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TUTTA L ELETTRONICA 

LELETTRONICA X 
ELETTRONICA OGG1 \ 
AUTOMAZIONE OGGI 

ELEKTOH \ 

Component! attlvi 
Discreti di potenza • • 
Discreti piccolo segnale • • • 
Integrati lineari • • • 1 
Integrati digitali • • • 1 
Integrati MOS • • • 1 
Microprocessori e memorie • • • 
Component! passlvi 
Resistori • • 1 
Condensatori • • 
Commutator! • •1 
Trasformatori • • 
Circuiti ibridi • • • • 
Component! elettromeccanici 
Tendenze di sviluppo • • 
Ricerca, sviluppo e tecnologie • • • 
Vendita, distribuzione, acquisto • 
Trattamento immaglnl • • • • 1 
Llnguaggl dl programmazlone • • 
Servizio e sviluppo • • 
Esempi di programmi ILK 
Confronti • 
Elaborazlone datl a distanza • 
Retl datl - vedi anche Comunicazioni, 
Industria e scienza • • 

Memorie datl e support! datl • • 
Ricerca e sviluppo • 
Sperimentazione e applicazione • • 
Trasmisslone datl • 
Nozioni fondamentali nell'industria 
e nella scienza per telefono, per radio • • • 
Tecniche digital! • • 
Nozioni fondamentali • • • 
Nozioni specialistiche • • 
Eleltronlca per folografia e film • 
Interfacce • • • • 
Elementi-base per apparecchiature 
periferiche • 

Circuiti per computer da tavolo • 
Comunicazioni 
Nozioni fondamentali • • •1 
Tecnologie per uffici • 
Terminali • • • 
Reti • • 
Nuovi mezzi (Videotex, Teletext 
e Posta elettronica) • 

X 
X 

Telefono e apparecchiature aggiunte 
Antenne 
RADAR 
Trasmissioni CB 
Laser, oploelettronlca, fibre ottlche 
Nozioni fondamentali 
Nozioni specialistiche 
Ricerca, sviluppo e industria 
Eleltronlca di potenza 
Nozioni fondamentali 
Nozioni specialistiche 
Informazione sul mercato, novilS 
Eletlronlca medlcale 
Nozioni fondamentali 
Nozioni specialistiche 
Resoconti delle fiere da lutto 11 mondo 
Strumentl dl misura per laboratorio 
Radioamalori - vedi anche 
Comunicazioni 
Nozioni fondamentali 
Nozioni specialistiche 
Test apparecchi 
Inchiesfe 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 
Nozioni specialistiche 
Test apparecchi 
Tecniche Hi-Fi 
Tecniche Broadcasting 
Tecniche di trasmisslone e ricezione. 
tecniche antenne 
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GRUPPO EDITORIALE JACKSON 

SERVIZIO ABBONAMENT1 

.la sicurezza di scegliere il meglio. 

Nozioni fondamentali 
Nozioni specialistiche 
Tecniche per studi 
Manutenzione e servizio 
Istruzione e professlone: vedi anche 
Inchieste sul mercato del lavoro, 
Informazione, Sussidi didattici 
Reallzzazlonl pratlche 
Hobbyelettronica 
Scuola e formazione professlonale 
Elettronica in casa 
Industria 
Fabbrica, Servizio e Manutenzione 
Tecniche dl misura 
Nozioni fondamentali 
Nozioni specialistiche 
Sistemi a microcomputer 
Nozioni fondamentali 
Impiego di computer realizzati 
su unica piastra a circuito stampato 
Architettura 
Sistemi di funzionamento 
Ampliamento sistemi 
Sistemi di sviluppo 
Controllo hardware 
Applicazioni hobby 
Ideazione e sviluppo 
Informazioni di mercato 
Sistemi multiprocessori 
NovitS 
Test periferiche 
Corsi programmazione 
Controllo programmi (software) 
Elaborazione testi per scuola 
e formazione professionale 

f s . > v. 

Microprocessor! 
Nozioni fondamentali • • • 
Tecniche dl automazione della misura 
e dei dati • • 

Elettronica consumer • • | 
Modelllsmo • 
Tecnologie dl produzione 
e fabbrlcazione • 
Automazione di processi • • 
Nozioni fondamentali • • 
Nozioni specialistiche • 
Sensor! e regolalorl 
Nozioni fondamentali • • • 
Nozioni specialistiche • 
Trattamento segnall • • | 
Celle solar! 
Nozioni fondamentali • • • 
Nozioni specialistiche • 
Software - vedi anche Linguaggi 
programmazione • • • • 
Sintesi della voce • • • 
Tecniche di controllo e regolazione • 
Nozioni fondamentali • • 
Nozioni specialistiche • 
Robollca • • 
Sistemi dl controllo • • 
Automatic Test Equipment • • • 
Test - vedi anche Strumenti di misura, 
Misure • • 
Audio • | 
Video • | 
Software microcomputer 
Hardware microcomputer 
Protezione dell'ambiente e elettronica • • • • j 
Recension! di llbrl • • • • | 
Video • • 1 
Test apparecchi • 1 
Nuovi mezzi (Videotex. Teletext, 
Prestel) • • 
Tecniche di ricezione/trasmissione 
Nozioni fondamentali *1 Nozioni specialistiche • 
Tecniche per studio • | 
Manutenzione e Servizi • 



TUTTA L'INFORM ATICA 

INFORMATICA OGGI 

BIT 

LELETTRONICA 

Hardware 
Unit^ central) 
Super computer 
Main frame 
Supermini a 32 bit 
Minicomputer a 16 bit 
Microprocessori a 16/32 bit 
Microprocessor! a 8 bit 
Microcomputer single-chip 
Micro bit-slice 
Memorle centrali 
Memone cache bipolar! 
RAM statiche 
RAM dmamiche 
ROM 
E PROM 
Memorle di massa 
Unita a dischi rimovibili 
Unita a dischi Winchester da 14 inches 
Unita a dischi Winchester da 8 inches 
Unita a dischi Winchester da 5, 25 
inches 
Unita a floppy 
Unita a minifloppy 
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 ottici 
Dischi a stato solido 
Memone a bol e 
Memone EEPROM 
Term na 
Unita CRT alfanumenche 
Unita grafiche storage 
Unita grafiche refresh 
Unita grafiche raster-scan 
Unita a colon 
Unita a plasma 
Display video a LED 

_ Display video a cristalli liquidr 
Stampantl 
Unita seriali ad aghi ad impatto 
Unita seriali a margherita 
Unita parallele 
Unita elettrostatiche 
Unita termografiche 
Unita a Laser 

Apparecchiature per trasmissione 
dati; i 
Accoppiatorj acustici • a 
Modem • o 
Modem eliminator • n 
Multiplexer • mm 
Concentratori ■ M * 
Controllori di linea • ID 
Communication Processor • in 
Sottosistemi X.25 • in 
Sottosistemi SNA • in 
Retl local) 
Broadband • • 
Baseband • a 
Schemi a polling • m 
Schemi CSMA/CM • a in 
Schemi token passing • • a 
Cavi coassiali • o in 
Fibre ottiche • a in 
Computer graphics 
Sistemi integrati • • m 
Terminal! grafici intelligenti • • in 
Plotter a penna • • in 
Plotter elettrostatici • • in 
Digitalizzatori • a m 
Joystick • • 
Mouse n n 
Sistemi industrial! 
Controllori programmabili • n 
Unita CAD/CAM • • • n 
Sensori controllori di processi • n 
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.la sicurezza di scegliere il meglio. 

Interfacce A/D e D/A Software tool 
Robot Screen Editor 

Form editor Software 
Debugger simbolici Sisteml operativl 
Query Single user 
Report writer Real-time 
Application generator Multi-tasking 
Protocolli di comunicazione Multi-processor 
Asincrom Time-sharing 
Smcrom A memona virtuale 
BSC Con intelligenza artificiale 
SDLC Linguaggi 
HDLC Assembly 
SNA Interpreti 
X.25 Compilatori 
Bus contention Linguaggi procedural! 
Srumentl applicativi Linguaggi strutturati 
Word Processing Linguaggi di Query 
Posta elettronica Linguaggi non procedurali 
Simulator"! fmanzian Linguaggi "naturali 
Gestori di agenda File management e data base 
Package grafici Indexing 
Package scientifici Ashing 
Package ammimstrativi Data Base gerarchici 
Package industrial! Data Base reticolari 

Data Base relazionali 
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eleltronica 

oca 

Rivista di elettronica professionale, 

componenti, strumentazione 

e telecomunicazioni 

Elettronica Oggi e la prima rivista del 
Gruppo Editoriale Jackson. 
Una testata che da quindici anni si e impo- 
sta al lettore italiano come la "sua" rivista 
di elettronica professionale. 
Di gran lunga la piii letta in Italia, e ormai 
divenuta I'indispensabile mezzo di ag- 
giornamento per tutfi i tecnici e professio- 
nisti di elettronica. 
Un successo che si e conquistata e man- 
tenuta aggiornandosi essa stessa e sa- 
pendosi mantenere su un elevato stan- 
dard di qualita editoriale. 
Da quesfanno, con grafica e contenuti 
rinnovati, Elettronica Oggi ha proposto 
ogni mese uno speciale su argomenti tec- 
nici e applicativi di estrema attualita, pre- 
sentando un'informazione completa su 
prodotti. applicazioni, nuove tecnologie, 
nolizie di mercato. in Italia e aM'Estero, nei 
tre settori-chiave in cui la rivista svolge il 
proprio ruolo informative; componentisti- 
ca, telecomunicazioni, strumentazione. 

Gli special! dell'anno 

Per farsi un'idea deH'estrema attualita dei 
temi trattati, basta scorrere I'elenco degli 
special! '82. Francamente nessuno, in Ita- 
lia, ha fatto di meglio! 
Sintesi della voce - Elettronica e agricol- 
tura - II microprocessore ha 10 anni - Mi- 
crocomponenti - Chip carriers - Logica a 
gale array: circuit! custom e semicustom - 
I controllori programmabili - Memorie a 
semiconduttore - Circuiti ibridi:filmspes- 
so e film sottile - L'elettronica nell'auto 
(Autonica) - Affidabilita dei componenti 
elettronici - Video Game. 
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elector 

La rivista di elettronica, scienza, 

tecnica e diletto. 

Dal 1983 anche Elektor, il piu prestigioso 
mensile europeo di elettronica perappas- 
sionati, tecnici e hobbisti, 6 pubblicato in 
Italia dal Gruppo Editoriale Jackson. 
Pubblicato in quasi tutte le principal! lin- 
gue europee (inglese, francese, olandese, 
tedesco, spagnolo, greco e italiano), 
Elektor ha acquisito un successo che si 
puo ragionevolmente basare su quasi 
500.000 copie in tutta Europa. 
La prima edizione, uscita nei Paesi Bassi, 
nacque 23 anni fa: un successo che non 
ha precedenti in Europa. in questa fascia 
di lettori. 
Ci6 che contraddistingue Elektor e I'ap- 
proccio alia materia: semplice, ma non 
per questo meno approfondito; di estre- 
mo interesse sia per lo sperimentatore sia 
per il professionista di elettronica, 
Proponendo realizzazioni e sperimenta- 
zioni pratiche. tutte originali, con I'impie- 
go dei piii moderni componenti discreti e 
integrati, Elektor stimola i propri lettori a 
seguire da vicino ogni progresso in elet- 
tronica, con tutte le migliori indicazioni 
tecniche e divulgative di supporto. 

Gli special! dell'anno 

Elektor non e solo una rivista; e tutta una 
serie di pubblicazioni al contorno, che ri- 
assumono le migliori applicazioni euro- 
pee di elettronica, con tutta una serie di 
progetti collaudati da una redazione in- 
ternazionale. 
Un numero speciale, edito annualmente, 
presents i 100 progetti migliori: tutti ga- 
rantiti e testati. 
Dal 1983 Elektor e Jackson: un'ulteriore 
garanzia di professionalit^. 
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La prima rivista europea di personal 

computer, software e accessori. 

Anche con Bit, il Gruppo Editoriale Jack- 
son d stato lungimirante. 
£ curioso (e ci rende orgogliosi) il fatto 
che Bit sia la prima rivista europea di per- 
sonal, home e business computer. 
Una pubblicazione stimolante per chi 
vuol vivere I'affascinante avventura tecni- 
ca offerta dal mondo dei piccoli sistemi. 
In un mercato in crescente espansione, 
Bit e divenuta ormai il leader incontrasta- 
to sul piano editoriale: per la serietS, com- 
pletezza e tempestivitS dei suoi "Test", 
per i programmi dedicati pubblicati ogni 
mese, per il ruolo formativo che la rivista 
ha assunto fin dall'inizio, accompagnan- 
do nella crescita cullurale e lecnica I'hob- 
bista, il tecnico, ('appassionato di perso- 
nal computer. 
£ la piii letta tra le 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 ultime novita 
del mercato. 

Gli special! deH'anno 

Gli speciali di Bit sono i Test sulle ultime 
novite nei personal, o meglio i BITEST, 
divenuti ormai un classico, per il metodo 
di analisi, sia hardware sia software, le 
fotografie, il contenuto tecnico e profes- 
sionale dell'informazione, 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. 

Personal Software apre un capitolo nuovo 
nell'editoria legata ai personal compu- 
ting: 6 una rivista di software, dedicata a 
due tipi di lettori: coloro che giS posseg- 
gono un personal (o intendonoacquistar- 
lo entro breve) e coloro che, pur non pos- 
sedendo un personal, si interessano di 
software in BASIC, di programmi e siste- 
mi operativi per personal. 
Di personal, in Italia, ne esistono circa 
30000; un'ottima base di lettori da cui, fin 
dal primo numero, uscito nel giugno '82. 
sono provenuti una miriade di suggeri- 
menti e consigli. 
Personal Software e una rivista attualissi- 
ma. interattiva con il lettore, realizzata 
con una formula del tutto nuova. 
Una prima sezione 6 dedicata ad articoli 
generali, di approfondimento teorico di 
certi aspetti e problem! di software. La 
seconda sezione e fatta di programmi, gte 
predisposli, testati e pubblicati insieme ai 
relativi listati, dedicati ai personal piii dif- 
fusi sul mercato. 
Quando e tecnicamente possibile, lo stes- 
so programma e pubblicato nelle varie 
versioni, relative alle macchine su cui puo 
operare. 
Personal Software e la rivista per i veri 
"amatori" dei personal, per un pubblico 
giovane, intelligente, dinamico come il 
mezzo stesso a cui si rivolge. 

Gli speciali dell'anno 

Personal Software e appena nata: non si 
puo quindi pubblicare un elenco di spe- 
ciali. Ricordiamo, tuttavia, alcune iniziati- 
ve che gte hanno riscosso notevole suc- 
cessor la pubblicazione, in omaggio, della 
GUIDA AL SOFTWARE pubblicato sulle 
riviste italiane; una testimonianza del ser- 
vizio informative completo che il Gruppo 
Editoriale Jackson intende proporre, con 
questa nuova iniziativa. 
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Alcuni 
esempi 

22 numeri 
L. 35.000 
anziche 

11 numeri 
L. 31.000 
anziche 
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SERVIZIO ABBONAMENTI 

EO+ IE 

EO+ AO 

EO-f- IO 

IO + BT 

BT+ IO 

EO-f- I E 

EK+ AO 

8 numeri 
L. 19.000 
anziche 

12 numeri 
L. 24.500 
anziche 

L. 30.00U 

+ EK 

+ IO 

+ BT 
+ PS 

+ I'E 

tutte le riviste ... 

L. 64.000 

L. 48.000 

L. 55.500 

L. 50.500 

L. 59.500 

L. 84.500 

L. 52.000 

L. 93.000 

L. 86.500 

L. 88.500 

L. 88.000 

L. 76.500 

L. 83.500 

□ □ 
□ ■ 
□ □□ 

□ □ 

L. 102.500 □ □ □ ■ 

L. 249.000 □ □ □ □ 

LEGENDA □ I'E = I'ELETTRONICA ■ EO = ELETTRONICA OGGI 
S AO = AUTOMAZIONE OGGI □ EK = ELEKTOR 
■ IO = INFORMATICA OGGI □ CW = COMPUTERWORLD 
□ BT=BIT □ PS = PERSONAL SOFTWARE 
ED SM = STRUMENTI MUSICALI 



11 numeri 
L. 26.500 
anziche 

38 numeri 
L. 60.000 
anziche 
L 7S.000 

11 numeri 
L. 26.000 
anziche 

L. 23.000 

10 numeri 
L. 28.000 
anziche 

I. 35.000 

10 numeri 
L. 24.000 
anziche 

ABBONAMENTO CUMULATIVO A DUE 
O PIU' RIVISTE CON SCONTO PARTICOLARE 

Tutti coloro che sottoscrivono abbonamenti a due 
o piii riviste godono di un prezzo ulteriormente 
agevolato, come appare nella seguente tabellina. 
Abbonamento a due riviste somma dei prezzi scontati 
delle due riviste - L. 2,000. 
Abbonamento a Ire riviste somma dei prezzi scontati 
delle tre riviste - L. 4,000. 
Abbonamento a quattro riviste somma dei prezzi 
scontati delle quattro riviste - L. 7.000. 
Abbonamento a cinque riviste somma dei prezzi 
scontati delle cinque riviste - L. 10.000. 
Abbonamento a sei riviste somma dei prezzi scontati 
delle sei riviste - L. 13.000. 
Abbonamento a sette riviste somma dei prezzi 
scontati delle sette riviste - L. 16.000, 
Abbonamento a otto riviste somma dei prezzi scontati 
delle otto riviste - L. 20,000. 
Abbonamento a nove riviste somma dei prezzi 
scontati delle nove riviste - L. 25.000. 

N.B. - Per sottoscrivere abbonamenti utilizzate 11 modulo di c.c.p. 
inserito in questo fascicolo oppure inviate un assegno o 
un vaglia posfale al nostro ufficio abbonamenti. 
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i 
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IL SUPERPREMIO PER TUHI 

Un meraviglioso viaggio 

nella Silicon Valley 

A sud di questa baia c'e la favolosa 
Silicon Valley: il paradise della mi- 
croelettronica e deN'informatica. 
Quasi tutte le Industrie "che conta- 
no" ci sono; anche il Gruppo Edito- 
riale Jackson, con la propria sede 
di Sunnyvale, Tra tutti gli abbonati 
sar^ sorteggiato un viaggio sog- 
giorno della durata di una settima- 
na. 
Sarete ospiti della GEJ Publishing 
Group, visiterete la splendida e so- 
leggiata California, 

* 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
1) II Gruppo Ediloriale Jackson srl 

promuove un concorso a preml 4) 
in occasione della campagna 
abbonamenli 1983. 

2) Per partecipare al concorso d 
sufficiente sottoscrivere un ab- 
bonamenlo 1983 ad almeno una 
delle nove riviste Jackson enlro 
il 28.2.1983. 5) 

3) E previslo un premio (viaggio 
soggiorno) da sorteggiare fra 
tutti gli abbonati a nove premi, 
unoperciascunarivista, dasor- 6) 
teggiare fra gli abbonati alle 

singole riviste. 
Gli abbonati a piu di una rivista 
Jackson avranno dirilto all'in- 
serimenlo del proprio nominati- 
vo per I'estrazione relativa al 
viaggio soggiorno tanle volte 
quante sono le riviste cui sono 
abbonati. 
L'estrazione del premi indicali 
in questo annuncio avverra 
presso la sede Jackson enlro II 
30,6.1983. 
L'elenco del vincilori e dei pre- 
mi sara pubblicato su almeno 

sei delle riviste Jackson subllo 
dopo I'estrazione. II Gruppo 
Editoriale Jackson inollre. ne 
dara comunicazione scrilla ai 
singoli vincitori. 

7) I premi verranno messi a dispo- 
sizione degli avenli diritlo entro 
60 giorni dalla data di estrazio- 
ne. 

8) I dipendenli, i familiari. i colla- 
borator! del Gruppo Editoriale 
Jackson sono esclusi dal con- 
corso. 

L'ELETTRONICA 
Apple II - Uno dei piu diffusi e presti- 
giosi personal computer. Infinite pos- 
sibilita di utilizzo. 48 Kbyte RAM. 

m 

ELETTRONICA OGGI 
TEK 2213 - L'oscilloscopio T ektronix a 
2 canali DC 60 MHz - 20 mV/div. 50 
MHz 2 mV/div. II sognodi ognitecnico 
e laboratorio elettronico. 
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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 il nuovo mondo della ro- 
botica. A portata di "Basic", 

COMPUTER WORLD 
Rainbow 100 - II superbo computer 
Digital Equipment al vertice della 
gamma personal. Doppio processore, 
da 64 a 256 Kbyte RAM, 2 floppy disk 
da 600 Kbyte. 

9s - 
\\ 

N 
2? 

ELEKTOR 
Junior Computer - II computer didatti- 
co in kit che ha entusiasmato gli hob- 
bisti di tutti i paesi europei. 

INFORMATICA OGGI 
Epson MX100 - La stampante a impat- 
to famosa in tutto il mondo. Massima 
affidabiiita e ottime prestazioni. Una 
periferica d'eccezione. 

GRUPPO EDITORIALE JACKSON 
SIHVIZJO ABBONAMBTTI 
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BIT 
Spectrum - II nuovo entusiasmante 
personal Sinclair. Incredibili capacita 
grafiche a colori. Un gioiello di tecno- 
logia e miniaturizzazione. 

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

STRUMENTI MUSICALI 
Roland HP 70- II pianoforte elettroni- 
co portatile con prestazioni professio- 
nal. 75 lasfi. effetto chorus, touch- 
control per la dinamica su ogni tasto. 

RISERVATO 

A CHI 

SI ABBONA 

ENTRO 

IL 28-2-,83 
v ^ 

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



ENC1CLOPEDIA Dl El 

k 
un'opera unica, completa, rigorosa, aggiomata, ma U 

Un'opera seria 

perche I'Elettronica 

e rinformatica 

sono una 

cosa seria 

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

partire da gennaio 1983 in tutte le edicole a L 2.500 al 
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 I'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 colori, 2200 illustrazioni a colon 
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GRUPPO EDITORIALE JACKSON 
DIVISIONE GRAND! OPERE 

iTTRONICA EINFORMATICA 

icile e scorrevole. che tutti possono capire 

Realizzata 

in collaborazione 

con il Learning Center 

Texas Instruments 
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ELETTROTECNICA 
• Costituzione della materia • Conduzione, 
resistivity, ecc. • Corrente-Tensione- 
Resistenza • Circuito elettrico • Kirchhoff 
ed altri metodi risolulivi (Thevenin, Norton, 
Sovrapposizione) • Lavoro, Potenza. Ren- 
dimento • Campo magnetico • Campo elet- 
trico • Circuito Magnetico • Induzione e 
Auloinduzione • Bobina • Condensatore • 
Corrente Trifase • Potenza Trifase • Ampe- 
romelri, Voltmelri, altri strumenti di misura 
• Funzionamento del Irasformatore • Gene- 
ratore, molore • Motore a c.c. 

ELETTRONICA ALLO STATO SOLIDO 
• Principi fisici dei tubi • Triodo • Diodo a 
semiconduttori • Curve caratteristiche dio- 
do e impieghi •Transistori •SSI, LSI, VLSI, 
Gate Array •Tecnologieelettroniche (Bipo- 
lari, Mos, Cmos) • FET, MOSFET • SCR, 
DIAC, TRIAC • Oploelettronica (LED, LCD, 
CCD, Plasmadisplay,...) • Relais • Protezio- 
ni • Fotocellule, Fotodiodi, Termistori, Pan- 
nelli solari • Touchcontrol 
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ELETTRONICA DIGITALE Vol. 1 
• AND or NOT • Sistemi di numerazione • 
Codici • Algebra di Boole • Karnaugh • Co- 
dificatori • Decodificatori • Matrici • Selet- 
tori • Multiplexer • Comparator! • Addizio- 
natori • Sottrattori • RTL, DTL, TTL, FST, 
TTL S • NMOS, PMOS, VMOS. CMOS, F L • 
flip-flop, SR. JK, T, D • Multivibratori 
(Schmitt) • Registri • Dispositivi persintesi 
vocale e per Speech Recognition 

ELETTRONICA DIGITALE VOL. 2 
• Shift register • Clock • Contatori Binari • 
Contalori Decimali • Tipi di memorie • 
ROM, RAM, EPROM •Organizzazionedella 
memoria • Operazionali • Sample and hold 
• Convertitori A/D e D/A • Conversione V- 
f/f-V • Calcolo delle probability •Struttura 
del Bus 'Busstandard •Trasmissionedati • 
Interfacce standard • Optocoupler • Fibre 
ottiche • Esempi (UART - USART UIA) 

Se desiderate abbonarvi all'Enciclopedia di 
Elettronica e Informatica usufruendo di un 
prezzo speciale, ricevendo direttamente a 
casa vostra lecopie, potete inviare un asse- 
gno, o un vaglia postaleoppure versate I'im- 
porto di L. 130 000 (anziche 165 000) sul 
ccp n" 11666203 intestato a 
Gruppo Editoriale Jackson - Grandi Opere, 
Per evitare danni ai fascicoli e garantire il 
recapito. le spedizioni saranno effettuate 
mensilmente (raggruppando4o5fascicoli) 
in apposito imballo. 

