnfrontata continuamen- 
te con Una frequenza di riferi memo stabile 
fr, Entrambi i segnali vengorto mandati a 
semplici generatori d'impulsi, uno dei qua- 
li produce un impulse positivo ad ogni 

periodo, e I'altro, a sua volta produce un 
impulse negativo. i segnali d'uscita dei due 
generatori d'impulsi sono sommari tra lo- 
ro in un amplificatore operaztonale inte- 
grato, 11 segnale d'uscita del miscelatore - 
buffer genera la tensione di controllo Uc 
che regola la frequenza fuse. 
Se fs e uguale ad fr, la tensione media di 
uscita da! contatore (IC2) sara nuila ed 
altrettanto awerra per la tensione di con- 
trollo Uc. All'ingresso del miscelatore ci 
saranno impulsi negativi ed impulsi positi- 
vt in pari numero. Se fge troppo elevataper 
tin motivo o per I'altro, raggiungeranno 
I'ingresso del miscelatore ptu impulsi ne- 

12 v 
ioomh 40 mA 

IC 3 

i I Reset 

£ D 5 
CI FF 1 o 
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47k 
IC2 * IC1 o14 

4060 4 
a i 9 3 4 M 7 4024 

w n 
11 i ■"j' ' • 

J- N4148 
4433 kHz 

HUH !C4 x ia« C2 

I 
£ 

1N4T48 
l-T,;: 

X vedf lesto 

IS D FF 2 O 4M7 
■: ' •:• 

S R 

FF1,FF2 - 103 = 4013 
IC4 = LF 358 BF 494 

^ UC 
W (indicatore) 

Figura 2, Nello schema partlcotareggiato & ancora rlconosctblla la struttura Cello schema a bloccht. 
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Figura 3. Un comparatore a tfnesira visuallzia ta 
ten stone dt controllo. Quando st accende II LED Figura 4. Circuito da aggluneroall'oscillatore locale glSesistente, II dtodo 09 e In series CS.edtMuttoe 
verde "sgganclo",!) circutto dlcontrollo eattivato, collegato In parallelo at condensalore varfabite dl sintonia. 

gativi che positivi, Dopo qualchc tempo, 
I'uscita del miscelatore dtverra anch'essa 
negaiiva. Uc aumentefa di vatore e pei cio 
fiito diminuir^ finche fq to in era ad essere 
uguale ad C 
Un aft'are piuttosto complicato, raa ilrisui- 
tato ne vale la pena. La precisions del 
quarzo sara caratteristica comune di tutte 
ie frequenze della serie e rale preeisionc 
verra anche trasmessa ad Lost 

Cosa awfene in pratlca 
Ora che abbiatvto discus so net particolari 
10 schema a blocchi. occorreranno alcurie 
parole: che riguardano la messa in pratica 
sccondu lo schema di figura 2. In tale sche- 
ma si possono riconoscere facilmente le 
diverse componenti delio schema a bloc- 
chi. Un aspetto molto vantaggioso della 
nostra soluzione appare immediatamente 
evidentc, nonostante la coraplcssita del 
funzionamehto del circuito, il prezzo e 
molto contemito, Un tale note vole esem- 
pio di ingegnosita elettronica ricbiede sol- 
tanto aicuni circuiti integrati ed und o due 
altri componenti, si tratta di una cosa mol- 
to piu semplice di un nonnale sistema 
PLL. 
IC1 contieae un oscillatore a quarzo ed nn 
contatore binario a quattordici bit, II 
quarzo ha una frequenzadi4,43 MHz, ede 
del tipo impiegato nei televisori a colori; S 
economico e lo si trova con facility in com- 
mercio. Se si trova no delle difficoita, io si 
potra sostituire senza complicazioni con 
uno a frequenza diversa, basta che si tratti 
di un valore compreso tra 1 e 6 MHz. Solo 
la variazione dell'inter vail o tra le diverse 
frequenze della serie ci indichera che la 
frequenza del quarzo C differente, 
11 segtrale al piedino 3 di IC1 ha una fre- 

quenza di circa 270 Hz e servir& da segnale 
d'ingresso per un seeondo contatore, IC2. 
Quest'ultimo provvede a dividere ancora 
la frequenza per quattro (uscita Q2 al pie- 
dino II), in modo da generare un segnale 
di circa 70 Hz. Tale frequenza e contrasse- 
gnata dal simbolo fa nello schema a bloc- 
chi; !a serie delle frequenze avra dunque 
interyalli di circa 70 Hz. Un segnale viene 
anche derivato daU'uscita Q3 di IC2. La 
sua frequenza e divisa per due da FF1, in 
modo da ottenere una regolazione di fre- 
quenza di circa 17 Hz, 
FF2 e it miscelatore armonico, i due gene- 
ratori d'impulsi sono composti ognimo da 
un semplice diodo e da una resistenza (ri- 
spettivamente D1/R2 e D2/R3). Per evita- 
re tin alimeniatore a tensioni suddivise, 
funzionano entrambi ad una tensione pari 
alia meta di quella di alimentazione. L'am- 
plifieatore operazionale IC4 e collegato 
come miscelatore e funziona come quello 
rappresentato neilo schema, insieme al- 
I'amplificatorc buffer invertitore. La sua 
tensione d'uscita e la tensione di controllo 
(Jc. 11 pulsante S di "reset" e stato destina- 
to ad interrompere fintero processo di 
controllo, e importante quando si voglia 
sintonizzarsi su una frequenza diversa, 
1C4 deve assolutamente essere del tipo in- 
dicato, perche dispone di un tngresso a 
FET di elevata impedenza. 
L'indicatore 
La tensione di controllo U( e impiegata 
non solo: per regolare la frequenza dell'o- 
scillatore che si trOva nella sezione ad alta 
frequenza, ma anche per rendere in un 
modo o nell'altro evidente il risultato. 11 
circuito ad anello del regolatore di fre- 
quenza e funzionale solo quando Uc non si 
scosta troppo dal livello zero c solo allora 

il ricevitore sara sintonizzato in maniera 
perfetta. Fcco il motivo per cui si e resa 
visibile Uccon Paiuto del circuito indica- 
tore di figura 3, Si tratta di un cosiddetto 
"eomparatore a finestra"; quando Uce 
"in sintonia", si accende i! LED verde di 
"aggancio" (D6), ed il ricevitore e sinto- 
nizzato. Se si accenfte uno dei due LED 
"fuori sintonia", sara consigliabile variare 
la sintonia del ricevitore pet evitare che il 
regolatore di frequenza cessi di funzionare 
(quando si accende D4, tende ad abbassare 
la frequenza e quando si aeccnde D7 tende 
ad elevaria). 

II collegamento aH'oscllIatore 
locale 

I ricevitorj sono di tipi molto diversi, con 
oscillatori local i a frequenze diff'erenti, ci 
sono percio diversi modi di collegare il 
nostrc circuito regolatore di frequenza, 
II modelio ciassieo funziona grazie ad un 
circuito accordatq form at o da una bobina 
e da un condensatore variabile in paralle- 
lo, I! segnale deH'oscillatore appare ai capi 
del circuito accordato e la frequenza potra 
essere variata regolando la tensione ai capi 
di "un diodo varicap collegato in parallelo 
al condensatore variabile (vedi figura 4). 
0 segnale dell'oscillate re e derivato trami- 
te uno stadio amplificatore composto da 
un MOSFET a doppio gate; I'elevata im- 
pedenza d'ingresso del MOSFET carica 
molto poeo il circuito accordato. Lo stadio 
amplificatore dispone di due uscite: una 
per i! segnale iW da inviare al regolatore di 
frequenza ed una con il medesimo segnale 
da matidare all'mgresso di un frequenzi- 
metro; 1'ultima uscita non e necessaria per 
la regolazione di frequenza, ma e stata 
prevista in caso oecorra. 
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D9 e il diodo Varicap, collegato al conden- 
sarore di sintonia in serie a C9: altrimenti 
la minima variazione di U( condnrrebbe 
ad una variazione grandissima della frc- 
quenza deH'oscillatore ed il risultato sa- 
rebbe un funzionatnento instabile. 
Se i circuit! di sintonia del ricevitore sono 
gia provvisit di varicap, non sara ovvia- 
nienle necessario aggiungerne un altro. La 
tensione di controllo Ucpotra essere som- 
mata alia tensione di sintonia che perviene 
al varicap dell'oscillatore locale, D9, C9 ed 
R22 (figura 4) potranno cosi essere otnessi. 
Se il ricevitore 6 dotato di un' uscita per 
trequenzimetro {e qucsto accade piit spes- 
so di quanto si pensi), avremo adisposizio- 
ne la frequenza dell'oscillatore locale, in 
lal caso si pub omettere i'intero circuit© 
della figura 4 e I'ingresso del regolarore di 
frequenza andra collegato all'iiscita per ii 
frequenzi metro, 
Lo schema di figura 4 deve essere montato 
piit vicino possibite aH'oscillatore locale, 
in qtianto, in pratica, ne fa parte, L'ingres- 
so ddlo stadio amplificatore e molto sensi- 
bite alle interferenze. 

Esperimenti con il circuito 
11 circuito qui presentato e ideale per gli 
hobbysti che si dilettano di sperimentazio- 
ne. La disposizione che permette i risuitati 
migliori vana da uu caso all'altro e diperi- 
de dalle caratteristiche di deriva dell'oscil- 
latore locale del ricevitore. In certi casi e 
convenientc apportare qualchc modifica 
allo schema originale, 
Le frequenze di clock di FFI ed FF2 po- 
tranno per esempio essere seelte ad un li- 
vello maggiore o minore derivandole dalle 
uscite di IC2 diverse dalle Q2 e Q3 prescel- 
te nel ndstrb schema. Un presupposto indi- 
spensabile e pero che le due uscite di IC2 
impiegate siano immediatamente successi- 
ve, e percio la frequenza di clock di FFI 
sari sempre la meta di quella di FF2. La 
scelta di una frequenza di clock maggiore o 
minore variera Lintervallo trale frequenze 
della serie (potranno risuhare piu o meno 
ravvicinate) ed anche la rapidita di inter- 
vento del regolatore. 
Se le frequenze di clock dei flip flop varia- 
no, si dovranno anche cambiare i valbri dei 
condensatori C3, U4 e C5, raddoppiando 
la frequenza se ne rfovra dimezzare il vafo- 
re capacitivo. invece di an men tare C5(che 
non puo essere un cqndensatore elettroliti- 
co) si potranno aumentare i valori di R4 e 
di R5. 
If regolatore di frequenza pub anche usare 
una frequenza di riferimento esterna prele- 
vata dalla base dei tempi di un frequenzi- 
metro. Tale frequenza (per esempio 1 
MHz), potra essere applicata, tramite un 
condensatore di 39 pF, al piedino 11 di 
ICl. In tale caso non sarannopiu necessari 
Rl, CI, C2 ed il quarzo. Ay en do a disposi- 
zione una frequenza di riferimento molto 
bassa (100 o 250 Hz) si potra anche fare a 
meno di ICl. La frequenza di riferimento 
potra essere direttamente collegata a) pie- 
dino 1 di IC2. Quaiunqne frequenza ester- 
na di riferimcntodovranaturalmenteesse- 
re stabilizzata a quarzo. H 