MICROPROCESSOR! 
• I/O di un microprocessore • Struttura di 
un microprocessore • Interfacce specializ- 
zate 'Mezzi disviluppo permicroprocesso- 
ri • Linguaggi • Indirizzamento • Program- 
mazione • Microcalcolatori • Micropro- 
grammazione • Sviluppi Futuri 

TELECOM UNI CAZIONI 
• Onde elettromagnetiche • Filtri - antenne - 
radar • Trasmissione: modulazione, tra- 
sdultori cavi, acustica, ollica, trasmissione 
dati Icenni). comandi a dislanza. conlrollo 
di parila • Ricezione: Radio. TV, Telelonia. 
CB • Trasmissione dati • Varie 

INFORMATICA DI BASE 
• Informatica: ieri, oggi edomani • Architel- 
lura del calcolatore elettronico digitale • 
Funzionamento del calcolatore • Le memo- 
rie • Tecniche e dispositivi 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' 
• II computer e la scienza • II computer e la 
tecnica • II computer e la vita di tutti i giorni 
• II computer e I'elettronica nell'abitazione • 
II computer e I'ufficio • II computer e I'elet- 
tronica nella produzione • II computer e 
I'elaborazione nella musica • La computer- 
grafica • La progetlazione e il controllo tra- 
mite il computer • I problemi di segretezza e 
di esclusivila • Computer ed intelligenza 
artificials • Computer e istruzione. 



GUIDA ALIA PROGRAMMAZIONE IN ASSEMBLER Z80 
SUL PICO COMPUTER 

di Dante Del Corso 

PROGRAMMARE 

I HI ASSEMBLER 

II llbro 
£ una guida introduttiva alia D'ogrammazione assemblef aftrovefso una 
Drogressione di esercci II calcolatoie usato e il Picoccxnpulef, che impiega ii 
micfoptocessore Z80 di cui noo viene voiulamente fomlta una descrizione 
general©. 
I programmi riportati possono essere facilmente adattafl ad altri sistemi Z80 
o 8080. D' ogm D'ogromma viene fomito ii "stato completo e quindi nan 
occorre disporre di assemblatori o altri supporti dl sviluppo. oltre II Pico stesso 
o piastra equivalente 
Sommarlo 
Sistema PlCCXTOMPUTER - Esercizi - lobelia delle istruzioni Z80 - Standard 
Mubus - Tostiera e dlsplav: tecniche di Interfocciamento - Scheda CPU: 

ctiten di progefto e descrizlone dell'hardware 
Scheda CPU montaggio e collaudo 

Scheda CPU estensioni - Progtamma monitor 
interfoccia cassette - Tecniche di 

intertacciamento su Mubus 
Cod. 3300 pag. 138 L 9.000 
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PROGRAMMARE IN ASSEMBLER 
di Alain Pinaud 

II libra 
Una schiera sempre piu vosla di hobbls'i e/o Utent 
di personal computer vonebbeto awlcinarM OuO pM 
in assembler, mc eslta perch© io rilrene terriblimeihSB 
e necessitante dl lunghi studi 
£ possibile invece, con auesto libra in poco tempo e con semflncrW) 
apprendete quei prlncipi base validi per quaisiasl microptoces " 
32 o 64 bit. Poiche . petd bisognava far riferimento ad un assei 
esistente, si 6 scelto quello dello Z80, sia petche fra i piu dlffusi. sia 
dotato del set dl istruzioni piu ampto nella sua categoria 
Sommarlo 
Definizione e rtchiami di nozioni di base - Introduzione olTassembler - 
istruzioni di un assembler tipo Z80 - Pseudolslruzloni e mactoislruzioni - 
Tecnlca pratica dell'assembler - II software di supporto airossemblafore 
Relazioni con I linguaggi evoluti - La matemalica delTintormatica - 
Cortezione degli esercizi - II codice ASCII - II set di istruzioni dello Z80 
Cod, 329 pag. 160 L 10.000 

SCONTO 20% 
agli abbonali 

GRUPPO EDITORIALE JACKSON 

Divisione Libri 



Alia A.P.L s.r.l. trovi: 
tutta la componentistica per Elektor 

RESISTOR! E P0TEN210METRI 
- resistori PEER 5% carbone 1/4 e 1/2 W tulti i valon 
- resistori melallici 1% lutli i valori 
- trimmer PEER orlzzonlali/verticali O 10 valori da 100 OHM a 2.2 

MOHM 
- potenziometri lineari e logariUmici da 1000HM a MOHM 
- potenziometri doppi dl Elektor 
- trimmer multigln CERMET lutli i valori 
- trimmer ad un giro CERMET lutli I valori 
- potenziometri protessionall 1 giro AB tulti i valori 
- potenziometri ELIPOT mulligirl 
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 tanlalio a goccia da 0,1 u a lOOu (Voll-lavoro 3/6/ 

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

vollaggio 
- condensatori eleltrolilici verticali/orizzonlall lufti I valori 116/25/ 

40/63 VL) 
- condensatori ceramici ed a mica fino a 50pF 
- condensatori variablli a mica ed in aria flno a SOOpF 
INDUTTAN2E 
- da luH a lOOmH 

- 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 - XH 2203/06/07/40 
- 2732 — 2650 — 2621 - RO-3-2513 — RC 4116 _ CA 3130/40/3080 - 2636 - MM5204O 3161/62 - CEM 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 - 8038 MM 57160 - 95H90 
- SN 76477 

DIODI VARICAP 
- BB 102/104/105/115/142/205 
- KV 12362 - 2BB 112 
DIODI RETTIF1CATORI SERIE 1/N 4001-07 
PUNTI Dl GRE2 05/2/3/4A - 80/100/200/400 VL 
DIODI 2ENER lutli I valori: 400 mW da 2.7 a 33 VL 

1W 
100 V 
200V 5W 

DIODI Dl COMMUTA2IONE 
- AA 116/119 
- OA 95 
- IN 4148  
FOTORESISTENZE MINIATURA 
- LDR 03/05 
RESISTENZE NTC 1.5K/3K/10K 
DIOD! LED rosso/verde/giallo/arancio O 5 - 3.5 

pialti/lriangolo/reltangolari/oilogonali 

BAAR GRAF Monsanto a dieci led per LM 3914/15/16 
Slrisce di led 4/6/8 
con LM 3916 

DISPLAY NEMERICI a selle segmenli 7756/7750/7760/MAN 4640/ 
MAN 7414/T 312.. 
DISPLAY ALFANUMERICI; LCD 3); cilre BECKMAN 

LCD 4''? cifre Japan 
FM 77T modulo 
Moduli orologio NS 

DIODI INFRAROSSO - FOTOTRANSISTORI - DIODI SCHOTTKY - 
OPTOACCOPPIATORI TL 11I/MCD 13/4N 26/MCS 2400/FPT 100 
TRANSISTORI 
- serie AC/AD/AF/BD/BDX/BDF/FET/DUAL FET/TIP/DARLINGTON 
- serie 2N (NS/TEXAS/SGS/TFK/RCA/MOTOROLA) 
DIAC/TRIAC/SCR 
CIRCUITI INTEGRATI LINEARI serie CA/LM/uA 
CIRCUITI INTEGRATI TTL (serie normale/LS/S e la nuova serie Fast 
Fairchild) 
CIRCUITI INTEGRATI CMOS SERIE TTL COMPATIBLE 74C.. |NS/ 
MOTOROLA) - <NS/F/TX/RCA/MOTOROLA) 
(j"»rie 40-45) 

ZOCCOLI PER CIRCUITI 
INTEGRATI A BASSO PROF1LO 
ED A WRAPPARE 
CONNETTORI 
- AMPHENOL per RF 
- AMPHENOL per Cavo pialto 
- AMPHENOL per Cavo piallo/ 

Stampanti/Microprocessori/ 
Connessione di scbede 

ZOCCOLI AO INSERZIONE ZERO 
E TEXTOOL 
MINUTERIA METALLICA 
DISSIPATORI per transistors, 
integrati. conlenrtori 
CONTENUORI in melallo, plaslica 
per Kits 
MASCHERINE SERIGRAFATE 
MOBILl per I kits di Elektor 
TASTIERE ALFANUMERICHE 
TAST) per lasliere ASCII 
MONUORI 
KITS Dl MONITORI 
TELECAMERE 
CASSETT1ERE 

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

IL MERCATINO Dl ELEKTOR!!! 

Mostra Mercato Viaggiante 

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

DOVE PUOI TROVARE; 
- i KITS originali ELEKTOR-KIT; 
- gli EPS: circuit! stampati di Elektor; 
- I'EDITORIA; riviste, selezioni tecniche di Elektor, JCE, Jackson, Muzzio. 
LA RG CON ELEKTOR LA TROVI: 
- a tutte le Mostre Mercato Nazionali; 
- nei Mercati Rionali di Milano e Roma; 
- alle piu important! esposizioni per II tempo libero. 
ALLA RG Dl VIA CARNEVALI 94 A MILANO TROVI: 
- la risoluzione del tuoi hobbies per II tempo libero con I'Elettronica; 
- kits e stampati delle migliori riviste; ELEKTOR, SPERIMENTARE, ELETTRONICA 2000, SELEZIONE, RADIO ELETTRONICA 

NUOVA ELETTRONICA: 
- component! attivi e passivi, strumentazione e tutto I'occorrente per II laboratorio dell'hobbistica; 
INGROSSO: 
- bigiotteria elettronica; orologl, sveglie, radiosveglie, giochi elettronici. 
- autoradio; - casse acustiche; - equalizzatori ed accessor! per il migliore ascolto - impianti antifurto e sonorizzazione. 
- raccensione elettronica, reconomizzazione di carburante. Id strumentazioni «di bordo». 
- impianti - antifurto e sonorizzazione. 
II "Salvavita» e II "Sa(va-auto» (non un volgare antifurto!) 
VIENl AL MERCATINO Dl ELEKTOR-KIT ED ALLA RG E TROVI: 
Personal Computer, Programmi applicativi, Editoria. Ed al CLUB ELEKTOR-KIT ai quail ti puoi associare 
...G RATUITAMENT E... godendo degli sconti, del convegni e deH'ambiente piacevole, giovane e dinamico per chi sa 
godere intelligentemente la vita. 



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

MICROPROCESSOR! 
2650 L, 10.000 
8080A L 9.500 
280 CPU L. 11.000 
280 A CPU L 15.000 
6502 A L. 13.000 
6802 L 11.500 
CHIPS DI SUPPORTO 
2636 PVI L. 13.500 
8216 L. 3.100 
8224 L. 5.000 
8228 L. 6.500 
8251 L. 11.000 
8255 L. 11.000 
280 A CTC L. 9.000 
280 PIO L. 9.000 
MM 5303=AY-5-1013 L 8.500 
74LS240 L. 1 900 
74S241 L. 2,300 
74LS241 L. 1.900 
74LS244 L. 1.900 
74LS373 L 2 000 
74LS374 L. 2.000 
ULN 2003 L. 1.800 
USG 2621 = CT430 L. 7.000 

QUARZI 

MEMORIE 
2102 L. 3 000 
2102-2NL L. 4.000 
2111 L. 3.500 
2114 L. 3.800 
2114 N-2 L 4.300 
2114 20-NL L, 4.500 
4116 20-NL L. 4.300 
4116 J-3 L. 4,000 
2708 L. 7.000 
2708 cancellate L. 3.500 
2716 L. 9.000 
2716-F1 L. 12.000 
2532 L. 17.000 
2732 L 17 000 
Per quantitativi chiedere offerta 

1 MHz L 8.000 
2 MHz L. 5.500 
10 MHz L. 3.500 
18 MHz L. 3.000 
20 MHz L. 3,000 
REGOLATORI DI TENSIONS 
78XX L. 1.180 
79XX L, 1.300 
LM 317 T L. 1 900 
LM 723 CH L. 1.500 
LINEAR! 
CA 3080=LM 3080 L- 1.550 
CA 3140 L. 1.200 
CA 3161 L. 2.700 
CA 3162 L. 9.200 
LM 10 L. 5.200 
LM 301 L. 690 
LM 311 L. 1.000 
LM 318 L. 3.300 
LM 324 L. 950 
LM 339 L. 1.000 
LM 380 L. 1.500 
LM 391 L. 3.700 
LM 393 L. 800 
LM 555 L. 650 
LM 556 L. 1 450 
LM 565 L. 1 900 
LM 747 L. 1.200 
LM 748 L. 900 
LM 3900 L. 1.200 
LM 3909 L, 1.800 
LM 3914 L, 5.700 
LM 3915 L, 5.700 
TEA 810 L. 1.150 
TBA 820 L. 900 
TL 081 L. 950 
TL 082 L. 1.500 
TL 084 L. 2.900 
UA 741 CH L, 1 500 

UA 741 CN L. 700 4040 L. 1.000 
XR 2206 L. 8.500 4042 L. 1.000 
UAA 170 L. 3.500 4044 L. 900 
UAA 180 L. 3.500 4046 L. 1.100 
MM 74C926 L. 8.000 4047 L. 1.100 
MM 74C928 L. 8.000 4049 L. 550 
SN 76477 L, 6.000 4050 L. 550 
C-MOS 4051 L. 1 100 
4000 L 380 4052 L. 1 100 
4001 L. 380 4066 L. 600 
4002 L 380 4069=74C04 L, 550 
4006 L. 1.000 4070=74C86 L. 550 
4007 L. 380 4071 L. 380 
4008 L. 1.800 4073 L. 380 
4009 L. 550 4075 L. 380 
4010 L. 550 4076 L. 1 100 
4011 L. 380 4081 L. 380 
4012 L. 380 4093 L. 650 
4013 L. 550 4099 L. 1.350 
4014 L. 1.000 40014=74C14 L. 950 
4015 L. 1 000 40106 L. 800 
4016 L. 550 40160=74C160 L, 1 150 
4017 L. 950 40161=74C161 L. 1.150 
4018 L. 1.000 40174=74C174 L. 1.050 
4019 L, 550 40192=74C192 L. 1 150 
4020 L. 1.000 40193 = 74C193 L. 1.200 
4021 L. 1.000 4510 L. 1.100 
4022 L. 1 000 4511 L. 1.100 
4023 L. 380 4514 L. 2.000 
4024 L. 900 4518 L. 1.100 
4025 L. 380 4520 L. 1.200 
4027 L. 600 4522 L. 1.200 
4028 L. 800 4528 L. 1.150 
4029 L. 1.000 74C32 L. 550 
4030 L. 550 74C48 L, 1 700 
4035 L. 1.150 74C85 L. 2.100 
COMMUTATORI BINARI (Contraves) L. 3.200 
Coppia spallelte per commulatori binari L. 1.000 
2708 Programmata per Junior Computer' L. 8 000 
2708 Programmata per "Luci da soffitto" L. 8.000 
2716 Programmata per TV Games" L. 11 000 

Spedizioni in contrassegno. I prezzi riportati sono nelli, non comprensivi di I.V.A. Spese di spedizione a carico deH'acquirenle. 
Ordine minimo L. 10.000 
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COMPONENTI ELETTRONICI 
VIA CALIFORNIA, 9 - 20124 MILANO 
TEL. 4691479 - 436244 

CIRCUITI INTEGRATI; national - motorola - texas - fairchild - 
c/mos - linear! - ttl - memory 

OPTO ELETTRONICA 

CONNETTORI: vari e professional! 

ZOCCOLI: vari e professionali 

TRIMMER: 1 giro - multigiri 

TASTI E TASTIERE 

CONDENSATORI: vari e professionali 

RELE: national e amf 

TIMER 

INTERRUTTORI 

MATERIALS WIRE WRAPPING 

STRUMENTAZIONE 

DOCUMENTAZIONI IN DATA BOOK 

VENDITA IN CONTRASSEGNO 
APERTI IL SABATO MATTINA 

ouova 

EtT elettponics ligupe 
COMPOHEHTI ELeTTRONICl 

Via A, Odero 22-24-26 - 16129 GENOVA -3 1010)565 572 

4 STILO NI-CO RICARICABILI 
+ CARICA BATTERIA 

□ □ 
I.V.A. compresa 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO - CON PAGiMENIO ANTICIPATO (A MEZZO VAGLIA P0STAIE. 
ASSEGNO BANCARIO 0 ASSEGNO CIRCOURE) SPESE POSTAU A NOSTRO MRICO. 
VASTO ASSORTIMENTO 01 COMPONENTI ELETTRONICI: INTERPELLATECI! 

COGNOME 
VIA    

NOME 

CAP . CITTA  
ANTICIPATO 

CONTRASSEGNO □ VOGLIATE INVIARMI IL MATERIALS SOPRA DESCRITTO CON PAGAUENTO 

Q VOGLIATE IENERMI 1NF0RMAT0 SO VOSIRE OFFERTE SPECIALI 
RITAGLIARE E SPEDIRE: 



decodldca 

wm\w 
! I..M 

99 

anno 4 - n0 44 Gennaio 1983 

Direttore responsablle; 
Redallore capo 
dell'ediz. internazionale: 

Redazione ilallana; 
Stall dl redazione; 

Ruben Caslelfranchi 

Paul Holmes 

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

Aul. Trib di Milano n, 183 del 19-5-1979 
Spedrzione in abbonamento postale gruppo 111/70 
Concessionana esclusiva per la dlslribuzione in Italia 
Sodip - Via Zuretti, 25 - 20125 Milano 
Stampa Reweba - Brescia 
Prezzo delta rivista: L 2 500/5.000 (numero doppio) 
Numero arretrato L. 4 000 
DIRITTI Dl RIPRODUZIONE 
Italia: Gruppo Editoriale Jackson - Via Rosellini, 12- 20124 Milano 
Francia Socielo dos Publications EleKlor sari. 
Route Natlonale. Le Seau 59270 Bailleul 
Inghilterra EleKlor Publishers Ltd. Canterbury. CTl 1PE Kent. 
Germania: Elektor Verlag Gmbh. 5133 Gangelt 
Olanda Elektuur B V . 6190 AB Beek 
Spagna: Villanueva, 19 Madrid - 1 
Grecia Elektor, Karaiskakl 14. Voula. Athene 
DIRITTI D AUTORE 
La protezlone del dintto d autore e estesa non solamente al conlenuto redazionale di 
Elektor ma anche alle illustrazioni e ai circuit! slampati 
Conformemente alia legge sui Brevetll n0 1127 del 29-6-39, i circuit! e gli schemi 
pubblicati su Elektor possono essere realizzall solo ed esclusivamente per scopi 
pnvati o scientifici e comunque non commerciali L'utllizzazione degli schemi non 
comporla alcuna responsabilita da parte delta Societa edilrice 
La Society editnce e in dintto di tradurre e/o fare tradurre un articolo e di utilizzario per le 
sue diverse ediziom e atlivitd dietro compenso conforme alle lariffe in uso presso la 
Society edilrice stessa. 
Alcunl circuili, disposilivi, component), ecc. descntli in questa rivista possono 
beneficiare dei diritti propri ai brevetti; la Society edilrice non assume alcuna 
responsabilita per il fatto che cib possa non essere menzionalo 
ABBONAMENTI Italia Eslero 
Abbonamenti annual) L 24,500 L. 36.750 
I versamenti vanno mdirizzati a. Gruppo Editoriale Jackson - Via Rosellini, 12 - 
20124 Milano mediante Cacciusione di assegno circolare. vaglia o utilizzando 
II conto corrente postale n® 11666203 
CORRISPONDENZA 
DT = domande tecniche 
DR direttore responsabile 
Cl - cambio mdirizzo 
EPS = circuili slampati 

P = pubblicita, annunci 
A = abbonamenti 
SR = segrefaria di redazione 
SA - servizio nviste arretrate 

CAMBIO Dl INDIRIZZO 
I cambi d'indirizzo devono essere comunicati almeno con sei sellimane di anticipo 
Menzionare msleme al nuovo anche il vecchlo mdirizzo aggiungendo, se possibile. 
uno dei cedolini utilizzato per spedire la rivista. 
Spese per cambi d'indirizzo L 500 
DOMANDE TECNICHE 
Aggiungere alia richiesta L. 500 in trancobolli e I'lndirizzo del richiedenle. per 
richiesle provenienti dall'estero. aggiungere. un coupon-nsposta inlernazionale 
TARIFFE Dl PUBBLICITA' (nazionali ed inlernazionali) 
.Vengono spedite dietro semplice richiesta mdirizzata alia concessionana esclusiva 
per I'ltalia: 
Reina & C - Via Washington 50 - 20149 Milano - 
Tel: 02-4988066/7/8/9/060 (5 lines r.a.) - TX 316213 
pet USA o Canada: 
International Media Markeiing 16704 Marquardl Avenue P O Box 1217 Cernlos. 
CA 90701 (213) 926-9552 
Copyrlghl Gtuppo Editoriale Jackson 1983 

GRUPPO EDITORIALE JACKSON Sri 

DIREZIONE, REDAZIONE. AMMINISTRAZIONE 
Via Rosellini. 12 - 20124 Milano - Teleloni 68.03.68 - 68.00.54 - 68.80.951 
SEDE LEGALE 
Via Vlncenzo Monli, 15 - 20123 Milano 
REDAZIONE USA 
GEJ Publishing Group Inc 811 Haveinhlll Drive 
90407 Sunnyvale CA - Tel (408) 7730103 
DIREZIONE EDITORIALE " 
Giampletro Zanga e Paolo Reina 
COORDINAMENTO EDITORIALE 
Danlele Comboni 

Cos'S un TUP? 
Cosa significa 3k9? 
Cos'6 il servizio EPS? 
Cosa vuol dire DT? 
Cosa si intende per 
il lorto di Elektor? 

Tipl di semlconduttorl 
Le abbreviazioni TUP, TUN, DUG, 
DUS si trovano impiegate 
spesso nei circuiti di 
Elektor Esse si riferiscono a tipi 
di Iranslstori e diodi di impiego 
universale, che hanno dati lecnici 
corrispondenti Ira loro e 
differiscono solo per il tipo di 
contenitore e per i collegamenti ai 
piedini. Le preslazioni limite 
inferiori dei componenti TUP- 
TUN, DUG-DUS sono raccolle 
nelle tabelle I e II. 