M 
O nei prodotti 

GVH 

per HI-FI 

01-157 op 200 L. 259,027 (+ IVA 2<I%) 
Modulo di bassa frequi;it<ui i. - ii 
erogart? 200 W RMS <u 4 ohm ComplkMij <ii 
itlimqniazi.one a rete 220 Vac 
UiiSiKfi materiali amptamentrf coliaudau Estrema praiiciiA e (acitUa di collegdnit'itto 
con soil tre coltegam^nii J in grado di funidonafe perfettaniente Costruzione 
compaHa e robusta. 
Prattco t? polenie. ^ il hnaje ideale pet 
dmpiificazioni in dtscoteche, local i pubbllct 
sale per con fere nze. sononzzanoni in genere 
e comunque dove si woglta dtsporre di forie polenza e afftdabiltia untia a sempltciia e 
rapid iia di montaggio 

CARATTERISTICHE 
Poiertza: 200 W RMS su 4 ohm 130 W RMS su 8 ohm 
fmpcaertza di canco: 4 - 16 ohm 
Risposta in freq 20 +• 20 0<XJdr 1,2 dB Senstb per 200 W d'usctfa 0,75 VeH (0 dB3 
tegolabiie internamenfe 0,5- 10 V ell Dlstorsione 0,! % 
Rapporto S/N - 90 dB 
Ahmeniaztone dlrquamemc da retc luce 220V Unfernamenle + 50-50 Vd.cd 
Dimenaoni 350xl75itl55 mm 

s< 

<r3 

01-155 OP 100 L, 111,738 H n7,\ 20%) 
Modulo di bassa frequenza .in luOVV si   t, m.m 
di 8 ohm compieto di altmentaaonu a tele 22tJV c a 
Finale adaitn per amplificaziom in dtseoteche. locali 
pubbiip. sale per con fere nzG.chiese, fesie. ecc e sonoriz/anoni da noievole poJenza Grande pratlcili c 
rapid HA d| moniaggio Ulilizza maleriall ampiamenie 
collaudati Eacilili ds collegamcnti con soli 3 coltegomenli e 
in gradu di fumtiartare perfedamente 
Costruiione compatta e robosia. in grado di lavorare 

he in luoghi angush purche suffidentemente aeraii 
CARATtERISTICHE 
Rotenia 
Imped di canco 
Qanda passante SensibtiilA 
Distorsione 
Rapporto S/N 
Alimeniazione 
Drmensioni 

100 W RMS su 8 ohm 8 ohm 20 - 20 000 Hz ± 1,2 dB 
prelatata in lose di collaudo a 0 dB (0.775 V eff.) 
imeramentc regolabite 0,45 -t-10 V.eif 0,7% 
- 80 dB 
relt? 220 Vac (intcmamenie 50+50 V.d c > 
250x112x150 rnm 

\ L 

GIANNI VECCHIETTI 
Casella postate 3136 - 40131 BOLOGNA 
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Controllo degtl alimentatori 
swltchmode 

I dispositivi di controllo TL494/495 del la 
Motorola, modulati sn ampiezza e fre- 
quenza di irapulso, sono stall studiati per il 
progetto di aliraentatoti di qoailta per cal- 
colatori. La capacita di pilotaggio a dbp- 
pia fase con tempi morti predefmiti e parti- 
colarmente utik net progetti di sistemi ad 
elevata potenza (ohre 200 W) nei qtiali 
sono generalmente richieste configurazio- 
ni in uscita full-bridge, push-pull oppure 
half-bridge. 
Le caratteristiche di quesli single-chip mo- 
nolilici sono: osdllatori regolabile per 
operazioni principali o secondarie, due 
ampliilcatori di errore, tensione di riferi- 
mento a 5 V, un comparatore di controllo 
di tempi morti regolabile, un flip-flop pilo- 
tabile sui segnaie di impulso e un circuito 
di controllo in uscita per operazioni push- 
pull oppure single-ended. 
Inoltre i! TL495 ha incorporato nel chip 
uno zener a 39 V ed un controllo di uscita 
pilot abile. 
II TL494 e realizzato in un contenitore 
DIP ceramico o in contenitore piastico a 
16 pin (18 pin per ii TL495) e copre i campi 
di temperatura commerciale, industriale e 
mi lit are. 

MOTOROLA 
V.le Milamfwri - AIC 
Assago (Ml) 

Generatore di tunztoni 
programmabite 

La Wavetek introduce il generatore mod. 
270, uno strumento dal peso leggero, half- 
rack, per appltcazioni da banco o ATE. 
II mod. 270 e una sorgente di precisione di 
forme d'onda sinusoidal i, triangolari e 
quadre con Una gamma dt frequenze da 
0,001 a 10 V pp su 50 fi. II controllo del 
generatore viene effettuato per mezzo di 
una tastiera sul pannello frontale o atlra- 
versb GPIB (IEEE-488) con display alfa- 
numerico, del pannello frontale, a 20 ca- 
ratteri. 
L'uscita principale e protetta rfai eorto cir- 
cuiti e dalle sovratensioni, 
I modi di operare tncludono eontinuo, 
triggerato, gate ed External Width per tut- 
te le forme d'onda. La frequenza pub esse- 
re controllata da una tensione esterna per 
sweep e EM, E anche prowista di un livel- 
io di trigger program in a bile esternamente 
e un controllo di slope. 
II formato libero di programma permette 
ai dati numeric! di essere inseriti in virgola 
fissa, virgola mobile o notazibne scientifi- 
ca. 

S1STREL 
Via P. Da Volpedo, 59 
Ciniseth B. (Ml) 

Fotoceilula per impieghi general! 

La fotoceilula ad infrarossi QIS prodotta 
dalla Veeder Root non presenta alcun pro- 
blema di allineametuo fra unita riceventee 
trasmittente: anche posizionando i sensori 
Con un disassamento di diversi gradt (flno 
a 30°) si ottiene rintercettazione. 
L'OIS funziona anche con i sensori spor- 
chi di polvere, fango o aitro. II funziona- 
menio pub avvenirecoi sensori contrappo- 
sti (cioe a sbarramento) oppure appaiati e 
in questb caso il sistema ha un cffetto a 
riflessione pur senza richiedere la comrap- 
pbsizione di alcun catarifrangente. La dis- 
tanza di intervento arriva fino a 20 m,con 
i sensori contrapposti. 

nil/ INDUSTRIAL 
IIIIV CONTROL 
LOGiK SYSTEM 

mfom 

SEUYON 

Nella posizipne a sensori affiancati si pub 
anche ottenere un effetto prossimity. 
i sensori, dt piccole dimensioni (0 10 mm, 
lunghezza 30 mm) sono stagni alfacqua 
(IP67), ant in no e rton risen tono di interfe- 
renze luminose ambientali. 

OIL METER ELETTR ONICA 
Via F. Hi Gracchi, 27 
Cinisello B. (MI) 

Codlticatori e decodificatorl 
CMOS 

GH MC145026-CodifiGatore per controllo 
a distanza, MCI45027 - Decodificatore 
per controllo a distanza eon 5 bit di indiriz- 
zo e 4 bit dati e MC145028 - Decodificato- 
re per controllo a distanza con 9 bit di 
itidirizzo, prodotti dalla Motorola, trova- 
no svafiate applicazioni nei controlli a dis- 
tanza di sistemt di sicurezza, giocattoli, 
controllo di ingress! di garage, HI-FI, ecc. 
Uu unico trasmettitore pub conirollare piu 
apparecchiature mentre singoli impianti 
possono essere controilati da piii di un 
trasmettitore, 
I dispositivi possono essere interfacciati 
con differenti mezzi di trasmissione - 
R.F.LR., ultrasonico, hardware. Gli errori 
di trasmissione vengono eliminati usando 
un doppio formato di trasmissione. 
II segnaie trasmesso consiste di 9 bit terna- 
ri che danno 3 codtci diversi. 
I dispositivi sono disponibili sia in conteni- 
tore ceramico che piastico, 

MOTOROLA 
V.le Milanofiori. A1C 
Assago (MI) 

w m 
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Fotodiodo sensibile agli infrarossi 

La Ferranti Semiconduttori ha presentalo 
si BPW 41 D, un fotodiodo la cui velocha 
di risposta e particolarmente alta grazie al 
basso: valore della capacita di giunztone. 
La temperatura dt funziona men to va da 
-30 a +80 "G. 
La curVa di risposta e definita tra lunghez- 
ze d'onda di 730 e 1040 nm. 
Questo dispositive tra le aitre applicazioni 
pub essere impiegato iii teiecomandi a rag- 
gi infrarossi. 

DIM AC ELETTRONICA 
Via S. Maria alle Selve, 4 
Bias sono (MI) 

Sintetizzatori vocali 

La linea Orator di dispositivi per la sintesi 
della voce prodotti dalla General Instru- 
ment comprende processori della voce a 
chip singolo, modulicompletiper ia sintesi 
della voce, circuiti di memoria aggiuntiva, 
chip di intcrfaccia verso la logica di con- 
trollo e varie opzioni in rrierito alle tecni- 
che dt codifica della voce, 
II sintetizzatore di voce SP0256 compren- 
de il sintetizzatore SP0250, una ROM da 
16 K ed il controller, il tutto su an solo 
chip. 
L'SP0256 si basa sulla tecnica di codifica 
lineare predittiva (LPG; Linear Predictive 
Coding), consente da 8 a 20 s di voce carat- 
terizzata da suono naturale e pub essere 
interfacciato fact Intent e con sistemi basati 
su microcomputer oppure su microproces- 
sore, sia direttamente che attraverso i chip 
di interfaccia della GL 
E possibile altresi espandere il vocabolario 
deirSP0256 con 1'impiego in aggiunta di 
una ROM seriale da 15 K, 32 K o 128 K. 
La linea Orator comprende inoltre il 
VSM2032, un'unha completa su scheda 
per la sintesi della voce utilizzante un mi- 
crocomputer PIC 1650A, un sintetizzatore 
vocale SP0250 per la generazione dei dati 
della voce ed una ROM per la loro memo- 
rizzazione. 