Tabella I. 
Preslazioni mlnime 
per i TUP e TUN. 
UCEO max 20 V 
le max 100 mA 
hie min 100 
Ptoi max 100 mW 
It min 100 MHz 

Esempi di elemenli TUN: 
BC 107 (-8, -9), BC147 (-8. -9), 
BC 207 (-8, -9), BC237 (-8,-9), 
BC 317 (-8. -9). BC347 (-8, -9), 
BC 5471-8.-9). BC171 (-2, -3), 
BC 182 (-3. -4), BC382 (-3, -4). 
BC 437 (-8. -9), BC414 
Esempi di elementi TUP: 
BC177 (-8,-9), BC157 (-8,-9), 
BC204 (-5, -6), BC307 (-8, -9), 
BC320(-1.-2). BC350 (-1.-2), 
BC557 (-8 -9), BC251 (-2, -3). 
BC212(-3. -4), BC512 (-3, -4). 
BC261 (-2,-3), BC416 

Tabella II. 
Preslazioni minime 
per I DUG ed I DUS 

DUG 
Ur max 
If max 
Ib max 
Pioi max 
Co max 

20 V 
35 mA 
100 jjA 
250 mW 
10 pF 

Esempi di elemenli" DUG: 
OA85, OA91, OA95, AA116 
Esempi dl elementi DUS: 
BA127, BA217, BA317, BAY61 
BA217, 

/ 1N914. 1N4148 

Molli semicondullori equivalenli 
Ira loro hanno sigle diverse 
Trovandosi in difficolla a reperire 
in commercio un tipo speciale, 
viene fornito su Elektor, dove 
possibile. un tipo universale. 
Come esempio ci si pub riferire al 
tipo di circuilo inlegrato 741, il 

quale pub essere slglato 
qA 741, LM 741, MC 741, MIC 741. 
RM 741, SN 72741 ecc 

Valori delle reslstenze e del 
condensatori 
L'espressione del valori capacitivi 
e resislivi avviene senza uso della 
virgola Al posto di questa, 
vengono impiegate le 
abbreviazioni di uso internazionate: 
p (pico) _ 10" 
n (nano) - lO"5 

P (micro) — 10^ 
m (milll) = 10^ 
k (chilo) = 103 

M (mega) = iff 
G (giga) = iff 

DUS 
25 V 

100 mA 
1 ^A 

250 mW 
5 pF 

Alcuni esempi di designazlone 
dei valori capacitivi e resislivi. 
3k9 = 3,9 kn = 3900 D 
0033 = 0,33 0 
4p7 = 4,7 pF 
5n6 = 5,6 nF 
4li7 = 4,7 pF 
Dissipazione delle reslstenze: 1/4 
Walt (in mancanza di diversa 
prescrizione) 
La lensione di lavoro dei 
condensatori a film plastico. deve 
essere di circa il 20% superiore 
alia tensione di alimenlazione del 
circuito. 

Dati in tensione contlnua 
I valori di tensione continua lornili 
in un circuilo. devono ritenersi 
indicativi, quindi il valore misuralo 
se ne pub scoslare entro i limiti 
del ± 10% (lo slrumento di misura 
dovrebbe avere una resislenza 
interna > di 20 kQ/V). 

Servlzlo EPS 
Numerosi circuili pubblicati sono 
corredati della basetta stampata 
Elektor ve la fornisce gia pronta, 
pubb|lcando ogni mese I'elenco di 
quelle disponibili sotto la sigla 
EPS (dall'inglese Elektor Print 
Service, servizio circuili slampati 
Elektor) II montaggio dei circuili 
viene alquanto facllitato dalla 
serigrafla della disposizione dei 
componenti, dalla limitazione 
deHe aree di saldalura e dalla 
riproduzione delle piste condultrici 
riportata sui lato componenti 

Servizio tecnlco leltori 
— Domande tecniche (DT) 

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

— II lorto di Elektor fornisce 
lutle le notizie importanli che 
arnvano dopo I'uscila di un 
articolo. e che vengono riferite 
al lettore quanlo prima e 
possibile 
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Piccoli Annunci 
ie insenlonl dovanno esserci mviale ullliizando I'apposilo coupon nponalo qui sollo. 

Allenzione occasione unica permulo 
libri e rivisle Oi elettronica con com- 
ponenti elettronici 
Bruzzanese Alfredo - Via Fondo Fuci- 
le Pal, G1/34 - 98100 Messina - Tel 
090/2926114 - (ore serali, 18 00- 
22.00). 

Camblo plastra regislrazione non am- 
plificala Teac Automatic Revers e 
A4010S - AR40SCM18con frequenzi- 
metro. 
De Angeli Luciano - Via Giudecca, 
955/0 - 30123 Venezia - Tel 31756 
(ore serali, 17.00-20.00). 

Vendo etfeli giorno-nolte elettronici 
pet presepi meccanici, 
Baldazza Mauro - Via 4 Novembre. 6 - 
47020 Longiano (FORLD- 

ZX81 traduzione tecnica in italiano 
del manuale istruzioni, vendo L. 
10.000 listati 20 progr. miei original! 
tra cui geslione assembly, vendo L. 
3.000 o camblo. 
Casella poslale2301 succ. 12 Trieste 

ZX81 32K RAM vendo completo di 
manuale accessori e molli programmi 
regislrali (labirinto ecc.) a Iire490.000 
con utgenza vero affare. rispondo a 
lutti. II prezzo e comprensivo di IVA e 
tullo e come nuovo 
Ferioll Alessando - Via S. Carlo, 26 - 
21053 Castellanza - Tel. 0331-503264. 

ICOU2025 USSB LSB con batterie ti- 
caricabili borsa tutll i oanali quarzati 
usato solo alcune volte radiomatore 
vende L. 330,000 tratlabili possibilita 
di impiego con satellite telefonareore 
pasti. 
Muzzolon Vincenzo- P.zzaSelinunle, 
6 - 20148 Milano - Tel. 02/401948 

Vendo computer Philips P2000T nuo- 
vo in imballo originale - vendo stam- 
pante Honeywell sara 10 nuova con 
imballo originale. 
Colombo Arnaldo - Via Pielro Calvi, 
11 - 20129 Milano - Tel 717.142. 

Cerco persona pereseguiremonlaggi 
elettronici solo resident! in Cosenza o 
provincia. Telefonare dalle ore 14,30 
alle 16.30 e dalle 19,30-20.30 Tel. 
0981/838266 oppure Franco 
0984/33615 o 0984/642356 
Ambrosi Giovanni - Palazzo Gallo Oe- 
marco - 87030 Commenda di Rende 
ICS) 

Vendo Videogame Atari "CX 2600" 
nuovissimo con 3 cassette games piu 
una per imparare a programmare in 
BASIC sul videogame piu taslierina 
per BASIC, a L. 350.000 intraltabili. 
Discacciali Piero - Via Paganini, 28/6 
- 20052 Monza - Tel. 039/29412 

UNAHOM G4001 2 tracce 20 kHz fre- 
quenzimetro 250 MHz analizzatore 
Nyce 100 kQ Tl SBC 3 moduli cambio 
tutto con computer con grafica: spe- 
cificate ie caratteristiche ed eventuali 
accessori. 
Quartieri Lulgi - Via Camaldoll, 45 - 
50054 Fucecchio frazlone di S. Pieri- 
no (Fl) 

Cedo per modifica impianlo: Sony re- 
gistratore TCI 27 a cassette e TC350 a 
bobine. BSC amplificatore Beolab 
5000 e giradtschi Beogram 100, Chie- 
dere Informazioni dettagliale franco 
risposla, 
Rossetli Giorgio - Via Pelancani. 2 - 
43100 Parma 

Vendo monitor 9 pollici da ritarare 
completo di schema L. 60.000, Batte- 
ria al piombo ricaricabile 6V - 9AM 
L 5000 
Galli Giuliano - Via Cagliero. 9-20125 
Milano ■ Tel. 6070190 

Vendo espansione di memoria 4K 6K 
32K gen carall. programmabile L 
38.000 kit conneltori 23+23 poli ZX L 
60C9 cassette software L, 10.000 listati 
L. 5000 richiedere elenco pagamento 
anticipate o in contrassegno 
Bassi Alberto - Via M, Bonavita. 35 - 
Forli - 0543/24345 

Cerco schema eletlrico. elenco com- 
ponenli e schema basetta stampata di 
amplificatore stereo 200+200 W. 
Possibiimenle il tutto a non piii di L. 
5000. 
Ruju Piero - Via Carlo Forlanini, 10 - 
57025 Piombino (LI) - Tel. 41241 

Amante dell'elettronica e della foto- 
grafia scambierebbe rivisle e materia- 
le elettronico con attrezzatura foto- 
grafica. Cerco urgenlemente lente 
anteriore per cannocchiale terrestre 
di locale 500 mm per offerle scrivere 
al mio indirizzo. 
Broccoli Giovanni - Via Largo Boc- 
cea. 33 int. 21 - 00165 ROMA - 
Tel. 6218142 

Vendo last Yamaha PS-3 portatile, 
3'/: oltave 9 effeltl (piano cembalo vi- 
brafono ecc.) 4 rilmi e'o accomp au- 
lom. alim. pile rete L 250.000 auto 
radioc profess. Ferrari 512BB 4 ca- 
nal! piu I L 50 000 oppure cambio 
tutto con HP41 
Rizzo Marcello - Via Leuca, 113 - 
73100 Lecce - Tel 0832/43279 

Per sole L. 5000 cedo: schema per la 
costruzione di luci psichedeliche 
stroboscopiche piu dimmer con sole 
L 8000 di componenli, inoltre cedo 
istruzioni personalmenle collaudale 
per la costruzione di circuiti slampali 
col metodo della foloincisione ed uti- 
lizzando maleriale facllmente reperi- 
bile. 
Signoretto Nazareno. Via Liberta, 33- 
37053 Cerea (VR). 

Affare per passaggio a sistema supe- 
riore vendo TI58 e stampanle PCI OOC 
come nuove a L. 350.000 non trattabill 
(anche separatamenle) 
Angelo Bincoletto - C.so Casale, 395- 
14100 Asti - Tel. 0141-273217 

Vendo stazione CB Rystel 40CH AM 
piu cavoe antenna VRG piualimenla- 
tore 0-715 V 3A piu rosmetro. E W ze- 
lagi a L. 120.000 telefonare ore serali 
Belvisi Alberto - Via Trenlo, 35 - 21054 
Fagnana Olona - Tel. 0332/401607 

Vendo frequenzimetro digitale otto 
cifre 600 MHz come nuovo a L 
150 000 oppure cambio con micro- 
computer ZX80 Sinclair funzionante. 
Nonato Massimo - Via XX Seltembre, 
32 - 28010 Gargallo - Tel. 0322/955042 
ore 20. 

Monlo progetli elettronici di qualsiasi 
genere a poco costo. Vi posso fornire 
anche solo il circuilo stampato Inol- 
tre posso fornire qualsiasi schema di 
CB, TV color e B/N autoradio. stru- 
menti prof, ecc, 
Papale Anlimo - P zza 1° ollobre. 4 - 
81055 S Maria C V ICSl - 
Tel 0823 811468 

X   
Inviare queslo laghando a J.C.6. Elektor - Via del Lavoratori. 124 - 10092 Clnltdlo B. (Mi) 
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Fornlseo schemi con C.S e elenco 
component! a L 3.000 cadauno di- 
sponibili oltre 400 schemi indicare 
esatlamenle Ie caratteristiche dell ap- 
parecchlo rlchiesto, I'indirizzo e il re- 
capito telefonico. 
Nobili-Benedelli Riccardo - Via Val 
Maggia, 7 - 00141 Roma 

Perilo-elettrotecnlco esegue cablag- 
gi elettrici ed elellromci anche solo su 
disegno compreso eventuale pane 
meccanica; posso emettere regolare 
fattura massima senetd ed affidabili- 
ta. 
De Lucia Giovanni- Via G. Leopard/, g 
- 47030 S. Mauro Pascoll - Forli - Tel. 
0541.930090 

Eseguo per seria ditta montaggi su 
circuiti slampati o altri lavori riguar- 
danh Teletlronica 
Garavaglia Massimo - Via A. Volta. 32 
- 20010 Marc alto I Ml) - Tel 
02/9760825 

Vendo il solo LX360 del mull/metro di 
N E al prezzo di L 50.000. 
CardariHi Sandro - Via Riccardo Bian- 
Chi. 13 - 00149 Roma - Tel 5582231 

0 
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elektor-kit 

elettronica - scienza tecnica e diletto 

Roali7/a.'iono APl.-Tekno cpn qli EPS di FLEKTOR 

f 

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

L'ANGOLO DEL GUFO sui prossimi numeri troverai 
CACCIA ALUERRORE: 

grande gara nservata ad abbonati di ELEKTOR e hobblsti 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 club 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 NUMERO: 
- Termometro a cristalli liquid! - Mini ricevitore SSB - 16 canali con solo 5 integrati - Preamplificatore per ricevitore SSB 
- Antenna attiva per DX. 

\ 

sei un rivenditore di materiale elettronico 

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

i kit, le riviste e i libri 

Per maggiori informazioni spedire questo tagliando a: 

Elektor-Kit - Via Tombetta, 35/A - 37135 VERONA 

Ditta 

Via - - n0  Tel.: _ 

CitfS C.A P 

Data  Timbro e firma   

Siamo interessali a ricevere ulterior! informazioni sulla possibilila di divenlare rivenditori di Elektor. 

v 



CLUB elektor-kit 

VILLA FRANCO - CEREA (Verona) 

Tessera nominaliva non cedibile N. 

Firm 32 nno 

Data Co ncess on no 

Ti conviene: 
— per essere direttamente in contatto con i 

migliori progettisti europei, 
— 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 professione con I'e- 
leltronica, 

— per poter reperire con TIC MASTER tutti 
i tipi piu strani di componenti atlivi e 
passivi a livello mondiale, 

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

SEI HOBBYSTA? 

SEI STUDENTE 

DEGLI ISTITUTI 

TECNICI? 

SEI PROGETTISTA? 

Iscriviti al Club 

ELEKTOR-KIT 

REGOLAMENTO 
Ti da dinlto allo sconio del 5% su tutti i Kit Elektor 
Di accedere graluilamente ai ladoraton Eiektor-Ciub 
ospiiati in Villa Franco 
Di vedere pubbhcati su Elektor i luoi migliori progetti 
con I'approvazione del Gulo 
Di parlecipate alia preparazione delle Schede Infor- 
mative Internazionali TEKNO 
Di ricevere cassettim gratuiti del tuo laboratorio 

il gufo 

SERVIZIO ESS 
Oisctil 45 girl con programma per microprocessore 
ESS 002 I0ISC0 45 91") ESS 004 (DISCO 45 QUO 
ESS 006 I DISCO 45 giro 
Casselle con programma per microprocessore 
ESS 007 fCASSETTAI 
ESS ooa iCASSf TiAi 
ESS 009 iCASSETTAl 

SOFTWARE 

SC'MP con meioflia Naiale 
NIBl-E 
PER SC/MP Luna battaqi«a navaie. gtornaie •ummoso Oionimo D'og'amnta d anaiist Otsassembiet 

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

SERVIZIO PROM-EPROIVl PRE-PROGRAMMATE 
500 ELBUG IN VERSIONE 0RIGINALE 3xMM 52040 L 35000 501 ELBUG ll» VERSIONE SC/MP 3xMM 52040 L 35000 502 PROGRAMMA DI ROUTINE PER NIBL COMPUTER L 20.000 503 JUNIOR MONITOR 1x2708 L 20000 504 LUCI DA SOFITTO 1x2708 L 20.000 505 PROGRAMMA PER INTELEKT 2x2716 L 50000 506 .MONITOR PER JUNIOR C 1x2716 EPR0M L 25000 507-N MONITOR 01 STAMPA PER JUNIOR C. PME 1x2716 EPR0M L 25.000 508 PROGRAMMA O'INOIRIZZO BUS PER JUNIOR C. 1x82523 PROM L 20.000 509 0INAMICA Dl PRQCESSO PER JUNIOR C. 1x2716 EPROM L 25000 510 FREQUENZIMETRO 150 MHr 2x82S23 PROM L 30000 511 PROGRAMMA DISASSEMBLER PER JUNIOR C. SU EPROM PROGRAMMA 

2716/2732 PROGRAMMATO IN ESADECIMALE 1x2716 EPROM L 23.000 79073 T\'GAMES EPROM 2/16 MONITOR L 30000 9966 ElEKIERMINAL - PROM CON PROGRAMMA 71301 
E 1-0 PER ELEKTERMINAL L 30000 9966 ELEKTERMINAL - EPROM 2716 MINUSC01E-MAIUSC0LE L 35.000 

ATTENZIONE 

L 9.000 
I 9 000 
I 13000 

I 23.000 
I 10.000 
L 31000 

II codlce riportato nell'elenco del kit, deve essere indicato 
nell'ordinazione. 
Tale codice dovra essere preceduto da una delle seguenti si- 
gle di riconoscimento (relativamente a cib che si vorra acqui- 
stare): 
I kits e gli EPS seguili da asierisco sono disponibili con 
prevenliva telelonata fine ad esaurimento. 
E =Kit (scatola di monlaggio). 
EP =Kit premontati, 
EMC=Kit monlato completo, nel suo contenitore. 
Se il codice non sara preceduto da quesle sigle, si intendera 
I'ordine per il solo circuito stampato (EPS). 

TAGLIANDO D'ORDINE EPS-ESS-KIT da inviare a : Elektor-kit APL - Via Tombetla, 35/a - 37135 Verona. 
Nom« Cognom*    

Cap CitU Provincla 
1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II Codic* Fiscal* C indispansabil • p*r It azi*nd*) 

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ELEKTOR KIT CM IR-TESSFRASOCION Mill 

Termini di consegna 
EPS 15 gg dalla data dt ncevtmenio deH'ordine 
E (kits senza astensco) 15 gg dall'ordine 
E-EPS con astensco 30 gg secoRdo disponibilita 
EP-EMC 30 gg data ncevimento ordine 

Invlatemi il seguenle materlale, paghero al postlno rimporio ralatlvo • ipese dl spedlzlona. PER LO SCONTO 5%. 

Codice Quantlta Codice OuanllM Codice Quantity Codice QuanllU 
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PUNTI Dl VENDITA DEI CIRCUITI STAMPATI E DEI KIT RELATIVI Al PROGETTI PUBBLICATI DA ELEKTOR 

DISTRIBUTOR! 

ABRUZZI E MOUSE 

D'ALESSANDRO GIULIO 
Via Piave, 23 
65012 CEPAGATTI (PE) 
Tel. 085/974663 
F.B.C. ITALY di PIERMABTIRI 4 C. snc 
Via De Gasperi. 17/19 
62024 MATELICA (MC) 
Tel. 0737/83187 

CALABRIA 

MOM ELETTRONICA 
Via Sbarre Inf. Tr. XI 
dl V.le Moro 
89100 REGGIO CALABRIA 
Tel. 0965/56043 
SCARAMUZZINO ANTONIO 
Via Adda. 41 
23089 LAMEZIA TERME (CZ) 
Tel. 0968/23089 

CAMPANIA 

C.E.F, di Febbraio Giuseppe 
Via Epomeo, 121 A/B 
89100 NAPOLI 
Tel, 081/7284166 
C.F. ELETTR. PROFESSION ALE 
C.so Vitlorio Emanuete. 54 
80122 NAPOLI 
Tel. 081/683728 
FILIPPONI CLAUDIO 
V.le del Pini, 37 
80131 NAPOLI 
Tel, 081/7418453 
ELETTROTECNICA SUD s.r.l. 
Via Seltimo Mobilio, 27 
84100 SALERNO 
Tel. 089/239576-9 
ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 
Geom. Salvatore Scialla 
Via Naz, Appia. 123-125 
Casagiove (CE) 
Tel, 0823/460762 
ELETTRONICA TIRRENA 
C.so Mazzini. 224 
84013 Cava dei Tirreni (SA) 
ELEKTRON LANDI 4 C. s.a.s. 
Via Alfonso Balzlco, 25 
84100 SALERNO 
N O. ELETTRONICA 
di Niho De Simone 
Via Sabato Robertelli 17/B 
84100 SALERNO 
PM ELETTRONICA sdf 
Via Nicola Sala. 13 
82100 BENEVENTO 

EMILIA-ROMAGNA 

COMPUTEX 
Via Crespellani, 73 
41100 MODENA 
Tel. 059/366436 
B.M.P. s.n.c. di Benevelli 4 Prandi 
Via Porta Brennone, 9/B 
42100 REGGIO EMILIA 
Tel. 0522/46353 
C.T.E.N. 
Via Corbari, 3 
47037 RIMINI (FO) 
DITTA PROCEEDING ELETTRONIC SYSTEM 
Via Bergamini, 2 
41030 S, Prospero (MO) 
Tel. 069/908407 
ELETTROMECCANICA M 4 M snc 
Via Gramscl, 27 
29100 PIACENZA 
0523/74664 

E. Mezzetti snc 
Via A. Agnello, 18/20 
48100 RAVENNA 
Tel. 0544/32267 
FLAMIGNI ROBERTO 
Via Petrosa, 401 
46010 S. Pietro in Campiano (RA) 
Tel 0544/576834 
G.E.A. di A. Menegalti 
P.zza T. Tasso. 5 
44100 FERRARA 
Tel. 0532/391441 
LA COMMERCIALS 
ELETTRONICA sas 
di Martinet! Marco 4 C, 
Via Elia Rainusso, 60 
41100 MODENA 
Tel. 059/330536 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

B. 4 S. 
V.le XX Sellembre. 37 
34170 GORIZIA 
Tel. 0481/32193 
ELEKTRONIA di Bonazza 
Via Fabio Severe, 138 
34100 TRIESTE 
Tel. 040/574594 
ELETTRONICA PECORARO 
Via S. Cabolo, 9 
33170 PORDENONE 
Tel. 0434/21975 
P.V.A. ELETTRONICA 
Via A. Marangoni, 21 
331 UDINE 
Tel. 0432/297827 

LAZIO 

DEBICA IMPORTEX sas 
Via Tuscolana, 285/B 
00181 ROMA 
Tel. 06/7827376 
E.C.M. 
Via Maslruccia, 50/52 
03100 FROSiNONE 
ELETTRONICA ALBERTI 
Via Spontini, 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 DIGITALE s.n.c. 
Via Piave, 93/93B 
05100 TERNI 
Tel. 0744/56635 
ELETTRONICA Dl BOLLO 
Via Virgilio, 81B/81C 
03043 Cassino (FR) 
Tel. 0776/49073 

LIGURIA 

2002 ELETTROMARKET di R. Sacco 
Via Monti, 15 r 
SAVONA 
Tel. 25967 
ELTRON s.n.c. 
Via Lunigiana, 602 
19100 LA SPEZIA 
Tel 0187/501186 
NUOVA ELETTRONICA LIGURE srl 
Via A. Odero, 22/24/26 
16129 GENOVA 
Tel. 010/665572 

Allo scopo di dare la necessaria assistenza tecnica ai lettori 
con le migliori garanzie di funzionamento degli ELEKTOR- 
KIT, 6 stata creata la 

TEKNO 

un'organizzazione professionale, formata da ingegneri e 
tecnici specializzati, che montano, collaudano i circuiti e 
forniscono una chiara relazione tecnica "Scheda di infor- 
mazione", con i suggerimenti di montaggio, di controllo del 
circuito, con I'ausilio anche del test-point. 
La TEKNO 6 poi disponibile a dare chiarimenti e suggeri- 
menti che possono essere richiesti dai lettori telefonando 
allo 045/582816 il sabato dalle 9 alle 12 oppure scrivendo 
al seguente indirizzo: 
TEKNO - SERVIZIO ASSISTENZA ELEKTOR 
Via Tombetta, 35/A. 