CP. CLARE 
Via Anfossi, 32 
Milano 
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Gong trltonale da porta 

In questo "campaneiio" eleitronico pro- 
dotto dalla Siemens i component! e il pic- 
colo altoparlante provvedono a gene rare 
un suono melodico, adatto per la porta di 
casa, per la sveglia e gli orologi, ascensori, 
giocattoli, apparecchi per il tempo libero. 
Del gong eslstono anche version! mono e 
bitonali, 
SIEMENS ELETTRA 
Via E. Filzi, 25/A 
Milano 

& 

Convertitore D/A a 6 bit 

La Ferranti Electronics ha ampliato la 
gamma del suoi convertitori di dati con 
rintroduzione del convertitore digitale/ 
analogico a 6 bit ZN436. 
11 dispositive e disponibile in due versioni: 
10 ZN436E in package piastico adatto per 
applicazioni commerciall e lo ZN436J in 
package ceramico per I'inipiego nel range 
di temperatura militare da -55 a +125 "C. 
Studiato per applicazioni a basso costo, 
questo convertitore a 6 bit (1 parte su 64 di 
risoluzione) e TTL e 5 V CMOS compati- 
bile e richiede una aiimentaztone singola a 
5 V. 
11 dispositivo contiene una rete ladder R-2R 
e un array di switches bipolari di precisio- 
ne in un slngolo chip monolitico, ed e dis- 
ponibile in tin package DIL a 14 pin, 

DIMAC ELETTRONICA 
Via Airolo. 31 
Milano 

Wattmetro/Warmetro 

II LAW 79 realizzato dalla Amprobe inst. 
e un wattmetro/registratore particolar- 
mehtestudiato per il controllo, la misurae 
la gestione dell'energia di piccoli, medi e 
grandi impianti. 
Si tratta di un sistema adattabile a circuit! 
mono-trifase, a tre o quattro fili bilanciati 
e non, capace di registrare KW o KVAR o 
eiitrambi i parametri (con il principiodella 
divisioue di tempo) con un'ampia gammj 
di portate, 
Su) pannello frontale si possono seleziona- 
re le varie portate: tensione flno a 480 Vca, 
corrente fino a 200 Aca e comrautatore che 
seieziona KW/KVAR separatamente od 
in contemporanea a divisione di tempo. II 
LAW 79 offre inoitre la possibility di layo- 
rare su apparati a 50/60 o 400 Hz, 

V1ANELLO 
Via T. da Cazzaniga, 9/6 
Milano 
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Calibratore programmabile 

La DATRON presenta uno strumento 
controllato a microprocessore per la tara- 
tura e la calibrazione denominate DA- 
TRON 4000. 
T! modeilo 4000 pud essere impiegato come 
sorgente di tensione continua, corrente 
continua e res is tenza e presenta tmastabi- 
lita mediamente superiore di 5 volte ad un 
multimetro a 6 1/2 e 7 1/2 cifre. 
II riferimento in tensione e costituito dal- 
Taccoppiamento di 8 zener termostati le 
cui caratteristiche (rumore, stability a lun- 
go periodo, deriva) vengono preseleziona- 
te mediante calcolatore in modo da garan- 
tire statisticamente un coefficiente di tem- 
peratura di 0,05 ppm/0C e una stabiltta 
maggiore di 3 ppm/anno. 
II divisore di tensione classieo Kelvin Val- 
ley e stato completamente sostituito da un 
sistema elettronico a divisione di tempo 
che assicura una risoluzione di 0,05 ppm e 
una caratterisfica lineare monotona: la 
discontinuita tra due impostazioni adia- 
centl nel divisore e praticamente inferiore 
a 0,05 ppm fondo scala. 
Le funzioni di calibrazione interna dello 
strumento sono completamente gestite dal 
microprocessore senza necessity di inter- 
vento fisico; questo permette inoitre di non 
disturbare Tequiltbrio termico del com- 
plesso, 
L'uscita e realmente bipolare; il terminate 
"LO" pud essere riferito a massa rispetto 
al positive ed al negativo eliminando gli 
errori di modo comune e la necessity di 
invenire le connessioni di uscita quando si 
cambia polarity, 
Un display separate da il valorc di incer- 
tezza della lettura in ppm riferita a 24 ore, 
90 gg, e un anno, 
II display indica I'errore rispetto aU'tmpo- 
stazione come deviazione % o ppm. 

PERCHE' UN 

AMPLIFICATORE 

STEREO 

2x40 WATT 

PANTEC? 

P0TENZA 

IDEALE 

Questo kit e ramplificatore finale di 
potenza tdeale per chi richiede un 
basso rumore di fondo, una elevata 
banda passante ed una buona po- 
tenza di useita. 
I transistors finali tipo "Darlington" 
assicurano la massima affidabilita. 
Estremamente compatto, grazie ai 
vaiort di tmpedenza e sensibiiita di 
ingresso puo essere accoppiato a 
qualsiasi tipo di preamplifieatore. 
I Pantec Hobby Kits n0 7 e n08 sono il 
naturals compietamento del Vostro 
impianto stereofonico. 

In vendita press o imigliori distributo- 
ri di materiale e component/ elettro- 
nici. 

AMPLIFICATORE STEREO 
2 x 40 WATT (KIT 6) 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• fllimentazione: +0 —25 V c.e. 3,5a 
• tmpedenza di ingresso: 40 K n 
• Sensibiiita di ingresso: 1 V 
• Banda passante; 10 Hz +■ 50 KHz 
• Distorsione; < 2% a 40 W; 

< 0:5% a 25 W 
• Altoparlanti: 4 D (40W}; 

8 il (25W) 
• Dimensioni; 130 x 110 x 50 nim. 

m 
DIVISION OF CARLO GAVAZZI 
20148 MILANO*Via Ciardi. 9 
Tel. 02/40,201 
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Una speciaie funzione di "WATCH 
DOG" tiene sotto controllo il funziona- 
mento deilo strumento, monitorizza le 
us cite e preserva Toperatore da danni do- 
vuti ad errori di impostazione o da veri e 
propri guasti. 9# 

II mod. 4000 e conipietamente prograro- 
ma bile tramite interfaccia GPIB IEEE 
488, 

TELA V INTERNATIONAL 
Via Leonardo da Vinci. 43 
TREZZANO S/N (MI) 

Microcalcolatore didattlco 

La Zelco ha messo in commercio ana pia- 
stra didattica a costo motto contenuto. 
Lo strumento, denominate MICRO- 
PROFESSOR, e costituito da una piastra 
a contatti dorati contenenti i componenti e 
relativi zoccoli, una area wire-wrap, due 
LED, un dispaly a 6 cifre ed un ahoparlan- 
te. 
Alia piastra e collegata una tastierina a 36 
tasti. 11 tutto e corredato da 4 mamiali ede 
contenuto in una custodia di piastica simi- 
le esternamente ad un libro. 
Un alimentatore esterno (fornito con la 
piastra) completail kit didattico. II softwa- 
re di base, residente su EPROM,compren- 
de un monitor e un BASIC. 
Tra gli accessori ci sono un programmato- 
re di EPROM 2516, una piastra parlante 
Speach Synthesizer Board, una printer bo- 
ard (stampantina), oltre a componenti per 
I'espansione di alcune funzioni. 
Le specifiche tecniche del MICRO- 
PROFESSOR sono: CPU: Z80; RAM: 2K 
espandibiie a 4K; ROM 4+2 K espandibile 
a 8K; I/O: 24+16 linee; monitor 2 Kbyte. 
Esso include Tinizializzazione, la gestione 
della tastiera del display e delT alto parlan- 
te, la gestione deila lettura e scrittura del 
nastro; display; 6 cifre a LED rossi da 0,5"; 
interfaccia cassetta audio con velocita di 
trasferimento media di 165 bit/s tra me- 
moria e cassetta; connettori per espansio- 
ne; CTC inseribile su apposito zoccolo; 
PIO inseribile su apposito zoccolo, 

ZELCO 
Via V. Monti. 21 
Milano 

Ampiificatore monolitico per T/C 
con CJC e allarme 

L'Analog Devices ha presentato un com- 
pensatore monolitico della giunzione fred- 
da della termocoppia con un ampiificatore 
da strumentazione on-chip. Con questa 
combinazione, rAD594 amplifica un se- 
gnale di termocoppia a basso livello e rego- 
la I'offset del segnale per correggere la ten- 
sione della giunzione fredda. La risposta 
della termocoppia compensata viene poi 
regolata per avere una uscita di 10 mV/°C, 

% 

L'AD594,ha on-chip un trasduttore di 
temperatura, un ampiificatore e un circui- 
to di allarme per termocoppia aperta, con- 
sentendo cosi di ridurre i costi e la eom- 
plessita dei circuiti di misura e di controllo 
della temperatura. 
11 dispositivo viene fornito in un package 
singolo a 14 pin. 

INC. G. DE MICO 
V.le V. Veneto, 8 
Cassina de peccki (MI) 

Generatore di impulsi e funzioni 

I/HP 8116A della Hewlett-Packard e un 
generatore programmabile di impulsi e 
funzioni che opera nella gamma di fre- 
quenze da 1 a 50 MHz cpn un'ampiezza 
massima picco-picco di 32 V; si tratta di 
uno strumento flessibilegrazie alia possi- 
bilita di controllare dalfesterno trigger, 
burst o VCO c modulazione. 
L'HP 8116A e caratterizzato da un con- 
cetto operative che permette il riconosci- 
mento degli errori e la diagnosi antoma- 
tica. 
II duty cycle variabile consente la genera- 
zione di forme d'onda asimmetriche e a 
densita spettrale di potenza costante. 
Combinando il trigger con la modulazio- 
ne si ottengono sia burst di sinusoidi mo- 
dulate in ampiezza che possonosimulare 
transistori, sia impulsi modulati in lar- 
ghezza molto simili ai jitter di fase, 
Questo strumento compatible HP-IB e 
particolannente indicate per i! controllo 
dei motor! in e.c., la deflessione nei CRT 
e le prove sui materiali. 

HEWLETT-PA CKARD 
Via G. di Vittorio, 9 
Cernusco S/N (MI) 

Logica e consumo ridotto 

I dispositivl della famiglia logica ALS del- 
la National Semiconductor sono partico- 
larmente adatt! per impieghi in computer, 
apparecchiature per telecomunicazioni, 
terminal! e nella maggior parte dei sistemi 
logic! a medie ed elevate prestazioni. 
La famiglia di logiche ALS-Advanced 
Low power Schottky realizzata con la 
tecnologia bipolare, e caratterizzata da un 
consumo ridotto (circa 1 mW per gate) e 
da una elevata velocita (tipicamente 4 ns 
per gate), I dispositivi sono pin compatibili 
con tutti i dispositivi esistenti sia LS, S che 
TTL. 
La famiglia comprendera moltc funzioni 
SSI eMSlfracui buffer, multiplexer, con- 
tatori, latches e comparatdri, 

NATIONAL SEMICONDUCTOR 
Via Solferino, 19 
Milano 

Barriera a luce modulata 

Le barriere MP-D 20 A prodotte dalla 
National Matsushita sono state reaiizza- 
te in dimensioni ridotte grazie alia tecno- 
logia di stampaggio integrale e airimpie- 
go di circuit! integrati. 
Con una resistenza allo shock distruttivo 
e funzionale di 100 G e una impermeabi- 
lita contro gli spruzzi come previsto dalle 
norme I EC classe IP66, possono essere 
impicgate anche in ambienti particolar- 
mente severi. 
Si possono rivelare materiali trasparenti 
e non trasparenti; le dimension! minime 
dell'oggetto rilevabile sono date da un 
foglio bianco di 5 x 5 cm e !a distanza di 
intervento e di 50 cm, potendo pero fun- 
zionare anche a distanza doppia. 
Altamente affidabili, le barriere garanti- 
scono Una velocita di intervento di 100 
imp/s. 

ELCONTROL 
BIocco 7 n. 9} 
Centergross (BO) 

Convertitore CMOS A/D ad 8 bit 

II convertitore analogico/digitale a bas- 
so consumo e alta velocita CA3308 pro- 
dotto dalla RCA Solid State Devices e 
caratterizzato da una velocity di campio- 
namento di 15 MHz. 
I! consumo ttpico del dispositivo e di soli 
150 mW a 15 MHz con una alimentazio- 
ne singola di 5 V. La precisione standard 
e ± 1 LSB e pud arrivare con la selezione 
a ±1/2 LSB. 
II convertitore presenta un'usdta latched 
three-state a 8 bit con un nono bit di 
overflow, 
II CA3308 e disponibile in un package 
ceramico a 24 pin o in forma dt chip e 
nccessita di un'alimentazione singola 
compresa tra 4 e 8 V. 

RCA 
P.za S. Marco, I 
Milano 
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Display alfanumerico al plasma 

La Industrial Electronic Engineers(IEE) 
ha sviluppato tin modulo per realb.zare 
pannelli visualiz^atori piatti particolar- 
mente grande. 
II display al plasma ARGUS modello 
3000-02-512N offre 16 linee con 32 carat- 
tcri per linea. 
La matrice 5x7 punti permette di visna- 
Uzzare il sub-set compietodei 64 caratten 
ASCII. 
L'altezza dci caratten e 5,3 mm. 
II modulo,che^ racchiuso in unarobusta 
custodia metallica, ha incorporato tutta 
Telettronka di supporto. 

FXHIBO ITALIAN A 
Via F. Frisi, 22 
Monza (MI) 

Antlfurto universale 

Si tratta deU'antifurto UK 824 della AM- 
TRON, adattabile all'occorenza anche per 
casa. 
II dispositivo offre la possibilita di proteg- 
gere infiniti punti dell'auto o della casa, 
per mezzo d) 3 ingressi di cui uno tempo- 
rizzato con regolazione del tempo di entra- 
ta, uscita e durata dell'aiiarme. 

rAO BURGLAR—ALAHW 
S -i- 

PERCHE' UN 

PREAMPLIFICATORE STEREO 

PANTEC 

CON CONTROLLO TONO E VOLUME? 

PERCHE' SONO PANTEC GAVAZZI 

ECCO PERCHE' 

I due Kits, di reaiizzazione estre- 
mamente compatta, possono 
essere accoppiati a qualsiasi 
unita amplificatrice. 
Tutti i segnali d'ingresso ven- 
gone seiezionati dafla pulsan- 
tieradel Kit 7, (P1EZO -TUNER - 

TAPE - MONITOR) e controllati 
dai filtri di SCRATCH e RUMBLE. 
L'uscita (equafizzata RIAA) vie- 
ne controllata dal Kit 8, attra- 
verso la regolazione dei toni 
(alti e bassi), del volume e del 
bilanciamento canali. 

In vendita presso i migliori distributor! di materiale e componenti eleb 
tronici. 

PREAMPLIFICATORE STEREO CON PULSANTIERA. 

CARATTER1STI CHE TECNICHE 
• Sensibilita 

Ingresso Mag.: 2mV su 47 K n 
• Sensibilita 

Ingresso Ptezo: 
• Sensibilita 

Ingresso Aux: 
• Sensibilita 

Ingresso Tuner: 
• Volt uscita; 
• Distorsione: 
• Scratch; 
• Rumble: 
• Rapporto S/D: 
• Alimentazrone: 
• Dimensioni: 130 

100 mV su 1 M n 

1 V su 250 K n 

250 mV su 47 K n 
2 V efficaci 
0,1% (a 1 KHz) 
6 dB/Ott a 10 KHz 
6 dB/ott. a 60 Hz 
70 dB 
30 V 
x 70 mm. 

L'amifurto che permette tutte le funzioni 
di energia, ha un cons unto a riposo di 4 
mA e in allarme di 40 mA. UNITA' DI CONTROLLO TONO E VOLUME. 

GBC ITALIAN A 
V.Ie Matteotti, 66 
Cimsello B. (MI) 

Sorgenti luminose a LED 

La Hewlett-Packard ha annunciate una 
nuova generazione di sorgenti luminose a 
LED di vari colori, la cui intenska di luce e 
fino a 5 volte superiore a quella dei tipi 
preceduti, 
Queste sorgenti puntiformi, disponibili net 
contenitori T-l 3/4 e T-l e nei colori rosso 
adalta effidenza, gialio ad alta luminosity 
e verde ad alte prestazioni, sono partico- 
larmente adatte per applicazioni in am- 
bient! forte men te illuminati, 
Le intensita luminose tipiche delle sorgenti 
in T-l 3/4 a 20 mA sono 125 mcd. per il 
rosso, 140 mcd per tl giallo e 120 mcd peril 
verde. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Volt Ingresso: 1 V 
• Guadagno: 35 dB 
• Bassi; ±12 dB (a 100 KHz) 
• Alti; ± 13 dB (a 10 KHz} 
• Rapporto S/D; 80 dB 
• Risposta 

in frequenza: 10 Hz ■+• 40 KHz 
• Impedenza 

di ingresso: >470 K n 
• Impedenza 

di uscita: <10 K a 
• Distorsione: < 0,2% 
• Alimentazione; 30 V 
• Dimensioni; 130 x 70 mm. 

m 
mt 

DIVISION OF CARLO GAVAZZI 
20148 MILANOaVia Ciardi, 9»Te!. 02/40.201 

HEWLETT-PA CKARD 
Via G. di Vittorio. 9 
Cernusco S/N (MI) 



GRUPPO 
EDITORIALS JACKSON 

SERVtZIO ABBOHAMENTf 

22 numen 
L. 35.000 
anziche 

L. 44 000 

11 numerl 
L, 31.000 
anziche 

L. 33.500 

8 numert 
L. 19.000 
anziche 

L. 24.000 

12 numert 
L, 24,500 
anziche 

L. 30,000 

Alcuni 
esempi 

EO-f 

EO + 
EO + 

10 + 

10 + 

CW+ 

BT 4- 

cw - 

EO + 
EO + 

EO-f 
tO -f- 

BT + 

EO + 
EK + 

IE 

AO 

10 

BT 

I'E 

10 

PS 

I'E 

I'E + EK 

I'E + 10 

I'E + BT 

BT + PS 

10 + I'E 

I'E + 

AO 

tutte le riviste ... 

64.000 

48.000 

55.500 

50.500 

59.500 

84.500 

52.000 

93.000 

86.500 

88.500 

88.000 

76.500 

83.500 

102.500 

249.000 

□ ■ 
□ □ 
□ □ 
□ CD 

□ □ 
□ □ 

□ □ 

■ □ 

LEGENOA □ I'E — fELETTRONICA ■ EO ~ ELETTRONICA OGG! 
3 AO - AUTOMAZIONE OGGI D EK — ELEKTOR 
■ 10 = INFORMATICA OGGI □ CW — COMPUTERWORLD 
□ BT — BIT □ PS =; PERSONAL SOFTWARE 
□ SM — STRUMENTi MUSICALI 
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IL SUPERPREMIO PER TUTTI 

Un meraviglioso viaggio 

nella Silicon Valley 

A sud di questa baia c'e lafavoiosa 
Silicon Vafley: il paradiso della mi- 
croelettronica e dell'informatica. 
Quasi tutte le Industrie"checonta- 
no" cisono: anche il Gruppo Edito- 
riale Jackson, con la propria sede 
di Sunnyv/ale. Tratutti gli abbonati 
sara sorteggiato un viaggio sog- 
giorno deila durata di una settima- 
na. 
Sarete ospiti della GEJ Publishing 
Group, visiterete la splendida e so- 
leggiata California. 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
1) I! Gaippo Ed i tori ale Jackson srl 

promuove un concorso a premi 4) 
i.n occiasione dplla campagna 
abbonamentl 1983. 

2) Per pailecipare al concorso e 
sufficients sottnscrivere un ab- 
bonamento 1983 ad alrnsno una 
delle nove riviste Jackson entro 
if 28,2.1933, 5} 

3) 6 previsto un premio (viaggio 
soggiorno) da sort egg ia re fra 
tutti gti abbonati a nove premi, 
unoper ciascuna rivisla, dasor- 6) 
teggiare fra gli abbonati alie. 

singole rivists. 
Gli abbonati a piu di una rivista 
Jackson avranno dirittb all'ln- 
serimento de! proprio nominal i- 
vo. per i'estrazione relativa a! 
viaggio soggiorno tanfe volte 
quante sono le fiviste cut sono 
abbonati. 
L'estrazione dei premi indicati 
in questo annuncib awerra 
presso la sede Jack son entro il 
306.1963. 
L'etenco dei vincitorf e dei pre- 
mi safa pubblicato su almeno 

sei detle riviste Jackson subito 
dope l'estrazione. il Gruppo 
Editoriale Jackson inoltre. ne 
darp cornynicaztone scritta ai 
singoli vincitori. 

7) ! premi verranno messi a dispp- 
sizione degil aventi diritto entro 
60 giorni 'dalla data di estrazio- 
ne. 

8) I dipendenti, i famitiari, i colla- 
boratori del Gruppo Editoriale 
Jackson sono esclusi dat con- 
corso. 

L'ELETTRONICA 
Apple If - Uno dei piu diffusi e presti- 
giosi persona! computer. Infinite pos- 
sibitita di utilizzo, 48 Kbyte RAM. 