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 Bixio. 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 Ferri, 1 
20092 CINISELLO 8ALSAMO (Ml) 
Tel. 02/6174981 
DITTA SO.CO. sdf 
Via Matleolti, 99 
20041 Agrafe Brianza (Ml) 
Tel. 039/650959/650635 
DITTA ELECTRONIC CENTER 
COMPUTERS 
Via Ferrini, 6 
20031 Cesano Mademo (Ml) 
Tel 0362/620728 
RG ELETTRONICA 
Via Carnevali. 94 
20158 MILANO 
Tel, 02/376869 
SAVA snc 
Via P. Cambiasi, 14/3 
20131 MILANO 
Tel. 02/2850194 
DITTA B.C. ELETTRONICA 
di Roberto Gianluigi Carruba 
Via Tnesle. 41 
25100 BRESCIA 
Tel 030/292280 

MARCHE 

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

PIEMONTE 

C.E.A- di Ponti Mario 
Via Bonardi. 28 
13014 COSSATO (VC) 
Tel, 015/99978 

C.E-E.M.I. sas 
Via Carducci. 10 
28100 NOVABA 
Tel. 0321/35781 
FIRET S..A. 
Via Avigliana, 4S/F 
10138 TORINO 
Tel 011/751987 
FIRET S.p.A. 
Flliale Nord 
Cotso Vercelli. 129 
10155 TORINO 
Tel 011/6066572 
FIRET S.p.A, 
Flliale Sud 
Corso Roma. 95 
10024 Moncellieri (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 dB' snc 
Via Torino, 35 
71036 Lucera (FG) 
Tel. 0881/942172 
DITTA ELCO di Narducci Pietro 
Via Emanuele 11, 39 
74023 GROTTAGLIE (TA) 
Tel. 099/663190 
SICILIA 

CENTRO ELETTRONICO 
Viale Zecchino. 151 
96100 SIRACUSA 
Tel. 0931/41130 
OIPREL 
Via Solemi, 32 
91026 Mazara del Vallo 
Tel, 0923/941874 
ELCAR di Cardillo Vincenzo 
Via P. Vasta, 114/116 
95024 Acireale (CT) 
ELETTRONICA GAMMA 
di Scandgrra & Dibella 
Via Risorgimenlo. 5 
95010 Macchia di Giate (CT) 
Tel 095/939136 
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ELETTRONICA AGRO 
Via Agngento. 16'F 
90141 PALERMO 
Tel 091/250705 
ELETTROSUD 
Via Ouca d'Aosta, 111 
97019 Vitloria (RG) 
Tel 0932/992511 
I.M.E.T. TELECOMUNICAZIONI 
Via Milano. 14 
95128 CATANIA 
LATISOLE MARIO 
Via Mario Gori, 158 
93015 Niscemi (CL) 
Tel 0933/951829 
MANGANO SALVATORE 
Via Fimia, 16 
95128 CATANIA 
Tel 095/441244 

SARDEGNA 

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

TOSCANA 

COSTRUZIONI 
ELETTRON1CHE LUCCHESI 
Via G, Puccini. 297 
55100 S. Anna (LU) 
Tel, 0583/55857 
C.P.E. ELETTRONICA sas 
Via S. Simone. 31 
(Ardenza) 
57100 LIVORNO 
Tel. 056/60506 
ELECTRONIC MARKET srl 
Via della Pace, 18/A 
58100 GROSSETO 
Tel. 0564/4111090 
MALPICI ALESSANORO 
ViaDel Bargeo, 6 
50135 FIRENZE 
Tel 055/604030 
PETROCCHI Dr. Andrea Giovanni 
Via Lorenzelli. 5 
52100 AREZZO 
Tel. 0575/354214 
SUN TRONIC SERVICE srl 
Via Enrico Guido Bocci. 45/53 
50141 FIRENZE 
Tel, 055/411758 
MATEX ELETTRONICA 
PROFESSIONALE 
Via Satfi, 33 
56025 Pontedera (PI) 

TRENTINO 
EL-DOM dl Zadra Elda 
Via Sutfrago. 10 
38100 TRENTO 
Tel. 0461/25370 

VENETO 
A.P.L. srl 
Via TomBelta, 35/A 
37135 VERONA 
Tel 045/582633 
BECCARI ELETTRONICA 
Via Belluno. 45 
32032 Feltre (BL) 
Tel. 0439/80518 
E.8. ELECTRONIC SYSTEMS 
di E. Brancaccio 
Via Roma 128/6 
35010 Vigodarzere (PD) 
Tel 049/702018 
ELECTRONIC MARKET 
Via S Maria Maddalena. 11/A 
31046 Oderzo (TV) 
Tel. 0438/24258 
ERTES 
Via Unita dTtalia, 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 PADOVA 
Tel, 049/605710 

SVIZZERA 

ROBBIANI E VALLI SA 
Via G. Rusca 
CH 6862 RANCATE 
(Svizzera Italiana) 
Tel 004-091-686580 
TERBA WATCH S.A. 
Via Dei Plopoi. 1 
6900 Lugano-Massagno 
Tel. 004-091-560302 

• I kit vengono forniti complehi di circuito stampato, componenti elettronici. e una descrizione illustrata che facilita il montaggio del 
circuito e la sua messa in funzione, facendo riferimento anche al test-point per una rapida verifica del circuito. 

• I kit possono essere ordinati per posta o acquistati presso i dislributori. dei quali vi forniamo gli indirizzi in queste pagine della 
rivista. 

• Oltre ai kit completi. in scatola di montaggio. sono disponibili anche i kit premontati e collaudati con o senza i relativi 
contenitori. 

" Tutli i kits e gli EPS seguiti da asterisco (') sono disponibili dietro prenotazione entro i 30 gg dall'ordine perche in esaurimento di 
EPS. 

SERVIZIO FOTOCOPIE - La rivista: 13 esaurita; pertanto tutti coloro che desiderano ricevere le fotocopie degli articoli della rivista, 
possono richiederle al prezzo di L. 2.000 per articolo. 

comci 
PREZZO 

PREZZO START 
m PAID 

PREZZO 

ELEKTOR N 
EPS 9453 
EPS 9463 
EPS 3466 

EPS 78041 
EPS 1234 ■ 
EPS 9743 ' 

EPS 1473 • 
EPS 9766 • 
EPS 1471 
ELEKTOR R. 2/3 - 
EPS HB Ha • 
EPS HB 12 a • 
EPS HB 13 ' 
EPS HB 14 • 
EPS HD 4 
EPS 7/005 
EPS 77069 ' 
EPS 77101 
EPS 939819399 
EPS 9525 " 

GIUGNO 1979 
GENERATORE 01 FUN2I0NI SEMPLICI (cwipreso 
liaslotmalore 9 panneRo Ironlalel 
PANNELLO PER GENERATORE FUN2I0NI SEMPUCI 
AUMENTATORE STABILIZZATO A CIRCUITO 
INTEGRATO LM 317 STEEL 
(senza trasloimalcrei 
TACMIMETRO PER BICICLETTA Icomoies senson magnetic 
e stmmenio) 
RIDUTTORE OINAMICO 01 RUMORE leer regisnalon aido) 
COMANOO AUTOMATICO PER CAMBIO OIAPOSITIVE Icomcreso 
microamDerarrelrol 

EPS 4523-9831 * LE F0T0GRAF1E 01 KIHLIAN (Dolwia Eal comptesa c 
Itaslormalorcl 
SIMULATORE DEL FISCH10 A VAPORE 
INIETIORE 01 SEGNALI 
SINTETIZZATORE DI VAPORIERA 

UIGLIO/AGOSIO 1079 
AUSTERO: AMPLIFICATORE HI-FI 4 W 4 OHM (VERSIONS 12VI 
(A TRANSlSTORI) COMPIETO 01 ALTOPARLANTI 
ALIMENTATORE IZV - 2A PER AUSTERO (senza 
(ras(ormalote) (a (ransislan) 
PREAMPUFlCATORE STEREO HI Fl PER AUSTERO la Iransiswm 
PREAMPLIFICATORE FONICO 
RIFERIMENTO 01 FREQUENZA UNIVERSALE 
OISTORSIOMETRO 
ALIMENTATORE 0 - 10V CON LM 723 
AMPLIFICATORE 4 8W CON TDA 2002 Icon alella di 
rallreddamenlol ■ PREAMPLIFICATORE STEREO HI-FI PRECO 
INDICAIORE DI PICCO A LEO 

ElfKIOS N. 
EPS 9T97 
EPS 9860 
EPS 9817 
EPS 9827 
EPS 9927 
EPS 9952 

EPS 9970 

4 - SETTEMBGE 1979 
TIMER LOGARITUICO PER CAMERA OSCURA 
PPM VOLMETRO DI PICCO AC Sll SCALA LOGARITMICA 
icitcuilo base) 

112 VOLMETRO A LED CON UAA 180 Icon led semens pallil 
CAMPI MAGNETICI IN MEDICINA 
MINI-FREQUENZIMETRO I MHz 
SALDATORE A TEMPERATURA CONTROLLATA COMPLETO DI 
SCATOLA E SUPPORTO PER SALDATORE 
SALDATORE A TEMP CONTROLLATA COMPLETO DI BUNTE 
OSCILLOGRAPHIC diguie it Lissaiousi SULLOSCILLOSCOPIO 

89500 11500 
11500 

68.000 5 800 
22,000 
15 000 

11 500 
27 700 
11100 
24 500 
21300 
15000 
13500 
50500 
19 800 

4 500 
4 700 

23 000 4 700 
85.000 

165001 
10 500 
15.000 

11500 
5400 
3 500 
6400 

24000 6000 
4.500 

11900 
6,500 
7 900 
8500 
5 900 
5000 

16000 
6200 

52000 8.500 
15.500 
31.500 
17 000 
65.000 
55500 
32000 
43 (TOO 

6 500 
9000 
5.400 
6 500 
7000 
7900 

PBE720 STAM- 
COOICL R(T PATO 

ELERTDB X 5 - OTTOBBE 1979 
EPS 9244-1-2 MINI-TAMBUHO 73400 12.200 
EPS 9344-3 " GENERATORE 01 RITMI IC 45100 6500 
EPS 9948 " GENERATORE SINUSOIOALE Dl FREQUENZE EISSE 55 000 6800 
EPS 9491 • SEGNALATORE PER PARCHIMETRI 28900 5100 
ELERTOB N. 6 - HOVEMSBE 1979 
EPS 9401 " EQUIN — 11000 
EPS 9973 ■ UNITA Dl RIVERBERO ANALOGICA 149000 22000 
EPS 79005 ' INDICAIORE OIGITALE UNIVERSALE 36.400 8 300 
EPS 9751 • SIRENE 21000 6 500 
EPS 9755-1-2 TERMOMETRO 51500 14 000 
EPS 9325 DIGIBELL 26300 10 700 
EPS 79075 MICRO COMPUTER BASIC 211800 24.750 
ELERTOB X 7 - OICEMBBE 1979 
EPS 79006 " GIOCO PROVA 01 FORZA 23300 7 600 
EPS 79073 C0STRUZ10NE DEL COMPUTER TV GAMES 275000 50000 
EPS 79073-1 TASTIERA 97000 15000 
EPS 79073-2 ALIMENTATORE 45000 7000 
EPS 9906 AUMENTATORE PER MICRO COMPUTER BASIC 56 200 13.200 
EPS 9967 MOOULATORE IV UHF - VHP 23000 7 200 
EPS 9987-1-2 AMPLIFICATORE TELEFONICO 29 200 10.500 
EPS 9886 SCHEOA 4 K RAM — 46200 
EPS 80024 BUS BOARD Icomcreso am llessibile 64 coli con cometlul) 87000 20600 
ELERTOB X 8 GENX4I0 1980 
EPS 79519 • SINTONIA OIGITALE A TASTI 65200 12800 
EPS 9966 TASTIERA ASCII 147000 27 600 
EPS 9966 ELEKTEHMINAL 235000 25000 
EPS 9984 ■ FUZZ BOX VARIABILE 17.500 5.900 
EPS 9985 ' CONTAMINUTI CHIOCCIANIE 29900 9100 
EPS 9988 • POCKET BAGATELLE (gmco di deslrezzal IcomWeto di loyslick) 21600 6500 
ELEKIOB X 9 - Ff86B*IO 1980 
EPS 79038- ESTENSIONE DELLE PAGINE OELL'ELEKTERMINAL 174 000 22.000 
EPS 79077 • SEMPUCI EFFETII SONORI Isirena e cmguellio duccef! 21000 6.000 
EPS 79082 - DECODER STEREO 35 700 8,300 
EPS 79087 ■ CHASSIS DI MEDIA FREOUENZA (comoieso slmmenlo) 37500 7 900 
EPS 79088-1-2-3 • IL DIGIFARAD (caoacmelroi Icompieso TR c Doccolel 69 100 1 5 500 
EPS 79095 • ELEKDOORBELL (Camoanello a 128 nole) 77500 1 5900 
EPS 79514 ■ GATE DIPPER (Gnp-dicl 39100 6,300 
EPS 76003 • LAMPEGGIATORE 01EMERGENZA 14.600 6,500 
EPS 9974 RIVtLATORE DI PROSSIMITA (Pralezione di ouadn) 

(conwlelo dl piacca sensore) 35660 9 300 
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EUKTOH N. 10 . MAREO 1980 
EPS 79019 " GENERATORE SINUSOIDAU 26500 7 1QO 
EPS 79M(I " MQDULATORE AD ANELLO 29500 9100 
EPS 9753 ■ BIGLiA EtEITRONICA 38500 9 800 
EPS 9913-1 2 UNITA DI RIVERBERO OIGITALE — 21400 
EPS 80016 * DISTUREATORE ELETTRONICO 14000 5600 
EPS 8002'-la-2a • SINTONIA DIGITALE lAM-EM-OC-OM-Otl <FiequB«imeiro| 

icofiiniolo 6i aAmsmaTiooei 106.500 23 800 
ElEKTOB H. II - APRILE 1980 
EPS 79039 ' MONOSELEKTOR + PANNELLO (CoraanOo a OiSI a 16 caaalii 125300 27400 
EPS 79070 STENTORE (AmoWlcalwe 60-160WI (comoielo di IrastonnalQie 

12 * 12/4A alette 61 ralfteddamenlo) (esdusc altoparianin 91000 13600 
EPS 79071 ASSISTENIORE IPreamcAilicaioie ad allo guadagno sol 

lumoie tircostanlel 27.500 8 700 
EPS 79650 CONVERTITORE ONOE CORTE IN ONOE MEOIE MULT1BANOA 34 000 6500 
EPS B0023A POP AMPUFICATORE SOW CON OM 961 IcmoMo di alellal 65 000 6 900 
EPS 80023 ■ TOP AMPUFICATORE 30W CON OM 931 iMniplelo di alelia) 56000 6,900 
ElEKTOR N. 12 ■ MA66I0 1980 
EPS 80009 SEWAR lEIteli sonon con nveilMro analogicoi 75.000 9900 
EPS 80031 TOP PREAMPUFICATORE iPe. ampldicatore 90023) 104500 13600 EPS 80054 ' VOLETE UNA VOCE STRANA ' imodulalotc ad anello. Cnoopei 

e Modulaiore di ItequenaaJ 35000 6500 
EPS 79024 ' RICARICA BATTERIE AFFIDABILE PER BATTERIE AL Ni-Cd 36 500 7100 EPS 79093 TIMER CONTROLLER PREOGRAMMABILE Icompleto 

Iraslormato'e e digtlaso 85 000 9 900 
ELEKTOR «. 13 < GIU6NQ I960 
EPS 80018-1-2 ANTENNA AHIVA PER AUTOMOBILE 28.500 8000 
EPS 80084 ACCENS10NE ELETTRONICA A TRANSlSTOfll Icoroclela 

di moMe c accesson) 65000 12.900 
EPS 80086 TEMPORI2ZATORE "INTELLIGENTE' PER TERGICRISTALLO 

iconiplelo di relais e moMel 48000 9900 
EPS 60096 MISURATORE DI CONSUMO E CARBURANTE isenson e 

custodla a pailc) 79.800 19 800 
EPS 80097 ' FERMIAMO 1 LADRI lAnlilurlo per aulol 16.200 5700 
EPS 80101 " INOICATORE BELLA TENSIONS DELLA BATTERIA '8 000 6.300 
EPS 80102 ' ON PROBE AD ASTINA (setra aslal 13800 5 700 
EPS 80109 ■ PROTEZIONE PER LA BATTERIA 13900 6600 
ELEKTOR N. 14715 - LUSLIO/AGOSTO 1980 
EPS 78066 • RIDUTTORE DI LUCE SENSOR 25600 6500 
EPS 79517 ' CARICA BATTERIA AllTOMATlCO 59 400 7000 
EPS 79505 " AMMUTOLITORE PER OISC-JOCKEV 26 600 8600 
EPS 79114 ■ FREQUENZ1METRO PER SINTETIZZATORI (orcuilo Basel 23300 7600 
EPS 79509 SERVO AMPUFICATORE 7100 
ELEKTOR N. 16 - SETTEM8RE 1980 
EPS 79033 ■ QUIZ MASTER 29900 4 300 
EPS 79513 VSWR MASTER CON STRUMENTO Rosmelro con latga gamma 

a (rcquerael 25.300 4 500 
EPS 9945 CONSONANT (con pannelto lionlale) icompleto it TR| 108,000 40500 

SISTEMA 01 ALLARME CENTRAUZZATO 
EPS 9950-1 STAZIONE MASTER Icon allooartanlei 37400 5 700 
EPS 9950-2 STAZIONE SLAVE (con allopadanle) 32 400 5 200 
EPS 9950-3 STAZIONE D'ALIARME 11 700 2900 
EPS 80027 GENERATORE DI COLORE 61500 6000 
ELEKTOR N. 17 - OTOBRE 1980 
EPS 80067 • DIGISPL/W icon pmaa pravai 58.000 9 000 
EPS 80045 TERMOMETRO DIGITALE 78500 9400 
EPS 79035 ■ MILLIVOLMETRO CA E GENERATORE DI SEGNALI 

Icon suumenlol 33 300 6200 
EPS 9954 PRECONSONANT 26700 8 900 
ELEKTOR M. 18 - HOUMflRE 1980 
EPS 800068-1-2 VOCODER DI ELEKTOR - BUS BOARD Icomplclo di connellom 46300 22 600 
EPS 80068-3 VOCODER DI ELEKTOR FILTRI 33000 7 200 
EPS 80O68-4 VOCODER DI ELEKTOR MODULO I/O 61800 7 300 
EPS 80068-5 VOCODER 01 ELEKTOR - ALIMENTAZIONE 34.QOO 8000 
EPS 8002-2 AMPLIFICATORE D ANTENNA 13 600 2 200 
EPS 80060 CHOROSINT TASTIERA 25 OTTAVE 188.000 33600 
EPS 9956/9955 OOPPIO REGOLATORE DI OISSOLVENZA 11-9956 a- 2-99551 46800 12000 
ELEKTOR H. 19 - DICEMBRE 1980 
EPS 9423 • ANTENNA FM INTEGRATA PER INTERNI 19.700 4790 
EPS 9368 • RELE CAPACITATlVO 15500 5200 
EPS 9329 • SONOA LOGICA VERSATILE 15900 5200 
EPS 9369 ' MINI-RICEVITORE AD ONOE MEOIE 10,400 2700 
EPS 9192 ■ SOSTITUTIVO "LOGICO" DEL POTENZIOMETRO A CARBONE 43500 11000 
EPS 90065 ' OOPLICATORE 01 FREOUENZA 17 000 3200 
EPS 80019 • TRENO A VAPORE 19 900 3200 
ELEKTOR N. 20 - GENNAIO I9RI 
EPS 31002 

OISSOLVENZA PROGRAMMAB1LE PER DIAPOSITIVE 
(Comptesi t/aslomialon e modulo dt polenaal 145 000 20 200 

EPS 80050 INTERFACCIA A CASSETTE PER MICRO-COMPUTER BASIC 
Icon cucuilo a enlrala 80112-21 (c memoiia 2716 
Orogrammala) mleilaccia connallon 64 poK Din 416121 155000 19 700 

EPS 80112-1 MODULO ESTENSIONE MEMORIA, PER 2716 SULLA 
INTERFACCIA CASSETTE 25500 5400 EPS 9914 PIANOFORTE MODULO PER OTTAVE 65000 8.400 

EPS 9915 GENERATORE UNIVERSALE DI NOTE (PIANOFORTEl 108000 20500 
EPS 9981 CIRCUITO FILTRI E PREAMPUFICATORE (pcanofdrtel 53 500 15 70Q 
EPS 9979 ALIMENTAZIONE PER PIANOFORTE icon liaslotmalote) 35000 5,300 

TASTIERA 5 OTTAVE PER PIANOFORTE 
(con Ml dt bane + molle ' accesson commuiayone in atgenio) 91000 
TASTIERA 7 OTTAVE PER PIANOFORTE (con oarre di commul 
+ lasselli porla mcRe + commutaion + molle In arg 12 7 000 TASTIERA PER CHOROSVNT 25 OTTAVE (singola cwnmula/ioRel 
(con molle e suppom) 59,000 

ElEKTOR H. 21 - FEBBRAIO 1981 
EPS 9958-1 TV-SCOPIO (ampftticalae di ingtesstt 20500 5900 
EPS 9968-2-3-4-5-8 TV-5C0PI0, VERSIONE BASE 101 500 32 400 
EPS 79053 • TOTO-ORACOLO 16.600 8 300 EPS 9840 ' TEMPORIZZATORE PER SVILUPPO FOTO 40.300 10700 
EPS 9499-2 • PORTA LUMINOSA A RAGGIINFRAROSSI lalimenMorei 23800 10 600 
EPS 9862-1-2 ■ PORTA LUMINOSA A RAGGI INFRAROSSI lltasroell/nccyitore) 20500 10400 

EIEKTDB A 22 - MAR20 1981 
EPS 81047 • TERMOMETRO OA BAGNO 23.400 3300 
EPS BI061 ■ XILOFONO 22200 3450 
EPS 81049 • CARICABATTERIE Ni-Cd 32300 4.400 
EPS 81043-1-2 ■ IL MISURATORE 47 300 6.500 
EPS 81044 • IL MULTIGIOCO 45300 5600 
EPS 81042 • IL GENIO NEL BARATTOLO 18 000 3.300 
EPS 81048 " CORNAMUSA 21700 4100 
ElEKTOR 1. 23 - AP8AE 1981 
EPS 80085 • AMPUFICATORE PWM 11000 2700 
EPS B0O69-1 JUNIOR COMPUTER ibasella onncipalel 198400 28 600 
EPS 80089-2 JUNIOR COMPUTER Ibasella dtsglavi 36000 8 699 
EPS 80089-3 JUNIOR COMPUTER latoenlalorel 49200 14 300 
EPS 9911 • PREAMPUFICATORE PICK-UP 50500 9900 
EPS 9873 ' MOOULATORE 01 COLORE loer VMF - UHFl 27 800 6900 
ELEKTOR ». 24 MAGGIO 1981 
EPS 9874 ELEKTORNADO AMPUFICATORE 50^0 

icomplelo dt aieUe e mimilenal (naslomaiore e aleite esclusei 64 000 7 500 
EPS 80069 SISTEMA INTERCOM (Inletcomumcaaone a p«i coslammi 35400 5700 EPS 80077 PROVA TRANSISTORI (comoielo a Itaslofmaloie e 

agilasi a led) 47000 9 800 
EPS 81124 INTERLEKT GIOCO DE6LI SCACCHI icon rraaoonxessoie 8088' 295.000 19 000 
ELEKTOR A 25 - EIUSNO 1981 
EPS 9897-1 EQUAUZ2ATQRE PARAMETRICO SE2I0NE FILTRO 23500 3 900 
EPS 9897 2 SEZIONE CONTROLLO TONI (complcli a tulb t poienacmem 

floooi e stngoln 27000 3.900 
EPS 9932 • ANALIZZATORE AUDIO 45500 9,000 
EPS 80502 • SCATOLA MUSICALE 51600 7 500 EPS 80128 • TRACCIA-CURVE PER TRANSISTORI 9.000 2500 
TV SCOPIO VERSIONE AMPLIATA 
EPS 9969-1 BASETTA MEMORIE 149700 4 700 9969-2 CIRCUITO TRIPPER 16200 4 700 EPS 9969-3 BASE TEMPI Di INGRESSO 16700 4 700 
ElEKTOR A 26721 - LU61I0ME0SI0 1981 
EPS 80071/60145 MONITOR OIGITALE PER BATTITO CARDIACO 89500 19 700 EPS 80505 AMPLIFICATORE A V-FET (40W| 99800 7500 
EPS 80506 ■ R1CEVIT0RE SUPER ATTIVO 39500 rooo EPS 80515-1-2 ILLUMINAZIONE PER VETRINE t comix esc ttaslomalorei 41000 11 800 EPS 80516 ' ALIMENTAZIONE VARIABILE 0 50V PROfESSIONALE 

Icompieso Iraslormalore • boccole aleRa 
r- oolenaometn profess - manopolel 96200 5600 EPS 80532 " PREAMPUCAMORE STEREO OINAMICO 14 600 3000 EPS 80543 ' AMPLIFICATORE STAMP 13000 3 000 EPS 80556 • PROGRAMMATORE PER PROM 82S23 icompieso Iraslormalore 
dajrtasl zoccolo inseraone Teroi 82250 15 000 

ELEKTOR A 28 SETIEM8RE 1981 
EPS 81012 LUCI DA SOFFITTO (con Eixom Dragrammalal 168000 25 000 EPS 81072 • MISURATORE DELLA PROFESSIONE SONORA icon 

slnmenlo in Ob) 55000 5200 EPS 81082 • PQTENZA BRUTA (AmplificalixB 200W) Icomplelo a 
alelle esicuso TR e condensalon ameniasone e lusei 98,500 10000 