>K 
if 

ELETTRONICA OGG! 
TEK 2213- L'osci lioscopip T ektronix a 
2 can3ti DC 60 MHz' - 20 mV/div. 50 
MHz 2 mWdiv. II sognodi ognitecnico 
e laboratorio eiettronico. 
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... E PER OGNI RIVISTA 
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AUTOMAZIONE OGGI 
Mini Robot - II Robot in kit della Soft- 
Power. Una periferica per personal 
computer dalle infinite applicazioni 
per esplorare it nuovo mondo della ro- 
botica, A portata di "Basic". 

COMPUTER WORLD 
Rainbow 100 - (I superbo computer 
Digital Equipment al vertiee della 
gamma personal. Doppio processors, 
da 64 a 256 Kbyte RAM, 2 floppy disk 
da 600 Kbyte 

v- m 

ELEKTOR 
Junior Computer - lleomputerdidatti- 
co in kit che ha entusiasmato gli hob- 
btstt di tutti i paesi europei. 

INFORMAT1CA OGGI 
Epson MX100 - Lastampante a impat- 
to famosa in tutto tl mondo. Wassima 
affidabilita e ottime prestazioni. Una 
periferica d'eccezione. 

GRUPPO EDITORIALS JACKSON 
SERVIZIO ABBONAMENTI 

'k Sottt'om 

BIT 
Spectrum - II nudvo entusiasmante 
personal Sinclair. Incredibili capacita 
grafiche a coiori. Un gioielio di tecno- 
logta e miniaturizzazione. 

PERSONAL SOFTWARE 
VIC 20 - Un best-seller nei personal. II 
slstema ideale per divertirsi in modo 
intetligente con il-computer. 

STRUMENTf MUSiCALI 
Roland HP 70 - II pianoforte elettront- 
Co portatile con prestazioni professio- 
nal i. 75 tasti, effetto chorus, touch- 
control per fa dinamica su ogni tasto. 

RISERVATO 

A CHI 

SI ABBONA 

ENTRO 

IL 28-2-'83 

v S 

AUT. MiN. N° D.M. 4/236724 del 27/10/82 



SUI PROSSIMI NUMERI TROVERAI 

CACCIA ALL'ERRORE: 

grande gara riservata ad abbonati di ELEKTOR e hobbisti del 

CLUB DI ELEKTOR 

La gara riguardera: 

— Nuovi software per giochi TV con il game computer. 

— Nuove idee da sperimentare in elettronica. 

ISCRIVITI AL CLUB DI ELEKTOR!! 

Ti troverai tra amici nell'elettronica a livello europeo. 

ELEKTOR club: il primo cfub che riunisce gli hobbisti del M.E.C. perche 
ELEKTOR e pubblicata in lingua italiana, francese, inglese, tedesca, spagnola, 
danese e greca. 

ALCUNI DEGLI ARTICOLI DEL PROSSIMO NUIWERO: 

• Tester per tensioni atre fasi •Rivelatoredi gas •Sistematelefonico multiple 
per la casa • Relais ailo stato solido • Scheda CPU Z80 • Tastiera polifonica 

digitate per sintetizzatore. 

CLUB 

M 
m 

elektor-kit 

VILLA FRANCO - CEREA (Verona) 

Tessera nominativa non cedibile N, 

Firm 88 An Nv [iO 

Data Concessionario 

Ti conviene: 
— per essere direttamente in contatto con i 

mtgliori progettisti europet, 
— per avere lo sconto del 5% sui Kit 

Elektor, 
— per essere assistito nelle tue sperimen- 

tazioni, 
— per essere aggiornato su come piacevol- 

mente scegliere una professionecon I'e- 
iettronica, 

— per poter reperire con I'lC MASTER tutti 
i tipi piit strani di componenti attivi e 
passivi a livello mondiale, 

— per incontrarci insieme a Villa Franco, 
oitre che presso tutti i distributori di 
Elektor, 

SEI HOBBYSTA? 

SEI STUDENTE 

DEGLI ISTITUTI 

TECNICI? 

SEI PROGETTISTA? 

Iscriviti al Club 

ELEKTOR-KIT 

REGOLAMENTO 
Ti da diritto'allo sconto del 5% su tutti i Kit Elektor 
Di accedere gratuitamente ai laboratori Elektor-Club 
ospitati in Villa Franco, 
Di vedere pubblicati su Elektor i tuoi miglion progetti 
con l approvazione del Gufo. 
Di partecipare alia preparazione delle Schede Infor- 
mative Internazionali TEKNO. 
Di ricevere cassettini gratulti del tuo laboratorio 

il gufo 
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li computer piu 

venduto nel mondo 
Lo colieghi al televisore 
e inventi, giochl impari. 
Con solo 199.000 lire + iva 
diventi uno che di computer 
se ne intende im 

lo trovi nel tuo bit shop primavera 

ALESSANDRIA Vto: Sovoriarolo; t3 
ANCONA Via De Gosperi, 40 
AREZZO Via F. lippi, 13 
BARI Via Devitofroncesco, 4/2A 
BARI Via Copruzzi, 192 
BASSANO DEL GRAPPA 
Via Jo capo Da Ponte, 51 
BERGAMO Via F. D'Assisi, 5 
BOLOGNA Via Brugnoli, 1 
CAGLIARI Via Zagabria, 47 
CAMPOBASSO Via Mons. tl Bologna, 30 
CESANO MADERNO Via Ferrlni, 6 
CINISELLO BALSAMO V.te Matteotti, 66 MESSINA Via Del Vespro, 71 
COMO Via L Sacco, 3 MILANO Golleria Manzoni, 40 
COSENZA Via Def Miliej;86 MILANO Via Cantoni, 7 

CUNEO C so Nizza, 16 
FAVRIA CANAVESE C,so Matteotti, 13 
FIRENZE Via G, Milapssi, 28/30 
FOGGIA Via Marchiono, ! 
FORU P.zza Melozzo Degli Ambrogi, 1 
GALLARATE Via A. Da Brescia, 2 
GENOVA Via Domenko fiosello, 51/1! 
GENOVA-SESTR1 Via Chiarovogna 10/R NOVARA Boliidrdo .tj. SaiSa, 32 
IMPERIA Via Delbecchi, 32 PADOVA Via Fistomba, 8 
L'AQUILA Via Stroda, 85 PALERMO Via Liberto, 191 
LECCO Via L Da Vinci, 7 PARMA Via Imbriani, 41 
LIVORNO Via San Simons, 31 PARMA Via-Borghesi, 16 

PAVIA Via C Battisti, 4/A 

MILANO Via Petrella, 6 
MILANO Via Altaguardia, 2 
MILANO P.zzo Firenze, 4 
MILANO V.te Corsica, 14 
MONZA Via Azzone Visconfi, 39 
NAPOL! via Luigia Sanlelice, 7/A 
NAPOLI C.so Vittorio Emanuele, 54 

PESCARA Via Guelfi, 74 
PIACENZA Via IV Novembre, 60 
PISA Via XXIV Maggie, 101 
PISTOIA V.le Ad □a, 350 
POTENZA Via Mazzini, 72 
POZZUOLI Via Pergolesi, 13 
RIMINI Via Bertola, 75 
ROMA Lgo Belloni, 4 
ROMA P.zzo San Don6 Di Piave, 14 
ROMA V.le IV Vend, 152 
ROMA Via Cerreto Da Spoleto, 23 
SONDRIO Via N, Souro, 28 

Desidero ricevere una copia ONAQQIO di SOn-BANIS il piu ricco e completo 
catalogo dei programmi per personal computer e videogames 
Allego L. 2,000 per contributo spese di spedizione 

Nome 1 1 1 1 1 1 1 1 | 
1 

Coqnome 1 _L i 1 

Via 

Citta 

Data 

1 1 i i 
1 J C.A.F. 

TERAMO Vio Martiri Pennesi, 34 
PERUGIA Via Ruggero D'Andreotlo, TERNI Via Beccaria, 20 

49/55 TORINO C.so Grosseto, 209 
- - TORINO Via Chivasso, 11 

TORINO Via Tripoli, 179 
TRENTO Via N. D'Arco, 15/2 
TREVIGLIO Via Mazzini, 10/B 
TRIESTE Via F. Severo, 133 
VERONA Via Pontiere, 2 
VARESE Via Carrobbio, 13 
VIAREGGIO Via A. Volta, 79 
VOGHERA P.zza Carducci, 11 

Firma 

ELEKTOR 12/82 

bit 
primavera 



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

MICROPROCESSORt QUARZt TL 082 L. 1.500 4035 L. 1,150 
8080A L. 9.500 1 MHz L. 8.000 TL 084 L. 2.900 4040 L. 1.000 
Z80 CPU L. 11.000 2 MHz L. 5.500 UA 741 CH L 1 500 4042 L. 1.000 
Z80 A CPU L. 15,000 10 MHz L. 3.500 UA 741 CN L, 700 4044 L. 900 
6502 A L. 13.000 18 MHz L. 3.000 XR 2206 L. 8.500 4046 L. 1.100 
CHIPS DI SUPPORTO 20 MHz L. 3.000 UAA 170 L. 3.500 4047 L. 1.100 
6532 L. 21.400 REGOLATORI DI TENSIONE UAA 180 L. 3,500 4049 L. 550 
8216 L. 3.100 78XX L 1.180 MM 74C926 L. 8.000 4050 L. 550 
8224 L. 5,000 79XX L 1.300 MM 74G928 L. 8.000 4051 L. 1,100 
8228 ■ L. 6.500 LM 317 T L. 1 900 C-MOS 4052 L 1,100 
8251 L. 11.000 LM 723 CH L. 1.500 4000 L, 380 4066 L 600 
8255 L. 11.000 LINEARI 4001 L. 380 4069=74C04 L. 550 
Z80 A CTC L, 9.000 CA 3080=LM 3080 L. 1.550 4002 L. 380 4070=74086 L. 550 
Z80 P10 L. 9.000 CA 3140 L. 1.200 4006 L. 1.000 4071 L. 380 
MM 53O3=AY-5-1013 L. 8.500 CA 3161 L 2.700 4007 L, 380 4073 L. 380 
74LS240 L. 1.900 CA 3162 L, 9.200 4008 L. 1,800 4075 L. 380 
74S241 L 2.300 LM 10 L. 5.200 4009 L, 550 4076 L. 1 100 
74LS241 L. 1.900 LM 301 L. 690 4010 L. 550 4061 L 380 
74LS244 L 1.900 LM 311 L. 1.000 4011 L. 380 4093 L. 650 
74LS373 L. 2,000 LM 318 L. 3.300 4012 L. 380 4099 L, 1.350 
74LS374 L. 2.000 LM 324 L. 950 4013 L. 550 40014=74C14 L. 950 
ULN 2003 L. 1 800 LM 339 L. 1.000 4014 L. 1.000 40106 L. 800 

MEMORIE 
LM 380 L. 1.500 4015 L. 1.000 40160=74C160 L. 1.150 
LM 391 L, 3 700 4016 L, 550 40161=74C161 L. 1.150 

2102 L. 3.000 LM 393 L. 800 4017 L, 950 40174=74C174 L. 1.050 
2102-2NL L. 4 000 LM 555 L, 650 4018 L. 1.000 40192=74C192 L 1.150 
2111 L 3.500 LM 556 L. 1.450 4019 L 550 40193=74C193 L. 1.200 
2114 L. 3 800 LM 565 L, 1.900 4020 L. 1.000 4510 L, 1,1(30 
2114 N-2 L. 4.300 LM 747 L, 1 200 4021 L, 1.000 4511 L. 1.100 
2114 20-NL L. 4,500 LM 748 L 900 4022 L. 1.000 4514 L, 2.000 
4116 20-NL L. 4.300 LM 3900 L. 1.200 4023 L. 380 4518 L. 1.100 
4116 J-3 L. 4,000 LM 3909 L. 1.800 4024 L. 900 4520 L 1.200 2706 L. 7.000 LM 3914 L. 5 700 4025 L. 380 4522 L. 1,200 2708 can ceil ate L. 3.500 LM 3915 L. 5.700 4027 L, 600 4528 L, 1.150 2716 L. 9.000 TBA 810 L. 1.150 4028 L. 800 74C32 L. 550 2716-F1 L. 12.000 TBA 820 L. 900 4029 L. tobo 74C48 L. 1,700 2532 L. 17.000 TL 081 L. 950 4030 L. 550 74C85 L. 2.100 
COMMUTATOR I BINARl (Contraves) L. 3.200 2708 Prog ram mala per "Junior Computer" L. 8.000 
Coppia spallette per commutatori binari L. 1.000 2708 Prog ram mala per "Luci da soffitto" L. 8.000 
Per quantiiativi chiedere olferta 
Spedizioni in conlrassegno. I prezzi riportati sono netti. non comprensivi di t.V.A. Spese di spedizione a carico deM acquirente 
Ordlne minimo L, 10.000 

n uo va 

ELI eletfpcnica ligure „ 
COMPONENTS ELETTRONICS 

Via A. 0<J*ro 22 24-25 ■ 16129 GENOVA - S tOlO}565.57a 

4 STILO NI-CO RtCARICABILl 
+ CAR1CA BATTERIA 

□ n 
I.V.A. compresa 

SPEDWOtll IN CONTfiASEEGNO - CON PAGAMENIO ANItCIPATO (A MEZZO VACUA PUSTALE, 
ASSEGNQ OANCARiD C ASSEGNO CIRCOLARE) SPESE POSTALI A NOSTRO CARICO, 
VASTO ASSOETIMERTO 01 COMPOKEJITI ELEITRONlCfr INTERPELLATEC!! 

COGNOME  C.,   NOME        

VIA  .CITTA    

^ , VOGUATE1NVIARM1II. MATER I ALE SOPRA QESCRITTO CON PAGAMENTC ——■■C>F'AT° 
CONTRASSEGliO 

□ VOGUATE TENERMI INFORMATO Sit VOSTRE OFFERTE SPECIALl 

RITAGLIARE E SPEDIRE; 

COMPONENTI ELETTRONICI 
VIA CAUFORNIA, 9 - 20124 MILANO 
TEL. 4691479 - 436244 

C1RCUITI INTEGRATI: national - motorola - texas - fairchild - 
c/mos - lineari - ttl - memory 

OPTO EUETTRONICA 

CONNETTORI: vari e professional! 

ZOCCOLI: vari e protessionali 

TRIMMER: 1 giro - multigiri 

TASTI E TASTIERE 

CONDENSATORI: vari e professional 

RELfe: national e amf 

TIMER 

INTERRUTTORt 

MATERIALE WIRE WRAPPING 

STRUMENTAZIONE 

DOCUMENTAZIONI IN DATA BOOK 

VENDITA IN CONTRASSEGNO 
APEBTI IL SABATO MATTINA 



BAZZONI GIAMPIERO V. V Emanuolc, 106 COMO 
GRAY ELETTRONICA Via N Bixio, 32 COMO 

"MI-TO" 

ELEKTOR 

FIRET NORD C.so Vercelii. 129 TORINO 
RACCA Ctwao Adda, 7 VERCELLI RAN TELECOM. Vialo Roma, A2 NOVARA 

rv- • 

RG ELETTRONICA - MERCAT1NO Dl ELEKTOR Via Cam&vali. 94 MILANO 

FtRET SPA Via Av^gliana, 45 F TORINO 
CEA Via Bonardi, 2S COSSATO |VC) 

Mi 
CENTRO KIT -Via Ferri, t CJNISELLO 8. fMl.l 

SAVA ELETTRONICA Via P. Cambiasi V4/3 MILANO 

/ 
CAM Via B Croce, 2 VIGEVANO <PVJ 
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OFFERTA 

SPECIALE 

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

• Stampante ad aghi serials RS 232C oppure parallels Centronic compatibile • 80 caratten/secdndo ottlmizzata • Set di caratteri; 96 
ASCII con selezione di 7 caratteri nazionali da microswitch oppure via software (optional) • Grafica • Stampa: 1 ortginale, 2 copie, 
PRE2ZO IVATO: L. 779.000= 
Offerta timitata. Garanzta diretta 6 mesi. 
Per riceverla, scrivere a: A.P.L, srl - Via Tombetta, 95/A - 37135 VERONA 

OFFERTA DI INTERFACCE PER PET 

• Interfaccia !EEE 488 parallela, maluscoli-minuseoll V Serigraftca compatibile PET serie 3000-4000-8000 
• Per stampanti EPSON MX80T/FT. 
PREZZO SPECIALE IVATO L 180.000=. 
Richtedere a: A.P.L, srl - Via Tombetta. 35/A - 37135 VERONA 

Vogliate inviarmi rt. 1 stampante Honeywell T.E.S. al prezzo ivato di 
L. 779,000=, Acctudo I'anticipo del 30% pad a L. 240,000, Verserd il 
rimanente in contrassegno al postino, L'anticipo pud essere effet- 
tuatocon un vaglla postale (specificandone lacausaie) intestate a: 
A.P.L. srl - via Tombetta, 95/A - 37135 VERONA. 
Sceigo il seguente modeiiolS (barrare la oaseiia): 
□ seriale tipo RS 232 C 
□ paraUeia Centronic compatibile 

COGNOME 

NOME 

VIA N" 

CAP   CITTA'   

DATA   FIRMA 

Desidero rlcevere I'lnterfaccla per PET. Allege rim porto del 30% pa- 
ri a L, 54,000=, Verserb il rimanente in contrassegno al ppstino, 
L'anticipo pud essere effettuato con un vagita postale (speefffoan- 
dbne ta causale) iritestato a: 
APL sri - Via Tombetta, 95/A - 37135 VERONA 

COGNOME 

NOME 

VIA ... 

CAP   CITTA' .... 

DATA     FIRMA 

N° 



Alia A.P.L s.r.l. trovs; 
tutta la componentistica per Elektor 

RES1ST0RI E POTENZIOMETRI 
- resistori PEER 5% carbone 1/4 e 1/2 W lutti i valori 
- rasistori metallici 1% tulti i valori 
- trimmer PEER orizzontali/verttcali 0 10 valori da 100 OHM a 2.2 

MOHM 
- potenziometri lineari e logarifimici da 1000HM a MOHM 
- potenziometri doppi di Elektor 
- trimmer multlglrt CERMET tulti i valori 
- trimmer ad un giro CERMET lutti i valori 
- potenziomctri professional! 1 giro AB tutti i valori 
- polenziometri ELIPOT multiglri 
CONDENSATORi 
- condensatori ceramici a disco da 1 pF a lOOKpF 
- condensatori poliestere da IN a 2.2u 
- condensatori poliestere SMK da IN a 2u 
- condensatori lantalio a goccia da O.tu a lOOu (Volt-lavoro 3/6/ 

16/35/25) 
- condensatori a carta da 4,7 KpF a 470 KpF basso ed alto 

voltaggio 
- condensatori etettrolitici verticali/orizzontali tutti i valori (16/25/ 

40/63 VL) 
- condensatori ceramici ed a mica fino a 50pF 
- condensatori variabili a mica ed in aria fino a 500pF 

- LM 10C U401BR SAB 0600 — WD 55 - ZN 414 uA 710/723/739/ - LH 0075 - ZN 426/27 741/747/748 - TL 084 - SL 440 OM 931/961 - TBA 120T - LX503A _ UAA 1300-1 - UAA 170/180 - NE 556/557 AY 5/1013 - AY 1/0212 - LM 567 AY 5/1015 - LF 351/353/355 - NE 566/565 _ TDA 1022 356/357/359 - AY 1/1320 _ SAD 1024 386/387 - ULN 2003 _ AY 3/1350 - AY 3/1270 - 2112 _ 2101 - MC 1488 (1489) - 2708 2114 - 2102 - 2764 _ 2716 - 4116 - 2616 - XR 2203/06/07/40 - 2732 - 2650 - 2621 — RO-3-2513 - RC 4116 - CA 3130/40/3080 
- 2636 - MM5204Q 3161/62 - OEM 3310/20/30 - ICL 7126 - RC 4136 

40/50/60 - INS 8295 _ HM 6116 LP - XR 4151 - MK5398 - 7555 - 6502/6522/6532 - SFF 9664 - Z8601 - 6038 - MM 57160 - 95H90 - SN 76477 

INDUTTANZE 
- da luH a lOOmH 
DIOOI VARICAP 
- BB 102/104/105/115/142/205 
- KV 1236Z- 2BB 112 
DIODI RETTIFICATORI SERIE 1/N 4001-07 
PUNTI DI GREZ 05/2/3/4A - 60/100/200/400 VL 
DIODI ZENER tutti i valori; 400 mW da 2,7 a 33 VL 

1W 
100V 

5W 200V 
DIODI 01 COMMUTAZIONE 
- AA 116/119 
- OA 95 
- IN 4148  
FOTORESISTENZE MINIATURA 
- LDR 03/05 
RESJSTEN2E NTC 1.5K/3K/10K 
DIOD! LED rosso/verde/giallo/arancto 0 5 - 3,5 

piatti/triangofo/rettangolari/ortogonali 

8AAR GRAF Monsanto a dieci led per LM 3914/15/16 
Strisce di led 4/6/8 
con LM 391 & 

DISPLAY NEMERIC) a setle segment! 7756/7750/7760/MAN 4640/ 
MAN 7414/T 312  
DISPLAY ALFANUMERiCI; LCD 3^ Cifre BECKMAN 