EPS 81005 • CAMPANELLO A SENSORE 19 (TOO 4100 EPS 81073 " POSTER CHE OANZA ibasella) 65500 7000 EPS 8I073P POSTER CHE OANZA (Posleil 7000 EPS 81063 MINIMIXER islaeo Mmptelo) 135.000 36700 
11 GRAKO! ID METER 
EPS 81085-1 VERSIONE BASE 32 500 6500 EPS 81085-2 ESTENSIONE A 240V-)000W PER CANALE (con modidcai 82500 12 200 
ELEKTOR A 29 - OnORRE 1981 
EPS 80120 BK RAM-I6K 01 EPROM 248.000 41500 EPS 81101 TEMPORIZZATORE DI PROCESSO 51900 12700 EPS 81027/1-2 RIVELATORE DI FONEMl SORDI 
EPS 81071 E SONOSI 109 000 31700 EPS 81105/1-2 VOLT METRO DIGITALE 2.5 CIFRE 66000 11000 EPS 81008 TAP MULTICANALE 49700 14 700 EPS 81110 RIVELATORE 01 MOVIMENTO 47300 7100 
ELEKTOR A 30 - HOnMBRE 1981 
EPS 80514 • AUMENTATORE PROfESSIONALE DI PREOSIOHE A GRADING 

(comclelo di manopole, BoiaiMmem Ceimel Irasl. ttndalo. 
sbumenlo. molxle, rallieddalon ♦ boccole) 175000 6500 

EPS 81112/9 • GENERATORE DI EFFETTI SONORI 42000 6500 
EPS 81112/2 ■ SIRENA-NAVE SPAZIALE 26400 
EPS 81112/3 ' SPARI E MITRAGLIATRICE 37300 
EPS 31112/4 ■ EFFETTO BOMBE 27000 
EPS 91112/5 ' CINGUETTIO DUCCELLI 28 000 
EPS 81112/6 ' EFFETTO AEREO IN VOID 26 300 
EPS 31112/7 ■ EFFETTO AUTO IN CORSA E AUTOSCONTRO 29 700 
EPS 81112/8 ' EFFETTO VAPORIERA ZTjoa 
ELEKTOR A 31 - BICEMBRE 1981 
EPS 81024 " ALLARME PER FR1GORIFERO 17 200 5100 
EPS 81013 ■ ECONOMIZZATORE 01 CARBURANTE 28000 8 700 
EPS 81142 SCRAMBLER 45000 8000 
EPS 81117-1 HIGH-COMM (sstema a contpandei) Ibase ndutlixe 

a mmoie) (compfeso pannedo e 2 moduli) 175000 118000 EPS 81117-2 AUMENTATORE DEL COMPANDER Icon IrasioimaKxei 30200 6600 
EPS 9860 MISURATORE DI PICCO DEL COMPANDER 15700 6600 
EPS 9817-1-2 OISPALY A LED DEL COMPANDER 29 2M 9 300 EPS 9956/30512 OOPPIA OISSOLVENZA PER DIAPOSITIVE (sotlslicaloi 49000 10.300 
ELEKTOR A 32 - GENKAIO 1982 
EPS 81173 BAROMETRO DIGITALE icomixeso LX 0503 basdmiciei 144 000 17800 EPS 81135 ROGER BLEEP iGeneiatwe a nole pel baiaccbinl) 25700 8700 EPS 81123 ACCOPPIATORE DI TRANSISTORI Ipiova nansislor per coaxe ■denbctiel 20.000 80001 EPS 81094-1 ANALIZZATORE LOGICO (orcuilo base) 134 500 37950 EPS 81094-2 ANALIZZATORE LOGICO IQicuito d'enfiala) 23,300 10.500 EPS 81094-3 ANALIZZATORE LOGICO larcixlo a memona) 28 700 10.500 EPS 81094-4 ANALIZZATORE LOGICO (orcuito curson a pllolaggo) 51500 14 900 EPS 81094-5 ANALIZZATORE LOGICO Icncuiio dsplay con cavo (xallo 

a 16 condultoni 24.900 6600 EPS 80089-3 ANALIZZATORE LOGICO (orcuito almenlaaone) (con Basl) 49200 14300 EPS 81143 ESTENSIONE OELLA MEMORIA Da TV-GAME 266300 82700 EPS 79017 GENERATORE 01 FORME D ONOA 43200 '4.300 
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ELSXIOB 9 33 - FEBBRAIO 1982 
EPS 81171 CONTAGIRI (Avanlr - Indielro) 155000 25700 
EPS 81141 OSCILLOSCOPIO A MEMORIA lestermne delta memoila 

euiranalizzalore logieo 135000 19.300 
EPS 81155 CONIROLLO DISCO LIGHTS (luci pscliedefcoei 

(eomotelo dr liasform. e Hlro anlidislurbol 65000 7000 
EPS 81032 • LETTORE Dl MAPPE 16 000 7000 
EPS 81166 VOLMETRO-FREQUENZIMETRO (orcinlo base) 67 000 20000 
EPS 81105 VOLMETRO-FREQUEN2IMETRO OSsplay 4 otrcl 

(compreso uaslormalotel 47.000 12000 
ELEKTOS N. 34 ■ MARZO 1982 
EPS 800133 - TRANSVERTER PER LA BANOA DEI 70 CM (compreso scliemio 

- BNC t mmulena) 174000 50000 
EPS 81594 • SCHEDA AD INSERZIONE PROGHAMM Dl EPROM 2708 

(compl di connetl t modiito di insera ner »ari lipr di H P a Bill 23.000 11200 
EPS 82004 TIMER PER CAMERA OSCURA AD AMPIA REGOLAZ 

(compieso di iraslotmaloie * manopole 
graduate ♦ telais * pannelln sengrafalo) 70500 8 700 

EPS 82005 • MISURATORE 01 VELOCITA Dl OTTURAZIONE 
Icoropreso di iraslorrnalMe) 95600 20.000 

EPS 82009 AMPLIFICATORE TELEFONICO A INOUZIONE 21,800 8300 
EPS 82015 DISPLAY A LEO PER BAROMEIRO 24 000 8.500 
EPS 82011 STRUMENTO A CRISTALLI LIOU1DI (per rl Oaromelroi 108000 8.800 
EPS 82029 HIGH-BOOST (ampli-lonr per chitarral 31000 11200 
ELEKTOR N. 35 - APRIL! 1982 
EPS 81029 * CONTROLLO AUIOMATICO PER POMPA DA RISC 

Icomplelo dl Iraslomialore * mobile 4- morsellrera t cavena 
secopdo Dome ANIE - EMPI di allacaamemol 41400 13 500 

EPS 81128 " ALIMENTATORE UNIVERSAL! 0-20V 2A (MODULOl (comprese 
alelte di ralliedd 1 44.000 12500 

TR 8112811 secondano 2ii20A 29 500 
TR 8112872 secondano 2<20V 2*3AI2xl2V 2x50 mA 38000 
EPS 81130- GALLO SVEGUA DA CAMPEGGIO (comprese 6 celle sMam 42.000 6900 
EPS 81150 ' GENERATORE RAOIO-FREOUENZA PER 2 M 70 CM - 23 CM 

(compieso moOie schemalii t Iraslormaloie t «i(ioell»i| 40.800 11200 
EPS 81168 ■ SBRINATORE ECONOMICO PER FRIGORIFERO 

(enmpreso mobile ♦ cavena in nomui ANIE) 34,500 8.700 
EPS 82006 GENERATORE Dl FUNZIONI (Ponle di Wien) 

(completo di lesisteroe pei atlenualorel 47000 9 800 
EPS 82020 MINI-ORGANO POUFONICO A 6 OTTAVE (compiesa 

taslieia -f fcasella multrptexer per malnci diodi) 198 000 19.000 
EPS 996875 ALIMENTATORE PER MINI-ORGANO (comp trasl t connelloirl 21.200 8200 
EPS 82040 MODULO Dl MlSURA DEI CONOENS, PER FREOUENZIMETRO 39.500 9400 
ELEKTOR H. 36 MJ6610 1982 
82919 IPROM (Modulo d Ram + zoccoS -e ballene) e RAM. 85.000 7.900 
EPS 82026 FREOUENZIMETRO DA 30 MHe Isenza modulol 89.000 10200 
FM 771 MODULO FREOUENZIMETRO A CRISTALLI LIOUIDi 95,000 
EPS 82034 SCHEDA PARLANTE CON 4 EPROM PROGRAM IN INGLESE 

(ccmpreso roccoii per progtamni m 2716 Hal.) (srto Kill 378.000 — 
EPS 82041 MOLTIPLICATORE 01 FREOUENZA PER FREOUENZIMETRO 29,900 10 600 
EPS 82046 CARILLON ELETTRONICO Iccmpreso Iraslormaloie) 44.900 9 400 
ELEKTOR «. 37 eilism 1982 
82010 PROGRAMMATORE PER EPROM 271672732 

(complelo di connellon < cavo insert 
sul JUNIOR COMPUTER ♦ accolo insert. 0) 189.000 36,200 

EPS 82028 FREOUENZIMETRO A 150 MHz 
Iserua modulo comprese Proms e Irslalol 114 500 18600 

FM 77 T MODULO A CRISTALLI LIOUIDI 95000 
EPS 82039-1-2 • SISTEMA INTERFONICO A INOUZIONE (senza Ml: 

82039-1 TRASMETT1TORE: 33.500 10500 
82039-2 RICEVITORE 30,300 8,600 

EPS 82043 ' AMPLIFICATORE 10W PER 70 CM 
VERSION! 12:14V 01 All ME NTAZIONE 157000 20.400 
VERSION! 2428V 01 ALIMENT AZIONE 168000 20,400 
(compreso conlen. -» aletla * connellon ♦ canco lillKiol 

EPS 82070 * CARICATORE UNIVERSAL! Dl BATTERIE NeCd 
tcornpieso Oaslormatore) 53500 13000 

EPS 82068 INTERFACCIA PER LA SCHEDA PARLANTE 36.200 7.500 
EPS 82076 ANTENNA ATTIVA A FINESTRA 51700 16.300 
ELEKTOR N. 387 39 - LU6IIOIKGOSIO 1982 
EPS 81570 PREAMPLIFICATORE HI-FI (compreso Itaslormalore) 78800 21,500 
EPS 81515 • INOICATORE Dl PICCO PER ALTOPARLANTI 11600 7200 
EPS 81523 ' GENERATORE CASUALE 01 NUMERI PER OSCILLOSCOPIO 40.500 12.400 
EPS 81577 AMPLIFICATORE 0INGRESSO PER ANALIZZ. LOGICO 41900 9 700 
EPS 81545 • ALIMENTATORE VARIABILE OA 2160V 

(compresa alella di ratlreddamenlo senza 47 300 12200 
Iraslormalorel TRASF 81545 50V 2A 28000 

EPS 81525 " 5IRENA HI-FI 19.500 8.400 
EPS 81567 SENSORE 01 UMIOITA (senza sensore Dorarni 28.000 6 650 

KHY 10 SENSORE Dl UMIDITA in oro 77.000 
EPS 81575 • STRUMENTO DIGITALE UNIVERSALE 79.800 13.500 
EPS 81541 • DIAPSON AL OUARZO 26,000 7 500 
EPS 81506 CONTROLLO 01 VELOCITA PER MOO NAVALI 34.000 6 000 
ELEKTOR N 40 - SETTEMB8E 1982 
820817A • CARICABATTER1E AUTOMATICO PER BATTERIE PB 

I0I18V-I,5 A (compieso Itasloimaiore) 55000 9500 
EPS 820817B CARICABATTERIE AUIOM PER BATT PB 107I8V-5A 

(compteso Itaslomalore) 75,000 9500 
EPS 82088 • CANCELLATORE Dl EPROM (compiens di lampada e conleflildre) 49.000 — 
EPS 82069 TERMOSIATO PER CAMERA OSCURA IBAGNO F0T06R1 

(compreso Itasformaiore da 2A 18V) 42000 9000 
EPS 82027 SINTETIZZATORE VCO Icomplelo dr mascbenna e manop I 172,000 23000 
EPS 82093 MINISCHEDA EPRON 49 700 9 800 
EPS 82014 PREAMPLIFICATORE PER CHITARRA ARTISTI icomplelo) 221000 49900 
EPS 82014<F PANNELLO PER AMPLIFICATORE 01 CHITARRA — 11000 
EPS 82090 TESTER PER RAM 2114 (compreso zoccolo ad msetzrone 01 32.000 9800 
EPS 82089-1-2 AMPLIF1CAT0RE 100W HIFI (comffleto dl Uaslormatac 

loroidate 4 lorrelte 4 dissrpalore 4 mmulena e spmolli) 180000 24900 
EPS 82039-1- 2 AMPLIFICATORE 100W HIFI STEREO con 2 ampHicalon 

82089-1 ed 1 82089 280000 — 
EPS 8208I7F MOBILE PER CARICABATTERIE COMPRENS 01 MINUTERIA — 16 000 

PKEZZO 
UT 
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ELEXTOR «. 41 - OITUME 1982 
C0NTB01L0 Dl SOUELCH 
IL NUOVO SINTETIZZ VCFIVCA COMBINATO 
GENERATOR! Dl SUONI 
RIDUnORE Dl RUMORE DNR 
SCHEDA I6K RAM DINAHICA 
RICEVITORE IN SS8 PER ONOE CORIE (mmi! d. sctemo RF| 

NQVEMBAE 1982 
NUOVO SINTETIZZ. Dl ELEKTOR MOOULO DOPPIO ADSR 135000 23000 
MODULO LF07N01SE 85000 22.000 
STARTER ELETTRONICO PER LAMPADE FLUORESCENTI 10,500 4500 
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apuir 

Radar con regolazione a 
retroazione per la protezione 
delle navi contro i missili 

// sistemu difensivo "last ditch" (ultima 
trincea), chiamalo Phalanx, aumentera la 
difficoltd di affondare o mettere fuori 
eombattimenlo le navi con i missili da cro- 
ciera che viaggiano al pelo deU'acqua e con 
i missili aria-nave. La chiavedella velocild 
di reazione e della precisione risiede nel 
sistema radar 

La dura lezione subita dalla Marina bri- 
tannica duranie I'ultimo conflitto delle 
isole Falkland, quando un missile Exocet 
vecchio di sei anni, del costo di 250.000 
dollari, ha distrutto la Regia Nave Shef- 
field, un cacciatorpediniere del valore di 
parecchi milioni di dollari, ha contribuito 
a dar man forte alle argomentazioni di 
coloro che sono favorevoli ai sistemi d'ar- 
ma completamente automatici: tra questi 
il Phalanx, prodotio dalla Pomona Divi- 
sion della General Dynamics Corpora- 
tion. 
II Phalanx e un sistema di difesa della nave 
all'ultimo istantecheeffettuacontempora- 
neamente la ricerca, la rilevazione, la valu- 
tazione della minaccia da pane del bersa- 
glio, Pinseguimento ed il fuoco di sbarra- 
mento in maniera totalmente autorhatica, 
senza intervento umano. II sistema consi- 
ste di sei gruppi principali: il sistema radar 
ad asservimento, il gruppo artiglieria, la 
piattaforma di supporto ed orientamento, 
I'equipaggiamento di barbetta', il cassone 
per la pane elettronica ed un paio di pan- 
nelli di controllo. 
II gruppo di controllo del fuoco, basato su 
un elaboratore digitale ad alta velocita, 
esegue le funzioni di ricerca, rilevamento 
ed identificazione, acquisizione, insegui- 
mento del bersaglio, di misura della veloci- 
ta e dell'angolo d'impatto del missile in 
arrivo; esegue inoltre Pinseguimento dei 
proietlili sparati, con la misura della loro 
velocita ed angolazione. 
II gruppo di sparo e composto da cinque 
sottogruppi principali. La mitragliera, del 
tipo Catling (Vulcan) calibro 20 mm, e 
controllata elettronicamente ed orientata 
mediante azionatori idraulici. Essa consi- 
ste in una gabbia rotante di sei canne con 
otturatori separati. L'arma e in grado di 
sparare 3000 colpi al minuto. II sottosiste- 
ma di alimentazione comprende compo- 
nenti come il deposito munizioni ed i siste- 
mi di alimentazione, di trasporto e di scari- 
co dei bossoli sparati. L'efficacia della mi- 
tragliera (pressoche il 100 % in tutte le 
prove) e dovuta al fatto che spara proiettili 

perforanti "ad alta energia cinetica", con 
nucleo in metallo pesante, nella fatlispecie 
uranio esaurito. La distruzione del bersa- 
glio e dovuta alia penetrazione del proietti- 
le calibro 20 nella teslata bellica del missi- 
le, che provoca Pesplosione per urto prima 
che questo possa raggiungere la nave. La 
caratteristica piu interessanle del sistema e 
una tecnica di aggiustamenlo del tiro di 
tipo elettronico con regolazione a retroa- 
zione. La correzione della punteria e basa- 
ta suirinseguimenlo contemporaneo del 
missile in arrivo e dei proiettili che escono 
dalle canne fino a che essi raggiungano le 
vicinanze del bersaglio e sulLeliminazione 
di eventuali errori. I dati di aggiustamento 
arrivano prima che i colpi si avvicinino al 
missile, per cui e possibile una rapidissima 
correzione del tiro ed un'elevatissima pro- 

babilita di andare a segno: la probabilita e 
maggiore di un ordine di grandezza rispet- 
to ai sistemi convenzionali ad anello aper- 
to. II radar non effettua soltanto il punta- 
mento della mitragliera M61 AI, ma e an- 
che in grado di osservarei proiettili sparati 
al loro arrivo in prossimita del bersaglio. 
di rilevare la distanza di errore tra il centro 
del bersaglio e quello della rosata, elimi- 
nando I'errore stesso tramile il calcolatore 
di controllo del tiro. L'aggiuslamento a 
retroazione aggiunge un controllo di rego- 
lazione fine al dispositive di punteria, eli- 
minando le cause fisse e variabili dei colpi 
fuori bersaglio, non importa quale ne sia il 
molivo. 
1 radar funzionano nella banda Ku (da 
12,0 a 18,0 GHz) ed impiegano lecniche 
Doppler ad impulsi. Durante il primo pe- 

riodo di messa a punto, il sistema Phalanx 
ha avuto alcuni problemi riguardanti la 
reiezione degli echi parassiti; sono state 
pero eseguiti alcuni perfezionamenti per 
minimizzare i'effetto negative di questo 
fenomeno. Si dice che il sistema abbiasod- 
disfatto od addirittura superato tutti i ca- 
pitolati della Marina USA riguardanti la 
reiezione dei disturb! inlenzionali e degli 
echi parassiti. 
La chiave di volta del sistema e un radar 
attivo. assolutamente necessario in un'ar- 
ma di estrema risorsa come il Phalanx. La 
banda Ku e stata scelta perche il sistema 
opera a distanza mollo rawicinata: non ci 
sono percio problemi di teieguida e si po- 
tra disporre di un'elevatissima precisione 
anche usando antenne di piccole dimensio- 
ni. Trattandosi dell'ultima linea di difesa 

tra una nave ed il disastro imminente, il 
Phalanx deve disporre di una probabilita 
di neutralizzazione del bersaglio molto su- 
periore a quella degli altri sistemi a lunga 
portata di tipo piii convenzionale. A causa 
delle ridotte dimensioni dell'antenna, im- 
posle dalla scarsita di spazio a bordo, il 
fascio radar non e molto stretto (e quindi 
non molto preciso) e percio sara difficile 
mettere in punteria la mitragliera e dis- 
truggere il bersaglio con la prima salva. II 

1 

i 

Figure 1. II Phalanx, prlmo sistema automatlco ognl-tempo dl dlrezlone llro della marina USA, garanu- 
sce una raplda reazione dllenslva contro altacchl dl mlsslll aria-nave o del tipo da croclera con tralellorla 
a pelo d'acqua. La mitragliera 6 In grado dl sparare plii dl 3000 colpi calibro 20 mm al minuto. II dopplo 
radar con regolazione a retroazione eltellua I'lnsegulmento contemporaneo del missile In arrivo e della 
salva In partenza, eseguendo le correzionl dl punteria prima che I colpi glungano a bersaglio. 
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Flgura 2. La coslruzlone modulare del Phalanx 6 Una delle caratterlstlche dlstlntlve dell arma. Progettato 
come slslema dltenslvo navale dl eslrema rlsorsa, ellettua le procedure dl rlcerca e rilevamenlo del 
bersagllo, valuta la mlnaccla polenzlale, elfettua I'lnsegulmento e la luoco senza che net processo cl sla 
Intervento umano. II slslema e lormalo da sel gruppl prlnclpall: radar dl conirollo del llro e servoslsleml, 
gruppo mllragllera, plallalorma dl sostegno ed orlenlamenlo, allrezzalura dl barbelta, armadl eleltronlcl 
ed una coppla dl pannelll dl conirollo. 

za di forte rumore di fondo. 
L'antenna e piu larga che alia, ed emette 
un lobo che copre un angolo zenilale suffi- 
cienle a rilevare ed agganciare missili che 
arrivino in picchiata e missili che navigano 
al pelo dell'acqua (missili Exocet e missili 
da crociera, missili sea-skimmers). L'an- 
tenna di inseguimento e progettata in mo- 
do da ottenere un fascio stretto in senso 
verticale ed effettua la ricerca in elevazione 
durante I'acquisizione del bersaglio. Spe- 
ciali accessori del sistema radar compren- 
dono rinseguimento angolare ad impulso 
singolo e la commutazione agli impulsi a 
cadenza veloce (PRE) quando si verifichi- 
no ambiguita nella telemetria, molto co- 
muni con i sistemi Doppler impulsivi ad 
alta velocita. 
Salvo diversa programmazione, il sistema 
effettua di norma la ricerca entro un setto- 
re fisso, per evilare di colpire altre sovra- 
strutture della nave oppure altri natanti 
amici in navigazione. Esso reagisce soltan- 
to ad oggetti che provochino un forte sco- 
stamento Doppler, ossia ad oggetti in rapi- 
do avvicinamento; tale caratteristica gli 
permette di reagire a bersagli di caratteriz- 
zazione non ben definita (i materiali plasti- 
ci e compositi sono usati sempre piu spesso 
per costruire missili offensivi), in quanto il 
sistema risponde principalmenle al movi- 
mento veloce. 

Phalanx ovvia a questi errori mediante 
I'aulocorrezione. In alcuni sistemi analo- 
ghi, si effettua I'inseguimento del bersaglio 
e si impiega la combinazione della distanza 
e del rilevamenlo per prevedere la posizio- 
ne fulura dell'obiettivo. Se esiste la neces- 
sita di una correzione, questa verra esegui- 
ta dopo la rilevazione dell'errore, in caso 
di missile in arrivo, non c'e assolutamente 
tempo per fare tutlo cio. Anche se hanno 
una velocita media di circa 1200 metri al 
secondo, i primi proiettili potranno rag- 
giungere il missile di crociera, che si trovi 
alia distanza di 1500 metri, solo dopo 1,25 
secondi. Anche se la correzione fosse islan- 
tanea, i colpi successivi potrebbero arriva- 
re a segno sul missile, che si avvicina ad 
una velocita di circa 400 m/s, solo dopo un 
altro secondo, cioe ad u na distanza di circa 
900 metri. Gli errori di punteria non avreb- 
bero probabilmente che una o due occasio- 
ni di essere corretti durante i quattro se- 
condi a disposizione dei sistemi d'arma in 
questo lipo di attacco. Ad una velocita 
Mach-1, un missile da crociera copre circa 
1300 metri in quattro secondi, un tempo 
sufficiente al Phalanx per sparare 200 col- 
pi. 
11 radar di ricerca ed inseguimento del si- 
stema e composlo da due antenne separate 
che condividono un unico irasmettitore in 
banda Ku. Esse sono montate unite sopra 
la torrella della mitragliera ed il radar e la 
bocca da fuoco si muovono di conserva in 
brandeggio ed in elevazione . La General 
Dynamic ha adoitato un tipo di radar 
Doppler ad impulsi ad elevata frequenza 
di ripetizione, in grado di agganciare og- 
getti in movimento veloce anche in presen- 

i* 

Flgura 3. Dopo la guerra delle Isole Falkland, molte Ira le Marine mondlall hanno manllexlato un 
magglore Interesse a dotare le loro unlti con II Phalanx. Al momento attuale, a pane gli Stall Unltl, la 
General Dynamics ha commesse da parte della Marina Glapponese, Saudila ed Australiana. 
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Le possibilita di inseguimento dei colpi, 
che hanno una iraiettoria mollo tesa, ga- 
rantiscono al Phalanx la correzione di 
punteria al punto previsto di impatto, sen- 
za dover attendere che i proiettili vi giun- 
gano effetiivamente. Un radar puntato 
lungo la linea di fuoco e facilmente in gra- 
do di misurare I'angolo ira il bersaglio e la 
salva di proiellili sparati. 
II sislema radar insegue contemporanea- 
mcnte sia il bersaglio che la salva in allon- 
tanamento, ed anticipa la previsione del 
punto di arrivo. In pratica Papparato ese- 
gue una misura continuativa di errori an- 
golari, correggendoli con precisione cre- 
scente man mano che il missile si avvicina. 
Per quanto il Phalanx sia progettato in 
modo da aprire il fuoco ad una distanza di 
circa 2000 metri, il massimo effetto letale si 
ha proprio vicino al limite interno di por- 
tata, cioe a circa 500 metri. II fuoco awie- 
ne a brevi raffiche, in quanto ciascuna sal- 
va e trattala dal computer come un singolo 
oggetlo in movimento; tra due raffiche 
successive c"^ tutto il tempo necessario per 
eseguire le correzioni. Quantunque sia sta- 
te progettato per agire contro missili con- 
venzionali a testata bellica, il sistema po- 
trebbe. in condizioni ideali, anche proteg- 
gere contro testate nucleari: una carica da 
10 chilotoni, che esploda ad una distanza 
di circa un chilometro, produce una so- 
vrappressione di poco piii di un kg per cm 
quadrato che potrebbe causare danni ma 
non necessariamente Paffondamento della 
nave. II primo apparecchio Phalanx fu 
completato nel 1979, nei termini di un pri- 
mo contralto di produzione per 37 gruppi 
destinati alia Marina. Da allora in poi, la 
General Dynamics ha ricevuto altre tre 
commesse per 196 gruppi, pezzi di ricam- 
bio ed equipaggiamento ausiliario, nonche 
per il software. Le commesse comprendo- 
no consegne alia Forza Giapponese di 
autodifesa marittima, alia Marina reale 
Saudita ed alia Regia Marina Australiana. 
L'attuale portafoglio ordini arriva ftno al- 
Panno venture, ma altre autorizzazioni a 
lungo termine da parte della Marina ga- 
rantiscono la produzione fino al 1984. I 
piani prevedono la vendita di 420 sistemi 
Phalanx fino al 1986, ma quesle cifre erano 
state fornite prima della guerra delle isole 
Falkland, La lezione subila dalla Flolta 
britannica sara senza dubbio di stimolo 
alle Marine di tutto il mondo per installare 
sulle proprie navi un sistema di questo 
genere. 
Alexander E. Braun, Microwave System 
News. Sett. 1982 

I) Si chiama barbella la pane corazzata e 
non ruoianie, disposta so no la lorrena 
esterna di un affusto navale. 

Alexander E. Braun, Microwave System 
News. Sell. 1982 

eleklor 

freno d'emergenza 

per 1'alimentatore 

Questo semplicissimo circuito, 
formato da un fusibile e da un 
diodo zener, e un mezzo pratico 
per evitare che componenti 
sensibili alle tension! eccessive, 
come i circulti integrati MOSFET, 
subiscano danni. 

La protezione contro le sovratensioni po- 
tra essere efficace soltanto se la tensione di 
alimentazione e limitata con la massima 
attenzione: inserendo, in altre parole, un 
sistema di conlrollo della tensione. Anche 
cost non ci si potra garantire che la tensio- 
ne non possa talvolta superare i limiti pre- 
fissati. Anche gli stabilizzatori di tensione 
elettronici, sia a componenti discreti che 
integrati, possono guastarsi. Gli alimenta- 
tori si guastano in genere molto difficil- 
mente, mentre il circuito alimentato subira 
i danni maggiori. Picchi di tensione di bre- 
ve durata nell'alimentatore, oppure man- 
canze complete di energia, possono anche 
cancellare dalla lista dei viventi circuili in- 
tegrati molto costosi. Prevenire e meglio 
che curare ovvero, in questo caso, ripara- 
re; e meglio inserire un fusibile ed un diodo 
zener all'uscita deiralimentalore, come si 
vede in figura 1. 
Questo "freno di emergenza" opera in mo- 

gt— © © 
Circuito Aliment 
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do semplice ma efficace. La tensione di 
zener del diodo deve essere superiore di 2 V 
rispetto alia tensione d'uscita delPalimen- 
tatore, ma evidenlemenle deve essere infe- 
riore al limite superiore della tensione di 
alimentazione (limite assoluto) alia quale 
possono resistere i componenti monlati 
nel circuito. Se. per esempio, un circuito 
CMOS e alimentato con +15 V, il limite 

assoluto per gli integral! sara 18 V. Occor- 
rera percio inserire un diodo zener da 16 V, 
con una tensione di scarica variabile tra 
15,3 e 17,1 V. 
Quando tutto va bene, non passera corren- 
te nel diodo zener. Non appena la tensione 
di uscita deU'alimentatore sale eccessiva- 
mente, il diodo zener comincera pero a 
condurre ed impedira alia tensione di sati- 
re ulteriormente. Una corrente molto ele- 
vata passera attraverso lo zener e fara in 
breve bruciare il fusibile. La corrente mini- 
ma di funzionamento del fusibile dovra 
percio essere superiore alia corrente assor- 
bita dal circuito a valle in normale eserci- 
zio. II diodo zener deve essere in grado di 
reggere ad un breve picco di corrente ele- 
vata e deve essere raffreddato per miglio- 
rare la sua resistenza lermica. Contempo- 
raneamente il fusibile proteggera il circui- 
to dai "corti". II diodo zener aggiungera 
protezione alia protezione, limilando la 
tensione a circa 0,7 V quando la polarita 
deU'alimentazione venga, per una ragione 
o per I'altra, invertita. 
Se il fusibile agisce ad una corrente minima 

®-B 
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piuttosto elevata, un diodo zener di poten- 
za in grado di reggerla potrebbe costare 
parecchi soldi. Una soluzione piii econo- 
mica e quella di controllare il fusibile tra- 
mite un tiristor, come mostrato in figura 2. 
Non appena la tensione di alimentazione 
raggiungera il livello critico, il diodo zener, 
che si trova nel circuito di gate del tiristor. 
iniziera a condurre, mandando in condu- 
zione il tiristor che produrra la bruciatura 
del fusibile. La resistenza R limita la cor- 
rente di gate del tiristor e percio anche la 
corrente nel diodo zener. 14 
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antenne 

per mezzi 

Per quanto diventi ogni giorno 
piii difficile e costoso circolare in 
automobile, molti appassionati 
CB preferiranno sempre 
irasmettere da un apparecchio 
"mobile" installato sull'auto. 
Questo articolo mostra come si 
pu6 costruire un'antenna che 
potra servire sia per I'autoradio 
che per un "baracchino" CB 
funzionante nella banda "legale" 
dei 27 MHz. Presentiamo anche 
una relazione riguardante i 
vantaggi del diversi progetti 
d'antenna possibili. 

Uno dei maggiori problemi tra quelli che si 
presemano ai "baracchinari" e la scelta del 
sistema d'antenna per la migliore efficien- 
za del loro ricetrasmettitore. Si traltadi un 
problema universale, presenle a tutti gli 
operatori di siazioni radio, su tutte le fre- 
quenze dello spettro (radioamalori, ecce- 
tera). E' una questione ullranota che I'an- 
tenna e forse la parte pii'i vitale di qualun- 
que sistema. Un ricetrasmettitore sara reso 
inefficiente da un'antenna mal progetlata 
e mal regolata. qualunque sia la polenza 
che e in grado di erogare. 
Ulteriori restrizioni sono imposte ai pro- 
gettisti quando I'antenna dovra essere 
montata su un autoveicolo. Malaugurata- 
menle, per motivi pratici e di sicurezza, le 
normali antenne statiche ad alto rendi- 
mento sono totalmente inapplicabili. 
Un'antenna mobile deve essere compatlae 
piuttosto corta, anche per adeguarsi alle 
leggi esistenti. 
Alcuni lettori probabilmente si meraviglie- 

mobili 

tagliare lo stilo ad una lunghezzachepossa 
essere montata sull'auio e poi aggiungere 
una bobina che possa "riallungarla". 
Sono possibili tre tipi di antenna a stilo 
caricato. La figura la mostra il tipo BLC 
(Base Loaded Coil = bobina di carico alia 
base) e la figura lb presenta la CLC (Cen- 
tre Loaded Coil = bobina di carico centra- 
le). Entrambi i tipi sono compatli e ragio- 
nevolmenle corti: anche se la lunghezza 
totale e di circa I metro, la bobina permet- 
te la risonanza sui 27 MHz. La distribuzio- 
ne della correnle lungo I'antenna di ciascu- 
no dei due tipi appare sul lato destro della 
figura 1. Le immagini danno un quadro 
generale del comportamento delle diverse 
antenne. 
La rcgola generale dice che piii lunga e 
I'antenna e maggiore e la correnle che I'at- 
traversa maggiore sara I'irradiazione. Sara 
interessante sapere che il tipo CLC ha un 
comportamento migliore del tipo BLC. 
perche nella prima il tratlo che porta la 
massima correnle e piu lungo. II tipo di 
gran lunga piu semplice da costruire e il 
BLC (figura la), ed inoltre e il modello di 
costruzione professionale piii semplice ed 
a buon prezzo. Occorre anche tenere conto 
del fatto che in alcune nazioni sono vietate 
antenne di tipo diverso. 11 principio del 
carico alia base potra essere utilizzato per 
modificare una normale antenna per auto- 

ranno constatando che la maggioranza 
delle antenne VHF/UHF sono dei sempli- 
ci stili verticali di varia conformazione. Le 
ragioni principal! dell'uso della polarizza- 
zione verticale invece delforizzontale sono 
le seguenti: 
• Sono semplici e non ingombranti e si 

possono montare facilmente sui veico- 
lil 

• le antenne ad elemento singolo tra- 
smettono a "giro di orizzonte" (omni- 
direzionali) indipendentemente dalla 
direzione di marcia dell'automobile; 

• si tralta di componenti normalizzati 
per il traffico radiomobile in quasi tutte 
le nazioni. 

1 lettori non si devono lasciar intimorire 
dal termine "antenna ground-plane". Pra- 
ticamente qualsiasi bacchetta metallica (o 
stilo) diventa un'antenna di questo tipo se 
montata sul telto della vettura. 
Prima di iniziare a studiare troppo a fondo 
i problemi che sorgono quando si vogliano 
usare le normali antenne telescopiche per 
autoradio, sara una buona idea geltare 
uno sguardo ai tipi che e "possibile" usare 
peri 27 MHz. L'antenna piii semplice e piu 
diffusa per I'uso radiomobile e il tipo X/4. 
Una normale antenna X/4 che abbia la 
frequenza di risonanza sui 27 MHz, do- 
vrebbe essere lunga circa 2,7 metri. Monta- 
tene una sull'auto e vedrete cosa succede 
appena incontrate un vigile oppure una 
linea elettrica tranviaria bassa! La sola al- 
lernativa consiste nelfaccorciare fisica- 
mente I'antenna ed allungarla elettrica- 
mente, in modo da conservare la desidera- 
ta risonanza alia frequenza di 27 MHz. Lo 
scopo si ottiene inserendo nello stilo accor- 
ciato una bobina di carico. In altre parole 

BLC 

CLC 

" 1 

tlc 

Figura 1. Tre diversi modi per aumenlare la lun- 
ghezza elettrica dl un'antenna a stilo medlanle 
una bobina dl carico. Le curve Indlcano la dislri- 
buzlone della correnle che percorre I'antenna In 
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radio ed il circuito necessario sara descrit- 
lo piii avanti in questo articolo. 
L'antenna caricata al centre e piuttosto 
difficile da costruire: si dovrebbe lagliare 
una normale antenna in due meta uguali 
ed inserire Ira queste la bobina: il comples- 
so risulterebbe probabilmente alquanto 
instabilc. 
La figura Icmostra un'antennaTLC (cari- 
cata aU'estremita piii alta). Tale lipo pub 
essere facilmenle costruilo ed ha il rendi- 
mento migliore in assoluto. Permantenere 
uguale la risonanza e stato montato anche 
un carico capacitivo, in forma di "cappello 
capacitivo". II "cappello" pub essere un 
disco metallico oppure una coppia di bar- 
rette nietalliche incrociate. La TLC ha due 
vanlaggi rispetto agli altri due tipi: la lun- 
ghezza dello stilo percorsa dalla massima 
corrente e maggiore (vedi grafico di figura 
1c) e, grazie all'accurata costruzione del 
"cappello", finduttanza della bobina pub 
essere parecchio diminuila. La conseguen- 
za e una maggiore radiazionee minori per- 
dite per "disadatlamenlo", fattori che 
aumentano il rendimento. 
Ci sono molti modi per costruire un "cap- 
pello" per antenna TLC. La figura 2 mo- 
stra uno dei metodi. Una bobina, avvolta 
su un rocchetto ricavato da un tubo di 
PVC, ha un'estremo collegato ad una bar- 
retta verticale ed a quattro orizzontali a 
forma di crociera. , L'altro estremo e ov- 
viamente collegato all'antenna. Le barret- 
te potranno essere ricavate da ferri da cal- 
za (quelli di vecchio tipo, raetallici!) oppu- 
re da raggi di bicicletta tagliati in misura. 
La bobina ha un diametro tolale di 19 mm 
ed e formata da 24 spire di filo smaltato da 
I mm di diametro. Le spire devono essere 

1 24 soi'e nlo rame small 
diam. } mm 

Figura 2. Una modlflca "fatla In casa" permelle dl 
convertlre un'anlenna per autoradlo In uno stllo 
accorclalo >74 per la banda del 27 MHz, del lipo 
mostralo In llgura 1c. 

molto ravvicinate, senza spaziatura. L'al- 
tra estremita della bobina e collegata alia 
punta delfanlenna a stilo con Paiuto di un 
morselto serrafili. La bobina pub essere 
resa impermeabile mediante una vernice a 
spruzzo o con resina epossidica. Quesful- 
timo trattamenlo e specialmente racco- 
mandato perche la maggior parte delle an- 
tenne montate su auto sono sottoposte a 
lutte le condizioni atmosferiche . In ogni 
caso, la bobina verrebbe molio danneggia- 
ta in caso di infiltrazioni d'acqua. Si noli 
infine che la ricezione della banda FM non 
viene disturbata dalla modifica apportata 
alfanienna: non e'e quindi bisogno di to- 

gliere I'appendice quando si voglia ascol- 
tare rautoradio. 
Prima di spiegare i circuiti di modifica, 
ccco una breve nota sul mododi impiegare 
le antenne accorciate per auto. Essehanno 
di solito una lunghezza pari ad 1/4 Lper la 
banda di radiodiffusione FM (circa 70 
cm). Per quanto questa lunghezza sia trop- 
po scarsa, faggiunta di una bobina di cari- 
co e di un apposite circuito (figura 3) potra 
ancora farla risonare a 27 MHz. 
Un'anlenna, due radio 
L'antenna mobile potra essere autoco- 
struita oppure di produzione industriale. 
da 27 MHz. ma ci saranno sempre dei 
problemi quando si voglia usare la stessa 
antenna per la radio FM e per il ricetra- 
smettitore: tanto per dime una, sarebbe 
pericoloso collegare I'uscita del trasmetti- 
tore all'ingresso d'antenna della ricevente; 
pochi apparecchi apprezzerebbero un trat- 
tamenlo di questo genere ed e facile che i 
piii ci lascino le penne! 
Per evilare danni alfautoradio, si deve in- 
stallare un sistema di filtri. La soluzione 
piu semplice sarebbe di collegare un effica- 
ce filtro passa-alto (che elirainerebbe lutti i 
segnali a frequenza inferiore ad 80 MHz) 
in serie all'ingresso di antenna dell'autora- 
dio. La banda FM (87 108 MHz) potra 
essere ricevuta senza interferenze sull'au- 
toradio, trasmettendo contemporanea- 
mente con il CB. Per sfortuna, il filtro 
"laglia fuori" tutti i segnali ad onde corte. 
medie e lunghe che potrebbero essere cap- 
tati dall'antenna. 
Per questo motive, e stato scelto un modo 
diverse per affrontare il problema. La fi- 
gura 3a mostra lo schema complete del 
filtro, che potra essere montato su un cir- 

3a 

r 
aerial 

12P 100 

2p i5)| 2^H7 

.Mf 2UH7 radio A 

ioo 

ss 3 
T x 
27 MHz *o:-. 

7 80p 

LI. L2 5 spire avvolie su diam 9 mm » • 
L6. L7 ■ 7 spire avvolie su diam 19 mm V • 
L8 10 spire avwoite su dram 9 mm ' • 
• Vedi figura 4 

• senza nucieo 
* senza spaziaiura 

filo rame smalialo / 
TLC 

CLC 

L6 < I > L7 

7 BOp 

Figura 3. Schema eleltrlco del llltro per Irasmlssione che da la possibility dl usare contemporaneamenle I'autoradlo ed II trasmeltltore da 27 MHz collegatl 
alia medesima antenna. Se l'antenna losse del lipo caricato al centre od all'estremlty superlore. la sezlone in basso dello schema dovrebbe essere soslltulla 
dal circuito modltlcato che appare In llgura 3b. 
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cuilo stampato. II filiro e composto di due 
sezioni separate: la piii bassa (L6 L8, 
C4....C6) conliene an circuilo di modifica 
deirantenna per il ricetrasmettitore a 27 
MHz; si potra cosi trasmettere a piena po- 
lenza (4 W), nonostante I'accorciamento 
deirantenna. 1 compensatori C5 e C6 ser- 
viranno a regolare I'accoppiamento all'an- 
tenna in modo da ottenere i! minimo ROS. 
I lettori noteranno certamente che il circui- 
lo di figura 3a e progeltalo perun'antenna 
caricata alia base che usa come elemento 
radianle una normale antenna di autora- 
dio ed L8 funziona da bobina di carico. 
Volendo impiegare un'antenna caricata al 
centre od aH'eslremiiJ, si potranno trala- 
sciare L8 e C4. II circuito di modifica ras- 
somigliera, in quest'ultimo caso, allosche- 
ma di figura 3b. 
II filtro destinato a proteggere I'autoradio 
conlro i rischiosissimi segnali del trasmet- 
titore da 27 MHz si vede nella pane supe- 
riore della figura 3a. Evidentemente, non 
si tralta di un filtro passa-alto ma di un 
filtro di banda molto seleltivo. Esso e com- 
posto da un filtro ad arresto di banda 
(L3....L5, C1 C3) per le frequenze da 24 
a 30 MHz e da un filtro passabanda per le 
frequenze della banda FM. I circuit! riso- 
nanli LI, L2/CI. C2 compongono il 
passa-banda e sono accordali all'incirca 
sui 95 MHz. 
II filtro e molto efficace: le frequenze com- 
prese nella banda di arresto sono attenuate 
di circa 60 dB. Usando percib la potenza 
CB autorizzata (di solito 4 o 5 W), non 
giungeranno alia presa d'anlenna dell'au- 

4 

Tubo PVC 
19mm 0 

ifi 7 sP're ,i,0 rarne smal, —J  i^tam 1 mm 
7mm 

_t  3mm  ^ 
7mrnl 7 spire filo rame smalt 
—'—L,7 (jiam 1 mm 

80092 4 

Figura 4. Le bobine L6 ed L7 possono essere av- 
volte, una a llanco dell'altra. su uno spezzone di 
tubo In PVC. 

toradio piii di 0.5 pW di interferenza: una 
situazione davvero soddisfacente. 

Costruzione 

Molte delle bobine impiegate non sono 
disponibili in commercio gia pronte per 
I'uso, e percib i lettori dovranno costruir- 
sele. L'avvolgimento non presenta perb al- 
cuna difficolta, perche non ci sono prese 
intermedie od avvolgimenti secondari. Tre 
delle otto bobine (L3....L5) sono delle im- 
pedenze di blocco (choke) che si vendono 
ovunque gia pronte. I particolari costrutti- 

vi delle altre 5 si possono trovare in figura 
3. L6 ed L7 si potranno awolgere su uno 
spezzone di tubo in PVC secondo quanto 
indicato in figura 4. 
Per facililare la costruzione. e stato proget- 
tato un circuito stampato, che appare in 
figura 5. Una volta apprestate le bobine. il 
filtro potra essere assemblalo in pochi mi- 
nuli. Per quanto cib non appaia dalla figu- 
ra 5, il circuito stampato e del tipo a dop- 
pia faccia ramata. Un ponlicello servira a 
collegare a massa il terminale freddodi L7. 
In questo modo si potranno apportare le 
modifiche necessarie per le antenne CLC e 
TEC (visibili in figura 3b), senza che ci sia 
bisogno di grosse modifiche al circuito 
stampato. C6 andra saldato al posto del 
ponticello (e diventera C7) e percib non 
funzionera piu come compensatore di ta- 
ratura di L7. Cortocircuitando mediante 
ponticelli C4 ed L8, il circuito diverra 
uguale allo schema di figura 3b. Un punto 
importante da lener presente e che le linee 
traiteggiale che appaiono in figura 3 han- 
no uno scopo ben precise. II funzionamen- 
to ottimale del circuito sara garantito sol- 
tanlo quando la sezione "radianle" del 
circuito di modifica dell'antenna sara 
schermata rispetto al filtro ad arresto di 
banda. Cib si ottiene montando un lamie- 
rino mctallico di separazione in corrispon- 
denza alia linea tratteggiata. 
II collegamento tra il circuito stampato e 
Panlenna dovra essere piii corto possibile 
per evitare inutili dissipazioni. Se possibi- 
le. il circuito stampato dovra essere mon- 
talo proprio sotto I'antenna deH'aulo. H 
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Elenco del componentl: 

Condensatori: 
CI, C3 = 10 pF, ceramici a disco 
C2 = 12 pF, ceramico a disco 
C4 = 33 pF, ceramico a disco 
C5 C7 =: compensatori da 7....80 pF 

Bobine; 
L1, L2, L6- - L8 = particolari dell'avvolg.sullefigure 
3 e 4 
L2, L4. L5 = choke da 2.7 pH 
Figura 4. 7 spire di filo di rame smaltato 
diametro 1 mm 

Figura 5. II circuito stampato a doppla faccia ramata ^ progellato per II circuito di figura 3a, ma pud 
anche servlre per la modifica di ligura 3b. 
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Considerando I'elevata potenza di clabo- 
razione integrata nello Z80-A, il circuito 
deila scheda CPU sara sorprendcnlemenle 
semplice. Come si puo vedere in figura I, 
tuito cio che occorre per far funzionare il 
"cervello" e una manciatina di circuiti in- 
tegrati. La memoriaeorganizzatasecondo 
la strutlura a pagine del sistema di Elektor, 
in allre parole consisie di blocchi da4 K. 11 
primo blocco (0'000....0FFF) e collocato 
nella scheda CPU e contiene 2K di 
EPROM (0000 07FF) e 2K di RAM 
(0800....0FFF). Questa particolare scheda 
c slata progetlata per poler essere impiega- 
ta nel nuovo sinietizzatore polifonico (Po- 
liformant) e lacombinazione viene descril- 
ta in un altro articolo che apparesuquesto 
stesso numero, Poiche in questa applica- 

Scheda CPU 

per Z80-A 

 per il Poliformant 

Poiche lo Z80 § ancora uno dei piii diffusi microprocessori, e ora di 
parlare su Elektor di tale componente. Questo non e pero I'unico 
motive dell'articolo: la CPU Z80-A 6 anche il cuore del circuito di 
controllo del nuovo sintetizzatore di Elektor. La scheda qui 
presentala k compatlblle con II bus del sistema microprocessore di 
Elektor e percio la collezione di euroschede divert ora accessibile ai 
possessorl di uno Z80. 

U. Gdtz ed R. Mester 

zione occorre soltanto I K di RAM, non 
occorrera montare IC18 ed ICI9 (vedi fi- 
gura 1). 
Non e assolutamente necessario montare i 
circuiti integrati di memoria ed i relativi 
decodificatori degli indirizzi sulla scheda 
CPU. La cosa migliore sara di memorizza- 
re una grande quanlita di software su una 
scheda (EP)ROM separata, quale potreb- 
be essere la scheda RAM/EPROM di 
Elektor (ESS 80120). Quesl'ultima neces- 
sita di un paio di piccole modifiche, ma di 
cio parleremo nell'altro articolo. 