LCD 414 cifre Japan 
FM 77T modulo 
Moduli orologio NS 

DIODI INFRAROSSO - FOTOTRANSISTORI - DIOOt SCHOTTKY - 
OPTOACCOPPIATORI TL 111/MCO 13/4N 26/MCS 2400/FPT 100 
TRANSISTOR! 
- serie AC/AD/AF/BD/BDX/BDF/FET/DUAL FET/TIP/DARLINGTON 
- serie 2N (NS/TEXAS/SGS/TFK/RCA/MOTOROLA) 
DIAC/TRIAC/SCR 
CIRCUITI JNTEGRATI LINEARI serie CA/LM/uA 
CIRCUITI1NTEGRATI TTL (serie normale/LS/S e la nuova serie Fast 
Faircriild) 
CIRCUITI 1NTEGRATI CMOS SERIE TTL COMPATIBLE 74C... (NS/ 
MOTOROLA) - (NS/F/TX/RCA/MOTOROLA) 
(s-rie 40-45) 

ZOCCOLI PER CIRCUITI 
INTEGRAT1 A BASSO PRORLO 
ED A WRAPPARE 
CONNETTORI 
- AMPHENOL per RF 
- AMPHENOL per Cavo piatlo 
- AMPHENOL per Cavo piatto/ 

Stampanti/Microprocessori/ 
Connessione di schede 

ZOCCOLI AD INSERZIONE ZERO 
E TEXTOOL 
MINUTERIA METALLIC A 
DISSIPATORI per transistors, 
integrati, contenitori 
CONTENfTORI in metallo, plaslica 
per kits 
MASCHERINE SERfGRAFATE 
MOBIL! per i kits di Elektor 
TASTIERE ALFANUMERICHE 
TAST1 per tastiere ASCII 
MONITORI 
KITS DI MONITOR( 
TELECAMERE 
CASSETTIERE 

Chiedere quotazioni telefonando al (045) 582633 
Spadizioni Contrasaagno: ordine minimo L 15.000 + 
Spese Postali. 

IL MERCATINO DI ELEKTOR!!! 

Mostra Mercato Viaggiante 

RG ELETTRON1CA - Via Carnevali, 94 - 20158 MILANO - Tel. 02/3763869 

DOVE PUOI TROVARE; 
- i KITS originali ELEKTOR-KIT; 
- gli EPS: circuiti stampati dl Elektor; 
- I'EDITORIA: riviste, seieztoni tecniche di Elektor, JCE, Jackson, Muzzio. 
LA RG CON ELEKTOR LA TROW: 
- a tutte le Mostre Mercato Nazionali; 
- al 2° MAR - Mostra attrezzature radfoamatoriali & Componentistica; 
- flera di Genova - 18/19 dicembre 1982; 
- nei Mercati Rionali di Milano e Roma; 
- alle piti importantl espostztoni per il tempo libero. 
ALLA RG DI VIA CARNEVALI 94 A MILANO TROVI; 
- la risotuzlone dei tuoi bobbies per il tempo libero con fEiettronica; 
- kits e stampati delie mtgliori riviste; ELEKTOR, SPERIMENTARE, ELETTRONICA 2000, SELEZIONE, RADIO ELETTRONICA, 

NUOVA ELETTRONICA; 
- component! attivi e passjvi, strumentazione e tutto Toccorrente per it laboratorio dell'hobbistica; 
INGROSSO: 
- bigiotteria eiettronica; orologi. sveglie, radiosveglie, giochi elettronici, 
- autoradio; - casse acusticbe; - equalizzatori ed accessori per il migiiore ascoito - implant! antifurto e sonorizzazione. 
- J'accensione eiettronica, I'economizzazione di carburante, le stmmentazioni «di bordo», 
- impianti - antifurto e sonorizzazione. 
II «Sa!vavita>' e il «Salva-auto« (non un volgare antifurto!) 
VIENI AL MERCATINO DI ELEKTOR-KIT ED ALLA RG E TROVI; 
Personal Computer, Programmj appilcativi, Editoria. Ed a! CLUB ELEKTOR-KIT al quail ti puot associare 
„,G R A T U I T A M E N T E... godendo degii sconti, dei convegni e deil'ambiente piacevole, giovane e dinamico per chi sa 
godere inteiligentemente la vita. ,• 



"Provare per credere"!!! 

120W POWER IN AUTO, MOTO E NATANTI 
Un vero Booster di potenza per auto in Kit con i nuovissimi integrati Thick-iUm delta Sanyo che Vi assembterete con estrema facility, avendo fl- 
nalmente la soddlstazione di poter montare sulla Vostra auto un lormidabile finale di a/fa potenza, timbricamente vatidissimo, che non man- 
cherti di entusiasmare Voi ed i vostri amici ai quali lo farete ascoltare. Una vera soddisfazione per tutti gli hobbysti, sp ©rim en fa for/, installatori, 
esperti audiofili e per tutte le persons che vogliano provare questa eccezionaie novita. Con fro/fa fe e controntate le prestazioni di questo St/per 
Boosfar Sfereo con altri della stessa categoria! 

m'gi'BOrx 

^0\As C Arf 

CARATTERISTICHE TECNICHE DC 4060 
Protetto aj cortocircuiti sul carico aile exlratensioni, ed eccessiva dissipazione 
Tensione d'aiimentazione: 8^-16 vcc - 12V Salt, auto 
Assorbimento a rjposo: 120 mA Tot. 
Temperatura di funzionamento max: 90SC 
Assorbimento a pieno carico su 4 ohm: 4A 
Assorbtmento a piano carico su 2 ohm: 6A 
Pot. musicale 2 ohm 60+60W 120W Tot. 
Pot. RMS su 2 ohm 30+30W off. SOW Tot. 
Impedenza altopartanti: 2-4-6-8 ohm 
Risposta in ffequenza: 20 Hz-e25 khz-ldB 
Sensibility d'ingresso pilotato con autoradlo: 2,3 V eft. 
Possibility di variare la sensibility d'ingresso a 50^60 mV o meno. In adatta- 
mento aile piastre di riproduzione, o altre sorgenti che necessitano di eleva- 
ta sensibility. 
Impedenza d'ingresso: 30 Kohm 
Rapporto S/N: 80 dB 
Distorsione 1 KHZ 15 W eff.: 0,05% 
Distorsione 20 Hz+20 Khz: <1% 
Adattato nel Kit per ingresso autoradio. DC 4060 L. 59.000 

Non piu problem! d'amplificazione con quest! 

nuovissimi «Power-pack» 

Con i'esclusiva fecno/og/a di oostwzione gll integrati reallzzati in Thick-film, unitamente a pochi 
componenti passivl estami forma no un dispositivo ampf/ffcafore di qualHi elsvata. Garantiscono: alia 
sensibility d'ingrBsso, nolsvoli potenza d'uscila, trequenze di r/sposta molto ample, pur mantenando 
i loro velori in distorsione estremamente bassi. 
Le loro eccezionall prestazioni acquistano un signiticato maggiore se si tiene conto delle ridottissime 
dimensioni di questi dispositlvl che, grazie alia loro sempticitd di assemblaggto ed alia assenza tota- 
le di tarature, a ,montaggfo ultima to ci lasciano affermare, con sicurezza, che i success/ realizzativi 
non mancheranno anche... e soprattutto, per i non addetti ai «Lavori». 
Quest/ amp////cafor/ delle serie DC - 050 - 070 - 09CW, sono stati studiati espressamente per le sono- 
rizzazioni a livello protessionale (e non) data la loro perticolaritd di poter pilotare casse acustiche 
con bassa impedenza (normalmente nell'ordine dei 4 OHM o meno) senza che le loro prestazioni 
possano essere minimamente alterate. Vi elenchiamo di seguito diverse app/zcaz/orj/ di questi nuo- 
vissimi dispositivi; 
Per sonorizzare alberghi, discoteche, bar, tavernette, sale conferenze, chiese, impianti sportivi, stru- 
menti musical! e miile altri usi ove sia richiesta potenza, fedeltA. affidabim e robusfezza. 
Troverete inoltre nel Kit, assiame a tutti I materiali di montaggio. le caratteristiche parf/co/aregg/afe, 
e numerosi schemi applicativi d'utilizzo della suddetta sehe. Le dimensioni di questi amplificatori di 
potenza. esctuso radiatore e a//menfafore, sono confenute in 700x60 mm, Potrefe cos/ reafizzare, 
usando fras/ormaton Toroidali dei tinali di potenza Super Piatti nell'ordine dei 60+70 mm. d'altezza, 
dalle prestazioni veramente eccezionall. 

Descfl, llinw 
Vofl AllTifntulone • uro C6<ilral« 

Anorb « poi max 
Paten za 0*1 iraaiormatora mono (al«r*o} 

Poionza Ponle rabdr v/a mono (sloraof 
Capaci'.A d Fdtro mono islereo) 

Tanjiona oltarnata sul irasf mono e (aUMOQI 
F'jslblla d usciia 

Impadama flllojjarlani 
Pol duaciu ■u 4 Oftm jiu 5 Obmi 

Auorb a ripoto mirt. (max) 
Sflf-sibil iA m ingmao par pot ma* 

RaBtstanza lermica 0«i d BSipalore 
DC 050N ♦35Vcc 2.4A 120 W (SAOW) 200V 6A 1200V lOAt 

2X 4700 yF 40V 2X 110000 uF 40V) 
2470/26V 2.4A I25/0/25V 4.aA> 2.5A Rapldo 4 ,5 On m 60W 140W( 30 mA (60 mA) 460 mV I.TVW 

DC 070M +40VCC Z.BA 160W t320W» 200V ftA 1200V 16A| 
2X 4700 UF 50V 2X (10000 uF 5QV) 

2a/o/2ev 2.SA (26/0/20V 5,6At 3A Rapldo 4 Ofl m aow (50 W1 30 mA (60 mAi 530 mV 1.4VW 

DC 090M i43 Vcc 3A 20OW t400W> 200V «A 1200V 16A) 
2X 4700 oF 50V 2X 110000 UF Mm 

30/0/30V 3.3A 13070730V B,6A> 3.5A RapiOo 4 <3 Oirn 100W (OSWl 30 mA (60 mA) 600 mV I'/W 

Daittl- ilww 
MASilma 
ammnsM 

On arm tot. 20 Hi *20 KHz 
Rumore liptco duscita 

Hisposta m •raquttnia —3 dB tL) (HI 
Impedema d ingzeuo 

Oistoraiooa (MO ( 70 Mi. 7 KHl 4:1 
Rapporto S7M 

Guadagno y-allo chluao tTypI 
Guadagna analid apwto ITyp) 

Tartiipna OHMH 0 uicita max 
DC 050M »*C 50.06% 0.3 mV 10 Hi too KHl 30 KoJvm ^0.15% 94 dB 30.5 08 50 OB +50 mV 
DC oroM 90'C <0,06% 0.3 mV 10 Hi 100 KMi 30 Kahm ^0,15% 95.6 dB 30.5 08 60 OB + 50 mV 
DC 090M wc <0.06% 0.3 mV 10 Hi 100 KMi 30 Kphm 50.15% 97 dB 30.5 00 BO OB + 50 mV 

Insuperabili: 

nel prezzo, nelle 

dimensioni e 

nelle prestazioni! 

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

DC 090 - 100W RMS L. 98.600 

I NOSTR) KITS Lt POTRETE TROVARE ANCHE NELLA VOSTRA CITTA CHIEDENDOU NEI MIGLIOR1 NEGOZ1 SPECIALtZZATt 

□ CE 

COMPONENTI ELETTRON1CI s.r.!. 
40128 Bologna (Italy) - Via Donato Creti, 12 
Tel. (051) 357655-364998 - Telex 511614 SATR) 1 

Cercasi Rappresentanti 
e Concessionari per 

zone libere 



 ** 

La pratica 

delle misure 

elettroniche 

Sommarlo 

Fondamenti della metrologia - Lo strumento multiplo 
come multimetro universale - Misure digital! - Cenni 
sull'oscilloscopio - Importanti strumenti di misura di 
laboratorto. 

'wriche r 

STRUMENTI 
Wwi 

TO 

Cod. 8006 L. 11.S00 
(abb. L. 10,350) 

II libra illustra le moderne tec niche di misure elettro- 
niche applicate alle ormai classic he misure di fens (one, 
cor rente e resistenza, come a quelle piu complesse, 
riehiedenti costose appareccO/afure non alia portata di 
tutti. 
La trattazione mantiene sempre un taglio prettamente 
pratico, applicativo, con la teoria ridotta ai minimi termi- 
ni: descrizione, modality di cosfruz/one ed esempi d'im- 
piego degli strumenti di misura nei circuiti elettronici. 
II libro cos), meffe in grado 11 lettore di pofers; costruire, 
con II tempo, un affrezzafo lab oratorio domestico. In 
questo modo si ottiene un duplice risultato: non solo si 
risparmia denaro, ma anche si acquisiscono nuove co- 
noscenze net campo deU'elettronica. 

La migliore tecnofogia europea 
al prezzo piii competitivo 

D 

HM 204 
• 20 MHz - S roV 
• CRT rettangolare 
• reticolo inciao 
• sincroriizzazione fino ad ottre 40 MHz, trigger aiternato canals l/l I 
• do p pi a traccia 
• fimztonamento X-Y, so mm a e differs nza 
• base del tempi in 21 pass! da 0,5 psec a 2 sec 
• espansione x 10 
• base del tempi ritardata per un'age vole analisi del segnale, 

7 pass! da 100 nsec a 1 sec. 
• Hold-off regolablte 104-1 
• prova compooentf 

L. 895,000* 
Sono disponibilf inolfre i seguenti modelli; 
HM 307 
• 3" - 10 MHz - S mV 
• monbtraccia con prova cortiponenti 
o sincronizzazione fino a 20 MHz L, 380.000* 

HM 203-4 
a 20 MHz - 2 mV 

CRT rettangolare 6 x 10, reticolo incise 
doppia traccia 
sincronizzazione fino ad oltre 30 MHz 
funzionamento X-Y 
base dei tempi da 0,5 ps a 0,2 s in 13 passi 
espansione x 5 

L 635.000" 
HM 705 
• 70 MHz - 2 mV 
• CRT rettangolare S x 10-14 kV post accelerazione 
t reticolp fnciso 
• sincronizzazione firio a 100 MHz 
• fuhziOnamento X-Y e sorrtma/differenza oanali 
i base tempi in 23 passi da 50 ns a 1 s ritardabile 100 ns - 1 s after delay 

trigger 
• espansione x 10 
■ Hold-Off regoiabile 

L. 1.389.000" 
" I prezzi sono comprenslvi di una sonda 1 -e io per ii modello HM 307 e di 
una coppia di sorde 1 4 10 per i rimanenti modelii e sono legati ai cambio 
di 1 DM = L. 562, (30 settembre 1932) 

IIMTERrOATIOMAL s.r.l. 
iVJa I, 83 Vinci, 43 - 20090 Tr«zrtoo S N 
Tel. 02/4455741/2/3/4/5 - Tlx.TELINT I 312827 

: Via Sslaria, 1319 ■ aOlSaRoma 
Tel 06/8917058-6910312 - Tl>. TINTRO I 614331 

I Locality Casa Rosea - 52020 Castelfraoco di Sepra (AO) 
Tel 055/964237 

MILAMO 
ROMA 
TOSCAWA 
Age nil: 
PIEMONTE :TELMA - P.Zia CWfOOI. 12- 10145 Torino 

Tei. 011/740984 
TRE VENEZIE lELPAV - Via Qragni. 17/A - 35010 Cactorregne (PO) 

Teii 049/7(11177 
EW. ROM AON A cEEETTRONICA DUE - Via Zaao, 2 - 40123 Bologna 

Tel 051/375007 

C Eft CAS I RIVENDtTOR) ZONE LIBERE ■ 

4 



Dove posso trovare un amplificatore 
operazionale quadrupto con tensione 

d offset di 2mV? Quale sistema di sviluppo 
puo supportare la CPU 8085?'iChi produce 
una RAM dinamrca di 16 K con tempo dt 
accesso inferiore a 300 mA? Che note di 

appficazione esislono per i convertitori A/D 
veloci? 

tn che tipo di conlenitore 6 presentato 
questo circuito integrate? ... 

Th 1D 

li 

.0 >IU' 

13 
Q ' 

m m 
& G C 

■>sSs 
Mm 

Ci si pud rassegnare subito. cercare invano 25 ore al giorno 

a 

K 

m 

consuttare semplicemente 

IC-Mqster 1982 
2 volumi - 11 sezioni - 3200 pagine - 6 aggiornamenti 

Circuit! digital! 
Circujtt di interfaccia 
Circuit! linear! 
Memorie 
Microprocessor! 
Schedc per microcomputer 
Schede di memoria e di 
aupporto per microcomputer 
(nuova sezione) 
Circuit! integrati milltari 
Circuit! integrati "custom" 
PROM {nuova sezione) 
Oltre 50.000 integrati 

• Tutti i parametrl piu 
import anti 

• Elenco delle equivalenze 
• Note di applicazione 
• 13.000 variazioni r is petto 

aii'edizione 1981 
• Introduzione in 5 llngue: 

inglese - tedesco - frahcese 
spagnolo- giapponese 

• 160 costruttori di circuit! 
integrati 

• tndirizzi completi di 
produtfori e distributor) 

I Tagtlando d'ordlne da jnviare a: 1 GHUPPO EDITORIAUE JACKSON s.r.). - Via Roseilini, 12 - 20124 Milano 1 

■ □ Invialemi una copia [due volumi + aggiornamenti) dell'IC-Master 1982 

Nome 

Cognome 

Via  Cap. 

Codice Fiscaie (per aziende) ,, 

Prezzo per entrambi i volumi (aggiornamenti compresi): L. 145.000 
(IVA e spese d! spedizione incluse), I volumi non possono 
ess ere inviatt separatamente. 

□ Ailego assegnb di L, 145,000 
I Non si effettuano spedizioni contro ass eg no - I versamenti possono 

essere effettuati anche Iramite vaglia postale o utiiizzando il ccp n° 
. 11666203 intesiato a Gruppo Editorials Jackson - Milano (In questi casi I 
I spectficare la causaie del versamento). 

a GRUPPO EPITORIALE JACKSON PUBBLKAZIOHI TECNKHE PltOFESSIOMUJ. 
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Svegna digitals, cifre Jumlnose 

LIRE 15.000 
s®! ^ 

SO'66 

* Cuff (a fonica stereo tipo aria 
aperta, simile a quetla in dotazione 
al riproduttore. 
LIRE. 10.000* o 

> 

% r 

Jli 

V 

/ ^ j 

56/2 
Riproduttore stereo compatto 

LapparecchJO viene fomito con una 
cuffia (nella foto) in dotazione 

LIRE 50.000 * 

V 33 

mt 

38 
3B '"Wonale 

Q/ologh 
36 Z^chiavi p'ff """ttons,; 

$S GENERAL QUARTZ 
TEL. (045) 917220 

VIA NAPOLEONE, 8 
37138 VERONA 

0 9 T "fio 
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66/14 
Calcolatore mlntcard lux - pertna orologio. 
custodia in omaggio - LIRE 16.000, 

66/14.2 
Calcolatore minicard fux + penna biro 1: 
custodia in omaggio - LIRE 10.000, 

ORDINE MINI MO LIRE 100.000. FARE L'ORDINE PER ESPRESSO E SPEDIRE ALLA GENERAL QUARTZ, VIA NAPOLEONE 8 - 37138 VE- 
RONA (TEL. 045/317220) NON SI EVADONO ORDINl SPROVVIST1 D! NOME. COGNOME. INDIRIZZO, NUMERO Dl TELEFONO, CODICE 
F1 SCALE O PARTITA IVA, 1 PREZZI Si INTENDONO PlO IVA 18% E TRASPORTO, PAGAMENTO CONTRASSEGNO, ASS I EM E ALLA 
FORNITURA VI SARA INVIATO IL CATALOGO GENERALE E MENSILMENTE SARETE AGGIORNATI SU TUTTE LE NOVITa DEL 
Sbl l ORE. Al SIGG, CLIENTl SARA INVIATO SU RtCHIESTA, IL CATALOGO DEI COMPONENTI ELETTRONICl. I PRODOTTI POSSONO 
VARIARE NELLESTETICA MA NON NELLE CAR ATTERI ST ICH E, PER I PRODOTTI CONTRASSEGNATI CON ★ L'lVA SI INTENDE AL 20%. 



18° BIAS Convegno Mostra Intemazionale 

delTAutomazione Stmmentazione 

Edizione 1983 dedicata alia MICROELETTRONICA 

Fiera di Milano 

22-26 Febbraio 1983 

y 

COMPONENTI ELETTRONICI 

MICROCOMPUTER 

STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 

SUsTEMI DI PRODUZIONE E COLLAUDO 

SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI 

EXO.M. Ente Itaiiano Organizzazione Mostre 
Segreteria della Mostra 
Viale Premuda, 2 - 20129 Milano (Italy) - Tel. (02) 796.096/421/635 - Telex CONSEL 334022 



festa grande in edicola 
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