I buffer 
Qualsiasi scheda CPU che si rispetti dovra 
essere. naturalmente. dotala degli oppor- 
tuni buffer, in quanto le uscite della CPU 
non sono in grado di pilotare direttamente 
un sistema completo. Poiche i buffer qui 
usati (IC9 IC13) sono del lipo a tre stati 
e sono abilitati dal segnale BUSAK, viene 
manlenuta la possibilila DMA, o di mul- 
lielaborazione, della Z80. 

Velocita 

II processore e pilotato da un oscillatore 
quarzalo da 4 MHz; questa e la piii alta 
frequcnza di clock possibile per la CPU 
Z80-A oppure MK 3880-4. Con le Z80 od 
MK 3880 di lipo standard, la frequenza di 
clock non dovrebbe superare i 2,5 MHz. Si 

deve ricordare a questo punto che il Poli- 
formant necessita assolutamente di una 
CPU Z80-A (MK 3880-4). 
La velocita della CPU e il principale fatto- 
re che determina la rapidita di esecuzione 
di un programma. Nel Poliformant, la 
CPU deve eseguire la scansione della ta- 
stiera e. nella versione ampliata, deve con- 
trollare anche tutte le predisposizioni. In- 
oltre, deve far passare tutti i dati necessari 
ai moduli del Polyformanl (VCO, VCF e 
cosi via). 
II tempo impiegato per questo processo 
dipende dalla velocita di risposta del mi- 
crocomputer. Cio e particolarmente im- 
portante durante la scansione della tastie- 
ra. Tanto piii rapida e la scansione, tanto 
piii prontamente un VCO potra risponde- 
re alia pressione di un tasto. Usando il 
pacchetto di software messo a punto per il 
Poliformant, un VCO potra rispondere al- 
ia pressione di un tasto entro due o ire 
millisecondi; un tempo troppo breve per 
essere avvertibile. 

Cicli di attesa 
L'uso di elevate frequenze di clock richiede 
automaticainente le corrispondenti veloci- 
ta di elaborazione e tempi di accesso molto 
brevi. 11 tempo di accesso di una normale 
EPROM 2716 (IC15) sara di solito troppo 
lungo perche la CPU possa effetluare di- 
rettamente rindirizzamento. Per cio che 
riguarda Pintroduzione dei dati, ancora 
meno tempo e disponibile per scrivere nel- 
le RAM (IC16 1CI9)! 
Ci sono due modi per risolvere il proble- 
ma.. II primo richiede I'impiego dicompo- 
nenti di memoria ad alta velocita, ossia 
EPROM o RAM con tempi di accesso di 
350 ns e 250 ns, rispetiivamente. Le secon- 
de sono attualmenle di facile realizzazio- 
ne, ma le EPROM a 350 ns sono un pochi- 
no piu difficili da trovare. A rigore, anche 
350 ns vanno "un po stretli". per quanto si 
possa prendere una scorciatoia predispo- 
nendo I'ingresso OE (output enable) inve- 
ce dell'ingresso CE (chip enable); sara cosi 
possibile impiegare una 2716 da 350 ns 
senza che ci sia bisogno di accorgimenti 
particolari. 
L'altra alternativa consiste nel rallentare 
la CPU impiegando poi delle normal! 
EPROM "a bassa velocita". Si raggiunge 
lo scopo aggiungendo uno o piii cicli di 
attesa alle operazionidi lettura. Unciclodi 
attesa dura esattamente un periodo di 
clock, ossia 250 ns. L'aggiunta di un solo 
ciclo di attesa aumentera quindi il tempo 
di accesso alia EPROM a 500 ns, che ga- 
rantiscono un notevole intervallo anche 
alle memorie piii "indolenti". II ritardo e 
oltenuto includendo nel circuito i flip flop 
FF1 ed FF2. 
I flip flop sono attivi soltanto durante rin- 
dirizzamento della EPROM IC15 (I'in- 
gresso D di FF2 e a livello basso). 1 flip 
flop potranno essere omessi disponendo di 
una EPROM a 350 ns, ed in questo caso 
bisognera montare il ponticello JI al posto 
di IC4: esso disattivera il circuito di ritar- 
do. Si consiglia comunque ai letlori di se- 
guire sempre il primo metodo durante il 
collaudo della CPU e di includere il ciclo di 
ritardo, in modo da essere assolutamente 
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Figura 1. Lo schema elettrico della scheda CPU per Z80-A. 
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Figura 3. Dlsposlzione del component! sulla scheda CPU per ZSO-A. 

Elenco del componenll 

Reslslenze: 
R1 . . . R6 = 4k7 
R7,R8 = 1 k 
R9 = 330 n 
R10.R11 = 6k8 
R12 = 470 il 

Condensatori 
C1,C8 = 22 m/6.3 V tantalio 
C2 . . . C7 = 100 n ceramico oppure MKH 
09= 10m/6.3V tantalio 
010= 10 n MKH 

Semicondullori: 
D1 = 1N4148 
D2 = LED 
101= 74LS00 
102,105,106 = 75LS32 
103,107 = 74LS04 
104 = 74LS74 
108 = 74LS13 
109 . 1012 = 74LS367 
1013= 74LS245 
1014 = Z80-A (o MK 3880 - 4) 
1015 = 2716/2516 
1016 . . . 1019 = 2114-2 or 2114A-5 

(tempo di accesso 250 ms) 

Varle 
S1 = interrutlore a pulsante 
XI = quarzo da 4 MHz 
K1 =: connettore a 64 piedini 

certi che una EPROM troppo lenta non sia 
in grado di complicare le cose. 
Anche qualsiasi memoria esterna od appa- 
recchialura periferica sara in grado di ge- 
nerare cicli di atlesa tramile I'ingresso 
WA1TEX. 

Reset 

II circuito di reset e necessario per inizializ- 
zare la CPU. Quando viene collegata la 
tensione di alimentazione, R6, C8 c DI 
manterranno a livello basso I'ingresso di 
reset della CPU per un breve periodo, tra- 
mite N29 ed N10. Questo e il segnale 
PWCL e serve a resettare anche tutte le 
altre schede collegale al bus del sistema. 
Una possibilita di reset esterno e stata pre- 
visla per i casi di emergenza. E' consiglia- 
bile disporre SI "fuori portata" perevitare 
di poterlo premere inavvertitamente cau- 
sando la perdita defmitiva di informazioni 
preziose. 

II circuito stampato 

Tutti i componenti di figura I, tranne SI, 
sono montati su un'euroscheda a doppia 
faccia incisa. come si puo vedere in figura 
2. Poiche i collegamenti ai piedini del con- 
nettore a 64 poli corrispondono a quelli del 
sistema bus di Elektor, la scheda puo esse- 
re usala insieme a molle altre gia esistenti. 
1 componenti devono essere montati sulla 
scheda CPU con le dovute precauzioni, 
perche su alcune zone della superficie della 
scheda le piste di rame sono talmente rav- 
vicinate che durante i'operazione di salda- 
tura sara molto facile mandarle in "corto" 

tra loro. Per quanto la scheda sia provvista 
di una maschera per le saldature, allo sco- 
pe di attenuare i suddetti problemi, sara 
sempre necessaria una grande attenzione. 

Altre informazioni sulla Z80 

Sulla CPU Z80 e stato scritto gia tanto da 
riempire una biblioteca. E' anche disponi- 
bile una grande quanlita di software, ma 
sara sempre bene che gli utilizzalori siano 
ben informati dei requisiti del loro panico- 
lare sistema. II software deve spesso essere 
adattato agli scopi specifici e cio richiede 
parecchia pratica ed esperienza. La scheda 
CPU della quale Iraita questo articolo e 
stata progettata per il Poliformant ed un 
altro articolo e dedicate al suo impiego 
con il sintetizzatore. Verra anche data una 
breve descrizione del software. 
II Poliformant e, naturalmente, solo una 
delle applicazioni tra le migliaia possibili. 
II vantaggio che deriva dall'uso della sche- 
da in un sistema diverse consiste nel fatlo 
che I'hardware puo essere adattato ai pac- 
chetli software gia esistenti. Tali modifiche 
sono lasciale di solito aU'utilizzatore, ma 
nove volte su dieci e molto piii facile modi- 
ficare il circuito del computer piuttosto 
che riscrivere i programmi. 
In un altro articolo diremo come si fa a 
modificare la scheda da 8 K di RAM + 8 K 
di EPROM per I'impiego con la Z80 ed 
indicheremo ai lettori come polranno 
"creare" il loro sistema di elaborazione 
"personale". 

H 
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timbug II 

Mutuando il sistema di guida di cui sono 
dotali i pipistrelli, I'apparecchio trasmeite 
un "fascio radar" di ultrasuoni che verra 
riflesso da qualunque ostacolo si trovi sul 
suo percorso. Una volta rilevato un'eco di 
ritomo, il modello equipaggialo da questo 
circuito cambiera direzione. Si ottiene lo 
scopo molto semplicemente invenendo la 
marcia per un breve Iratto ed eseguendo 
una conlemporanea svolla a desira od a 
sinistra. Se poi la nuova direzione di mar- 
cia sara libera da ostacoli. il "bug" prose- 
guira la sua marcia diritta lino a che com- 
parira un nuovo ostacolo e ripetera la 
"manovra diversiva", svoltando alternali- 
vamenle a destra od a sinistra . 

Lo schema elettrico 

II tema del progetto di questo "bug" elettronico era di dare ad un 
modello In movimento la possibility di "vedere" gli oggettl che si 
dovessero trovare sul suo cammino e di cambiare direzione di marcia 
per evitarli; I'apparecchio avrebbe dovuto inoltre essere piu semplice 
ed economico possibile. Poichy il circuito 6 stato progettato in modo 
da poter impiegare il famoso integrate temporizzatore 555, e poiche 
la versione qul presentata 6 giy la seconda delta serie, sard facile 
capire perchd e stato battezzato "timbug II", una parola composta da 
"timer" (temporizzatore) e "bug" (cimice o piccolo animaletto in 
genere). Con I'impiego di soli quattro temporizzatori Integrati e di 
una manciata di altrl component!, si e potuto costruire un oggettino 
molto "Intelligente" e realistico. 

Lo schema corapleto del bug appare in 
figura I. Un oscillatore con frequenza di 
circa 40 kHzeformatoda 1CI edai relativi 
componenti passivi. L'uscita deH'oscilla- 
tore viene direttamente mandata ad un tra- 
sduttore ultrasonico che generera il "fa- 
scio radar" di cui abbiamo parlato prima. 
II trimmer PI serve a regolare la frequenza 
deH'oscillatore per entrare in risonanza 
con il particolare trasduttore usato. 
Tulti i segnali ultrasonici riflessi sono cap- 
tati dal circuito di IC2. 1 comparatori in- 
terni di questo inlegrato sono polarizzati 
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timbug II 

in modo da rilevare qualunque variazione 
perceilibile del segnale d'ingresso (piedino 
2); poiche il circuito integrate funziona da 
discriminatore a finestra, alle due uscite 
appare una grande variazione di tensione. 
Una delle uscite e collegata ad un LED 
(Dl) che si accendera alia ricezione di un 
segnale: in realta il LED si accendera e si 
spegnera alia stessa frequenza del segnale 
d'ingresso. La "sensibilita" del circuito ri- 
velatore e determinata dalla regolazione di 
P2. 
La resistenza R7 ed il condensatore C4 
formano un semplice f'illro per la seconda 
uscita del circuito rivelalore. Non appena 
viene ricevuto un segnale riflesso, quest'ul- 
tima uscita va a livello basso scaricando 
C4 e mandando all'interdizione il transi- 
stor T1 che. a sua volla, mandera in condu- 
zione T2 per attivare il rele Rel. Questo 
rele ha due conlalli di scambio cablati in 
modo da invertire, alia commutazione, la 
polarita della tensione di alimentazione 
del molore di movimento. Re! resteraatti- 
vato sinche la tensione ai capi di C4 rag- 
giungcra un livello abbastanza alto da 
mandare in conduzione T1 e di conseguen- 
za interrompere T2. Grazieallacostantedi 
tempo di R7/C4, il rele restera atlivato per 
circa 2 secondi dopo la scomparsa del se- 
gnale di eco, ossia da quando I'ostacolo 
non si trova piii nella direzione di marcia 
del robot. 
Lo schema delle connessioni di IC3 e ana- 
logo a quello del trasmettitore (ICI) ma, 
poiche i valori dei componenti sono molto 
piii elevati, la frequenza dell'oscillatore e 
molto piu bassa. Con i valori dello schema, 
il periodo dell'oscillatore e di circa 9.8 se- 
condi. 11 segnale d'uscita da quest'ultimo 
oscillatore viene mandate ad un altro tem- 
porizzatore (IC4), collegato come un sem- 
plice invertitore. Cio vuol dire che alle 
uscite di ICS e di IC4 si troveranno due 
segnali di bassa frequenza sfasati Ira di 
loro di 180". Queste due uscite controllano 
i rele "destra" e "sinistra" (Re2 ed ReS): il 
contatto normalmente chiuso di ciascuno 
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dei rele e collegato in serie ad uno dei 
motori di movimento. I diodi D5 e D6 
sono stati previsti allo scopo di impedire 
una reazione tra le due uscite. che potrebbe 
causare la contemporanea altivazione di 
entrambi i rele. 
Come stanno le cose, i rele potranno essere 
attivati soltanto quando il transistor T4 e 
in conduzione e questo, a sua volta, t con- 
trollato alternativamente da T3 e T2. II 
risultato finale e che, quando il segnale 
ultrasonico riflesso sara ricevuto da IC2, si 
attivera il rele Rel e contemporaneamente 
sara atlivato uno dei due rele Re2 oppure 
ReS. Di conseguenza, il bug invertira la 
direzione di marcia e girera nella direzione 
imposta dallo slato dell'oscillatore di bas- 
sa frequenza IC3. Naturalmente. se IC3 
cambia stato mentre T2eancora in condu- 
zione, cambiera anche la direzione di svol- 
ta, con risultati molto "naturali" ed inte- 
ressanti. 

Costruzione e messa a punto 

II circuito del Timbug II pub essere inseri- 
to praticaraente in qualunque modello 
provvisto di due motori di movimento, 
ciascuno accoppiato ad una ruota ed una 
sola ruota anteriore (o posteriore) collega- 
ta ad un albero verticale folle. Poiche la 
direzione di marcia e controllala dai due 
motori, il circuito potra essere montato 
anche aU'interno di un modello di carro 
armato. 
Come appare chiaro dalla figura 2, i con- 
tatti del rele Rel sono collegati in modo 
che quando il rele e eccitalo la tensione di 
alimentazione arrivi al motore con polari- 
ta invertita (marcia indietro). I contatli 
normalmente chiusi dei rele Re2 ed Re3 
sono disposli in serie aH'aiimentazione dei 
motori. Se nessuno dei rele e attivato en- 
trambi i motori gireranno insieme in mar- 
cia avanli. Quando verra attivato Re 1, en- 
trambi i motori invertiranno il verso di 
rotazione ma, dato che ne dovrafunziona- 
re solo uno, sara attivo Re2 oppure Re3 ed 
il bug cambiera direzione per evilare gli 
ostacoli. 
La procedura di messa a punto e semplifi- 
cata al massimo e non richiede affatlo una 
parlieolare strumentazione, neppure per 
regolare la frequenza del trasmettitore! Si 
inizia regolando P2 in modo che il LED 
Dl si accenda e poi si ripete atlentamenle 
la regolazione in modo che il LED si spen- 
ga ma resti molto vicino al punto di accen- 
sione. Con un oggetto disposto a qualche 
centimetro davanli agli "occhi del bug", si 
regolera PI finche si accendera il LED Dl. 
Potra verificarsi la necessita di aggiuslare 
la regolazione di P2, ma di solilo baslenk 
aumenlare la distanza dell'ostacolo rego- 
lando PI in modo da ottenere la necessaria 
"distanza di percezione". H 

Figura 2. II Timbug II Impiega due motori conlrol- 
lali da Ire rele, da collegare secondo questo sche- 
ma. 
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protezione giorno 

e notte contro 

le fughe di gas 

L'aria pura e una comodita molto rara di 
questi tempi, specialmente nelle zone ur- 
bane. Non ci si deve quindi meravigliare 
che I'olfatto del ciltadino medio non sia in 
grado di percepire I'inquinamenlo. Dopo 
tuito, intere generazioni hanno inalato per 
I'intera vita una miscela composta di gas di 
scarico, puzza di fogna e fumi di ciminiere. 
11 risultato di tuito cio e una mutazione del 
corso dell'evoluzione, con la pratica dis- 
truzione (almeno per la maggior pane di 
noi) della capacita di sentire all'olfatio le 
fughe di gas e I'odore di un incendio che si 
sviluppa in casa. E' molto importante po- 
tersi accorgere di queste possibili catastro- 
fi allo sladio iniziale. quando possono an- 
cora essere dominate in maniera economi- 
ca ed efficace. Si pensi anche alia grande 
variela di agenli "odorizzanti" che I'azien- 
da del gas mescola al gas metano (che non 
ha odore) ogni giorno. e sempre a nostre 

rivelatore di gas 

II gas e una delle piii comode 
sorgenti di energia del tempi 
modern!. Molte persone 
tendono a sottovalutare il 
pericolo delle fughe di gas ed i 
danni che esse possono 
provocare se non rilevate enlro 
breve tempo. Questo sensore di 
gas puo dare Tallarme entro un 
tempo brevissimo, e pub essere 
usato per rivelare la fuga 
quando essa si verifica. 

spese!! Non e forse una perdila di tempo e 
di denaro? 
Gli impianti di rivelazione efficienti esofi- 
sticati si possono trovare facilmente in 
commercio, ma sono tutti piuttosto costo- 
si. Invece di pagare un prezzo elevalo per 
apparecchiature che renderanno il vostro 
naso completamente superfluo, sarebbe 
bello possedere un apparecchietto sempli- 
ce ed a buon mercato che possa soltanto 
venire in aiuto al nostro senso deH'olfalto: 
in definitiva, due nasi sono megiio di uno 
in quanto anche i grandi ficcanasi potran- 
no trovare delle difficolta a ficcare il pro- 
prio in due luoghi contemporaneamente. 
La Figaro Engineering Company (non si 
tratta del Barbiere di Siviglia), una ditla 
giapponese, ha messo in circolazione un 
sensore di gas a basso prezzo che puo esse- 

re incorporate senza troppe difficolta nei 
circuiti di rivelazione "fatti in casa". 
Invece di impiegare elementi radioattivi, 
questo sensore e una resistenza C1N. In 
allre parole, una resistenza a Coefficiente 
di Inquinamento Negative. Si tratta di un 
lermine di alta tecnologia impiegato per 
nascondere un principio di funzionamento 
molto semplice. Tanto maggiore e la con- 
centrazione di gas o miscela inquinante 
nell'aria, tanto minore sara la resistenza 
del sensore. L'aggiunta di un comparatore 
e di un display permettera di costruire un 
"naso" elettronico sufficientcmente sensi- 
bile. 
Ci sono due lipi di sensori CIN (veramenle 
la sigla originale e NPC = Negative Pollu- 
tion Coefficient), entrambi adatti al circui- 
to che presentiamo, r812 e I'BB. L'unica 
differenza tra i due e che I'SIZ e molto 
sensibile al monossido di carbonio, all'am- 
moniaca, all'alcool ed alia benzina. il che 
lo rende adattissimo per la rilevazione di 
fumo e fuoco e per i depuratori; r8l3 e 
invece sensibile a propano, butano, e me- 
tano, ossia proprio quel che ci vuole per 
rilevare le fughe di gas. La scelta rimane al 
costruttore. 

Lo schema elettrico 

I lettori resteranno piacevolmenlesorpresi 
dallo schema di figura 2: i componenti 
sono proprio pochini! 
A sinistra dello schema e'e un normale 
alimentatore stabilizzato a 5 V. Poiche il 
rivelatore di gas assorbe parecchia corren- 
te. non epossibile il semplice collegamento 
ad una normale batleria elettrica. Piii 
avanti. nel corso dell'articolo, parleremo 
dell'uso di batterie al piombo-acido ma, 
per essere onesti, il circuito dovrebbe esse- 
re alimentato dalla rete. 
La resistenza Rl ed il potenziometro PI 
sono collegati in serie con il sensore di gas 
GSI. II circuito forma un partitoredi ten- 
sione, il cui funzionamento dipende dal- 
finquinamento deU'aria. Per parlare piu 
terra-terra di quanto abbiamo fatto sino- 
ra: piii forte e la puzza e tanto maggiore 
sara la tensioneapplicalaall'ingresso posi- 
tive del comparatore IC2. La tensione di 
riferimento e applicata alfingrcsso negati- 
ve di IC2 e viene determinata da P2. 
Supponendo di aver tarato inizialmeme 
I'apparecchio in un ambiente d'aria relati- 
vamente pura, la tensione all'ingresso ne- 
gative di IC2 (riferimento) sara all'inizio 
maggiore di quella presente all'ingresso 
positive. Quando il sensore rivelera qual- 
cosa di anormale. la situazione si capovol- 
gera: ora diventera maggiore la tensione 
applicata all'ingresso positivo. II risultato 
sara che il transistor Tl passera in condu- 
zione. il LED D7 si accendera ed il rele Re 1 
sara attivato. II relepotraovviamenteesse- 
re usato per azionare un avvisatore d'allar- 
me qualsiasi, come fischi, campanelli.sire- 
ne, oppure anche un ventilatore per estrar- 
re l'aria inquinata. Guardando lo schema, 
potrebbe sembrare a prima vista che uno 
dei due potenziometri sia superfluo. In re- 
alta non e cost perche e bene usare PI per 
determinare il campo operative del senso- 
re con la tensione di riferimento, epercio la 
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Flgura 1. Schema elettrlco del rlvelatore dl gas. Tultl I component! sono monlatl sul clrcullo slampato, ecceltuatl II Iraslormatore ed II rel4. 
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Flgura 3. Schema elettrlco deU'allmenlatore di rete e carlcabatterle In tampone, da Impiegare con un accumulatore ermetlco al piombo. II clrculto non 6 
montato aulla basetta del rivelatore dl gas. 

sensibilita, regolata da P2. II funziona- 
mento di IC2 avviene in maniera indipen- 
dente dai livelli "assoluti" ai suoi ingressi, 
in quanlo funziona in modo comune. 
I componemi D5 ed S2 sono marcati con 
un asterisco per motivi che vale la pena di 
spiegare. Tutti i sistemi d'allarme che im- 
piegano LED e campanelli vanno molto 
bene, ma sono efficaci solo sec'equalcuno 
a vederli ed a sentirli, questo non e ceria- 
mente il caso quando siele fuori casa oppu- 
re in vacanza. Nella maggior pane delle 
fughe di gas, dopo un breve intervallo, la 
pressione effetliva alia quale fuoriesce il 
gas diminuisce automalicamente. In que- 
sto modo il sensore potrebbe cessare di 
rilevare la presenza del gas. Al vostro rilor- 
no a casa dopo un giorno di passeggiate, 
non sara bene scoprire I'esistenza di una 
fuga di gas nel modo peggiore: in questo 
caso potrebbe darsi che questo numero 
della nostra rivista rimanga I'ultimo da voi 
letto! Nel circuitoi stato percio incorpora- 
to un sistema di memoria: ecco dove esce 
alia ribalta il diodo D5. Non appena il 
circuito "fiuta" qualcosa il comparatore fa 
un sobbalzo verso I'alto e D5 conduce 
chiudendo un circuito di reazione su 1C2. 
II comparatore rimarra in questa condizio- 
ne (luce permanente), non tenendo piu 
conto di eventuali variazioni su GSI. Que- 
sta funzione di autoaggancio e stabile fin- 
che qualcuno preme il pulsante S2. 

Montaggio del "naso elettronico" 

La figura 4 mosira il circuito stampato. Su 
di esso non e previslo spazio per il montag- 
gio del rele perche sappiamo benissimo che 
ognuno ha le sue idee circa il tipo e le 
dimension! di questo componente. Si ri- 
cordi comunque che la corrente assorbita 
dal rele non deve superare quella che il 
transistor T1 e in grado di sopportare, de- 
ve cioe essere inferiore a 100 mA; in tali 
condizioni. fassorbimenlo totale del cir- 
cuito dovrebbe essere inferiore a 200 mA. 
Per quanto la tensione di emettitore di T1 

sia in grado di commiltare tra un valore di 
0 V ed uno di circa 4 V, non si potra 
collegare direttamente questo punto ad un 
TTL. II motivo e che, se I'uscita del TTL va 
a livello basso, si mette ad assorbire an- 
ch'essa corrente e percio la cadula di ten- 
sione causala dal rele di verrebbe eccessiva. 
In altre parole, il rele non commuterebbe 
o, qualora fosse stato attivato in preceden- 
za, non tarderebbe a sganciarsi. 
Ci sono solo due modi possibili per inserire 
il sensore di gas nel suo zoccolo, ed en- 
trambi sono giusli: infatti la disposizione 
dei piedini e simmetrica ed il componente 
non e polarizzato. 
Si potra usare sia un 812 che un 813, perche 
la sola reale differenza tra i due e il campo 
operativo, che pero puo essere regolato 
mediante i due potenziometri. 
Prima della laratura finale del circuito sara 
meglio far funzionare il sensore per un 
certo tempo; potrebbe sembrare assurdo 
farlo funzionare prima di tararlo, ma il 
fatto e che il sensore GS1 ha bisogno di un 
certo periodo di "rodaggio" prima di ini- 
ziare a comportarsi in modo corretto; sug- 
geriamo di lasciare acceso fapparecchio 
per un periodo di due o tre giorni, ed il 
tempo totale dipende dalla precisione che 
si vorra raggiungere. In pratica, per la 
maggior pane degli impieghi domeslici, 
saranno sufficienti dodici ore. 
Per verificare se GS 1 ha corrente nel fila- 
mento, basta toccare lo stesso GS1 ed 1C1: 
se tulto e a posto questi due componenti 
saranno caldi. Regolare per primo P2 in 
modo che al punto di giunzione tra PI ed 
R2 ci sia una tensione compresa tra I e 3 V. 
Dopo il periodo di preriscaldamento ("ro- 
daggio"), il circuito potra essere messo a 
punto con la massima precisione, natural- 
mente in un ambiente con aria pulita. 
Chiunque possa disporre di un jet private 
potrebbe portare il circuito in Lapponia, 
dove I'aria e ancora relativamente inconta- 
minata. Se pero ci si accontenta di qualco- 
sa di meno, si potra utilizzare I'aria pulita 
del proprio laboratorio. 

Per eseguire con successo I'operazione di 
messa a punto occorrera disporre di un 
voltmetro, che servira a misurare i livelli di 
tensione alia giunzione tra PI ed R2edalla 
giunzione di P2 con il piedino 2 di IC2. I 
valori assoluti misurati in quei punti non 
sono importanti, in quanto lo scopo del 
procedimenlo e di garantire che il livello su 
P2/piedino 2 sia maggiore di quello su 
PI/R2; ma di quanto superiore?Tanlo mi- 
nore sara la differenza e tanto piii sensibile 
sara il circuito; la legge di Murphy stabili- 
sce che tanto piii sensibile e un apparec- 
chio di questo genere, tanto maggiore e la 
probabilita di falsi allarmi! Dopotutto 
nessuno vuole che rallarmescatli ogni vol- 
ta che qualcuno si accende una sigaretta 
oppure ogni volta che si accende lo scalda- 
bagno a gas. 
In leoria, il solo modo di tarare con preci- 
sione il circuito e di avere a disposizione un 
laboratorio complelamente attrezzato. 
Per sforluna non tutti ne possiedono uno, 
e percio non polremo tener conto di fattori 
come I'umidita delfaria, la temperalura 
ambiente e cosi via. Seguendo un processo 
di eliminazione, abbiamo scoperto che il 
prototipo funzionava bene quando PI era 
regolato in modo da dare una lettura di 
L...3 V. con P2 regolato in modo da dare 
un livello di 0,5 V in piii. Chiunque avesse 
1'intenzione di basare la sua regolazione 
empirica su una differenza di soli 50 mV e 
cosi avvisato! 
II circuito funziona a livelli digitali, ossia 
rivela se e'e qualcosa o no. Per fare un 
esperimento, si potra passare ad un'indica- 
zione analogica collegando un tester oppu- 
re un secondo voltmetro ai capi del circui- 
to formato da PI e da Rl. Si vedra la 
tensione salire in presenza di una concen- 
trazione dannosa di gas o fumo. 
Per avere il miglior successo nelle opera- 
zioni )di messa a punto, occorre comunque 
ricordare che il circuito non dovra servire 
ad avvisarvi se vostro figlio ha fumato di 
nascosto nel gabinetto. 
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Flgura 4. Clrcullo stampato del rivelalore dl gas. 

Elenco del componenll 
Resistenze: 
R1,R3,R4 = 1 k 
R2 = 4k7 
R5 = 390 SI 
PI = 22 k (25 k) trimmer 
P2 = 4k7 (5 kl trimmer 
Condensatori: 
C1 = 1,000 p/lOV 
C2 = 330 n 
Semiconduttori: 
01,02,03.04= 1N4001 
D5(vedi testo)D6 = 1N4148 
D7= LED 
T1 = BC547B 
IC1=7805 
102 = 3130 
Varie: 
GS1 = Sensore di gas Figaro; 

tipo 812 (arancio) oppure 813 (nero) 
con zoccolo della Watford Electronics 

Trl = Trasformatore da 6 V/300 mA 
F1 = Fusibile da 315 mA 
51 = Interruttore di rete bipolare 
52 = Pulsante a contatto di lavoro (vedi lesto) 
Rel — Rele da 5 V/300. ..650 0; contatto di lavoro 

(non montato sul c.s.) 

Considerazioni di interesse 
generate ed informazioni 

I sistemi elettronici di rivelazione di gas 
spaziano dalla gascromatografia aH'iin- 
piego di elemenii radioattivi. La Ditla 
giapponese Figaro ha dimostralo che si 
possono otienere buoni risultati anche im- 
piegando un materiale semiconduttore, in 
questo caso ossido di stagno (Sn Oi) con 
drogaggio tipo N. 
II principio impiegato consiste nel fatto 
die la conduttivita eletlrica di un materiale 
semiconduttore diminuisce quando esso 
assorbe ossigeno. La quantita di ossigeno 
assorbito ed il lasso di assorbimento sono 
direttamente proporzionali alia tempera- 
lura del sensore. Mantenendo percio co- 
stante la temperatura del sensore a contat- 
to con I'aria circostante, la sua resistenza 
dovrebbe restarc pure costante: questa re- 
sistenza e chiamata resistenza di riferimen- 
to Rs. Quando il sensore viene a contatto 
con gas tipo monossido di carbonio, idro- 
carburi, eccelera, anche le molecole di tali 
gas verranno assorbite. Si invertira cost la 
reazione dcH'ossigeno, con diminuzione 
della resistenza del sensore. Per ottenere 
una risposta abbastanza veloce, il processo 
viene acceleralo riscaldando la superficie 
del sensore a qualche cenlinaio di gradi 
centigradi. 
Le figure 2b e 2c mostrano la diminuzione 
della resistenza dei sensori 812 ed 813 in 
corrispondenza all'esposizione a determi- 
nati gas. La resistenza di riferimento Rs ha 
un valore equivalente che puo essere deter- 
minato impiegando la formula che appare 
in figura 2a. In questo caso, U e la tensione 
costante di alimentazione ed Ur e la tensio- 
ne misurata alia giunzione tra il sensore e 
la resistenza R. La sensibilita e le presta- 
zioni dei sensori sono molto dipendenti 
dalla caduta di tensione ai capi del fila- 
mento (figura 2d), dalla tensione di ali- 
mentazione (figura 2e), dalla temperatura 
e dalPumidita relativa presente nelfara- 
bienle (figura 2f). Le curve mostrare nelle 
figure 2d 2f servono solo come informa- 
zione di interesse generale, in quanto solo 
pochissimi coslruttori dilettanti hanno a 
propria disposizione un laboratorio com- 
pletamente attrezzato, il che e una condi- 
zione indispensabile per effettuare una ta- 
ratura di precisione del sensore. 
II funzionamento del sensore si basa su un 
lento fenomeno di assorbimento: di conse- 
guenza ci vorra un certo tempo perche esso 
reagisca ai mutamenti delle condizioni am- 
bientali ed alle diverse concentrazioni di 
gas. 
Se il sensore non e stato usalo per un certo 
tempo (anche breve), si dovra ripetere I'in- 

Alcune caratterlstlche pratlche 

Resistenza del filamento 
Resistenza del sensore 
Rs (1000 ppm) 
Dissipazione del sensore 
Tensione del sensore 
Dissipazione del filamento 
Tensione del filamento 
Periodo di preriscatdamento 
Colore 

tera operazione di preriscaldamento e di 
messa a punto. 

Un'alimentatore di riserva in caso 
di mancanza della lensione 
di rete 

II "naso elettronico" assorbe una corrente 
notevole, per cui non avra senso collegarlo 
ad una qualunque vecchia batteria. 
Gli accumulatori "ermetici" al piombo 
(non alludiamo a quello che si trovasotto 
al cofano deirauiomobiIe)sono la soluzio- 
ne ideale. Un tipo di medie dimensioni, da 
6 V/4 Ah ha un ingombro di circa 66 x 33 x 
127 mm e pesa 700 grammi; percio non e 
troppo voluminoso. Sono disponibili an- 
che dei tipida 12 V/4,5 Ah che, per quanto 
piii ingombranti, sono ugualmente adatti. 
Questo tipo di batteria necessita di una 
carica continua in tampone. La tensione di 
carica dovra essere di 6,9 V per il tipo a 6 V 
e di 13,8 V per il tipo a 12 V. II circuito di 
figura 3 , che impiega un regolatore di 
tensione tipo 723, potra essere usato per la 
carica indipendenle della batteria, oppure 
come sistema di carica in tampone per un 
impianto di allarme che possa passare 
automaticamente alfalimentazione a bat- 
teria in caso di mancanza della corrente di 
rete. 11 723 e anche utile come stabilizzato- 
re, nel caso si voglia alimenlare il rivelalo- 
re di gas esclusivamente dalla batteria. In 
tale caso si potranno eliminare tutti i com- 
ponenti che si trovano. sullo schema di 
figura I, a sinistra di ICI. 
La scelta della batteria da 6 oppure da 12 V 
e lasciata al costrultore, ma e nostra opi- 
nione che sia meglio adottare quella da 6 
V. In tale caso dovremo pero sostituire 1CI 
con un LM 2930 della National; questo 
circuito integrato ha il vantaggio di richie- 
dere una differenza di lensione tra ingresso 
ed uscita di soli 0,6 V per funzionare a 
piena efficienza (bassa dissipazione). 
1 costruttori potranno fare riferimento al- 
I'articolo "regolatore di tensione per auto- 
mobile" (circuito N° 21 del fascicolo di 
luglio/agosto 1981 di Elektor),dovetrove- 
ranno una descrizione particolareggiata 
dell'LM 2930. La piedinatura e identica a 
quella del 7805. 
Impiegando una batteria da 12 V, si potra 
impiegare il 7805, purche provvisto di un 
adeguato dissipatore termico. 
Frima di collegare una batteria al circuito. 
si dovra regolare la lensione di uscita del- 
I'integrato 723 ad un valore di 6,9 oppure 
13.8 V. La batteria dovrebbe essere in gra- 
do di erogare corrente per un periodo di 20 
ore (senza essere ricaricata). 

812 
38 ± 3 n 
1....10 k 

(isobutano) 
15 mW mass 
24 V mass. 

650 mW 
5 V ± 0.2 V 

2 minuti 
arancio 

813 
30 ± 3 0 
5....15 k 
(melano) 

15 mW mass, 
24 V mass 

830 mW 
5 V ± 0.2 V 

2 minuti 
nero 
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tester 

trifase 

Collegando i motor! trifasi all'alimentazione, 
pub darsi che si (accia confusione quando la 
marcatura del cavi non e esatta, b illeggibile od 
addirittura non esiste. Come risolvere II problema? 
La risposta, semplice, e nel circuito che presentiamo. 
Un'indlcazione ottica della corrente in ciascuna delle tre 
fasi sarb visualizzata insieme ad un'indlcazione del verso di 
rotazione del motore. II circuito e autoalimentato, compatto e, 
volendo, lo si pub montare come indicatore permanente. 

indicatore elettronico del campo magnetico rotante 

I nostri lettori pratici di correnti trifasi 
conosceranno senza dubbio la confusione 
che pub sorgere quando, per una ragione o 
per I'altra, i cavi di alimenlazione perdono 
i loro contrassegni di identificazione, II 
problema e complicato dal fatto che il mo- 
tore collegato potra rifiutarsi di girare (e la 
colpa sara sempre atlribuila al motore), 
oppure il motore girera in senso inverse. In 
quesl'ultimo caso ci sara talvolta la possi- 
bilita di danneggiare Tequipaggiamento 
azionato dal motore. Ecco una buona oc- 
casione per costruirsi un rivelatore di fase. 
II circuito ricava I'alimentazione dalla cor- 
rente trifase in prova e quindi non c"e biso- 
gno di batterie e di alimentatori. Tre LED 
indicheranno che e'e corrente su ciascuno 
dei tre fili di fase. L'uscita del circuito 
consiste in altri tre LED disposti a triango- 
lo. Questi si accendono in successione e 
mostrano la direzione di rotazione di un 
motore collegato alle tre fasi in modo ana- 
logo. 

Lo schema elettrico 
Come gia detto in precedenza il circuito e 
alimentalo dalla corrente trifase. Per que- 
sto motive, I'alimentatore che appare nel- 
lo schema di figura I ha un aspello piutto- 
sto insolito ed i lettori saranno scusali per 
non averlo individuate a prima vista. Esso 
consiste principalmente nei condensatori 
C1...C3, nei diodi DI, D4 e D7 e nel con- 
densatore di livellamento C7. Le resistenze 
R1...R3 servono a limitare la corrente ini- 
ziale di carica del condensatore. 1 diodi 
formano un raddrizzatore trifase a se- 
mionda che sviluppa una tensione c.c. ai 
capi di C7. Questo livello di tensione viene 
poi stabilizzato a 10 V dal diodo Zener 
DIO. 
1 LED D3, D6 e D9 sono gli indicator! che 
controllano la presenza delle tre fasi. Se 

una fase t collegata in modo errato oppure 
se non e'e corrente nel conduttore, ilcorri- 
spondente LED non si accendera. Inoltre, 
se un collegamento e slato fatto al neutro 
invece che ad una delle fasi, il LED si 
accendera a meta della sua luce normale. 
Questi controlli servono a verificare le 
condizioni della linea di ingresso. il resto 
del circuito costituisce I'indicatore di rota- 
zione di un motore trifase. Le fasi della 
corrente trifase (normalmente indicate dai 
tre colori rosso, giallo e verde) forniscono 
ire tension! sinusoidali alia frequenza di 50 
Hz, sfasate tra loro di 120". Rispelto al 
neutro la tensione e di 220 V e, tra due fasi. 

avremo una tensione di 380 V. La rivela- 
zione della fase e essenziale per mettere in 
grado il circuito di visualizzare il verso di 
rotazione. Nel caso della fase rossa (quella 
in alto sullo schema) il compito e svolto da 
C4. DM, DI2 ed R7. L'insieme di questi 
componenti dara un segnale di uscita im- 
pulsive al punto I dello schema, segnale 
che corrisponde ad un punto particolare 
delPonda sinusoidale appartenente alia fa- 
se in esame. La conseguenza e che i punti I, 
2 e 3 del circuito corrispondono agli angoli 
di fase delle tre fasi. 
Un altro parametro essenziale peril circui- 
to e, naturalmente, la sequenza degli im- 
pulsi delle tre fasi. Quest'ultima viene "de- 
codificata" mediante i flip flop FFI ed 
FF2 e le due porte logiche N3 ed N4. La 
fase R (LED rosso) e usata come riferi- 
mento. 

Rilievo della direzione 
II modo impiegato dal circuito logico per 
individuate il verso di rotazione della se- 
quenza di impulsi relativi alle tre fasi e 
molto semplice, qualora si cominci con un 
segnale proveniente dalla fase rossa (in- 
gresso R). Un impulse al punto I setlera il 
flip flop FFI. La sua uscita Q assumera 
ora il livello logico "1" (alto), che "auto- 
rizza" I'attivazione della porta N3. Nel ca- 
so di rotazione oraria, seguira al primo un 
impulse proveniente dal punto 2, che sara 
passato da N3 all'ingresso di clock di FF2, 
tramite N4.L'uscita Q di quest'ultimo Hip 
flop assumera anch'essa il livello "1". 
L'ultimo impulse ad arrivare in questa ca- 
tena di eventi sara quello della fase T (ver- 
de) al punto 3 e, quando cio accade, saran- 
no resettati entrambi i flip flop. Poiche 
lutto cio si ripele 50 volte ogni secondo. in 
queste condizioni non potremo utilizzare il 
fenomeno. La piii semplice soluzione sa- 
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D1,02,04,05.07,08 = 1N4001 
Dll ... 021 = 1N4148 
FF1,FF2 = 102 = 4013 
IM1 ... N4 = 103 = 4093 
N5 ,.. N8 = 104 = 4093 
N9 . . , N14= 105 = 4049 
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Figura 1. Lo schema elettrlco del tester trlfase.Tre LEO Indlcanoche c'e corrente nelle tre fast. Gil altrl tre LED lormano un trlangolo a lucl sequenzlall che 
IndicherS II verso di rolazlone del motore. 

rebbe di avere un LED che si accenda 
quando la rotazione e oraria.questa possi- 
bilila esiste nel punio B del circuilo. La 
serie di impulsi a livello logico "1", prove- 
nienle dall'uscita Q di FF2. e "memorizza- 
ta" dal condensatore C9 che manterra cost 
un livello "allo" costanle all'uscitadell'in- 
verlitore N10. Un LED collegato a quesio 
punto si accenderebbe per indicare il senso 
di rotazione orario. Finora abbiamo par- 
lalo dell'indicatore di senso orario, ma co- 
sa dire del senso antiorario? La rotazione 
del campo avverra in senso orario quando 
la fase R sara seguita dalla fase S ed inftne 
dalla fase T. La rotazione sara antioraria 
se la fase R sara seguita da T ed inftne da S. 
Tutto cio e chiaramente illustrate in figura 
2. 
Le luci rotanti 
La figura 2 mostra che, in quesio caso, la 
fase R deve essere seguita da Ted S nell'or- 
dine. Cio significa che Timpulso al punto 3 
resetlera continuamente FFI prima che 
Timpulso della fase S al punto 2 possa 
raggiungere Tingresso della porta N3, con 
il risultato che FF2 non sara mai setlato. 
La sua uscita Q rimarra quindi a livello 
basso. Un LED nel punto A si accendera 
ora per annunciare al mondo che il verso di 
rotazione e antiorario! Tutto cio e molto 
bello per una semplice indicazione si/no, 
ma il chip al silicio deve essere in grado di 
far di meglio! Perche non impiegare un 
sistema di luci sequenziah anche se i LED 
sono disposti a triangolo? Avremo cost 
una chiara indicazione del verso in cui ruo- 
tera il motore disponendo un LED su cia- 
scuno dei vertici del triangolo. La base di 
questa pane del circuilo e ildecodificatore 
decimale CMOS IC1, che funziona accop- 
pialo alToscillalore di clock composto dal- 
le porte logiche N1 ed N2. Due uscite del 
decodificatore sono mandate ad N5...N8 
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Figura 2. Le set comblnazlonl posslfalll per la sequenza delle tre laslcon rlferlmenlo al punll 1.2e3dello 
schema elettrlco. 

che a loro volta sono controllate dai segna- 
li si/no presenti ai punli A e B. Se A e a 
livello alto le luci gireranno intorno al tri- 
angolo in senso antiorario e se B e a livello 
allo. gireranno in senso orario. Risultera 
evidente a tutti che. poiche N9 ed N10 sono 
inverlitori, A e B non possono mai avere lo 
slesso livello logico, e la situazione si rive- 
lera molto utile. II LED D23 edirettamen- 
le collegato all'uscita Ql di IC1, e non 
subira interfenze da pane dei segnali pre- 
senti su A e B, Poiche in tulte le eventualita 

esso e il LED cenlrale, il verso di rotazione 
non sara comunque di suo interesse! 

La costruzione 

Occorre mettere Taccento su un punto che 
riguarda i tre LED D22....D24. Si deve 
fare attenzione quando se ne effettua il 
cablaggio, in quanto uno di essi messo al 
posto sbagliato provocherebbe il caos, con 
un display sbagliato al 100 %! Non abbia- 
mo intenzione di annoiarvi con disserta- 
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Folo. Un astuccio In plastlca dl buona quality e assolulamente necessarlo. II rivelalore trlfase complelo 
qui fotogralato 6 alloggialo in un conlenllore BOC 450 della West Hyde. 

3,4 

Elenco del componenli 

Resislenze 
R1,R2,R3 = 1 k 
R4,R5.R6,R10,R12 = 1 M 
R7,R8,R9.R13.R14 = 100 k 
R11 = 4k7 
R15 = 470 12 
Condensatoh: 
G1,C2,C3 = 220 n/630 V 
C4,C5,C6 = lOn 
C7 = 1000 M/16 V 
C8 = 470 n 
C9, C10= 100 n 
Semicondultori: 
D1.D2,D4,D5,D7,D8 = 1N4001 
D3.D22 = LED rosso 
D6,D23 = LED giallo 
D9,D24 = LED verde 
D10= 10 V/1 W zener 
Dl 1 . . . D21 = 1N4148 
IC1=4017 
IC2 = 4013 
IC3,IC4 = 4093 
ICS = 4049 
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Figure 3 e 4. Tulll I componenli del clrculto sono monlall sulla basetla stampala. Sopra 6 rappresentata la serlgralla delle plsle dl rame, solto la dlsposlzlone 
del component!. 

zioni sugli aspetti concernenli la sicurezza 
in un progetio di queslo genere, ma occor- 
re lenere sempre ben a mente che le tre fasi 
della corrente eletlrica non sono per nulla 
salutari per gli esseri umani e che i fusibili 
dell'ENEL per la rete trifase sono molto 
piu robusti di quelli previsti per la normale 
illuminazione. Se i fusibili sono da 150 A, 

potra passare una corrente sufficiente per 
irasformare, per esempio, il vostro caccia- 
vite in una splendidacascata di fuochi arti- 
ficiali variopinli! 11 circuilo completo deve 
essere alloggialo in un astuccio in plastica 
di buona qualita. munito di morsetti di 
collegamento o di una spina che permetta 
di collegare la rete trifase senza pericolo di 

loccare inavvertitamcnte qualcosa. I LED 
poiranno essere montati sull'astuccio in 
una posizione qualsiasi, ma sempre in mo- 
do da rendere la lettura piu agevole possi- 
bile. Si raccomanda vivamente di eseguire 
tulie le prove sempre con il circuilo stam- 
pato inserito nell'astuccio. 
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GIOCHI 
TV games ampliati, per il computer TV games ... 32 1-62 
Contatore-cronometro per micropiste   34 3-48 
Roulette russa  38/39 7/8-28 
II cannone spaziale   38/39 7/8-33 
Generatore di numeri casuali   38/39 7/8-34 
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Generatore di fischio del vento   41 10-62 
Video giochi a caricamento rapido   43 12-40 

MERCATO 
Termometro infrarosso digitale. Registratori ad alta 
affidabilita. Calcolatore tascabile Abacus 8000. 
Preamplificatore a bassissimo rumore. Display 
fluorescente a vuoto. Terminale alfanumerico 
interattivo portatile. Semiconduttori BBC. Tiristore 
di potenza. Rivelatori dall'UV all'IR. Amplificatori 
operazionali BI-FET    32 1-74 
Vibrometro elettronico. Misuratore di potenza RF. 
Allarme per zone aperte. Oscilloscopio con 
memoria digitale. Display fluorescente con 240 
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caratleri. GaAs FET a mlcroonde. Diodo PIN beam a 
bassa capacita. Fillri contro le interferenze della 
rete. Indicatore digitale di pressione. Pulso Meter. 
Radlocomando programmabile, Generatore di 
funzioni 0.002 h- 2 MHz. Termoregolatore a 
microprocessore. Sweeper a mlcroonde. pHmetro 
con termometro digitale, Analizzatore logico a 64 
canali. Analizzatore di segnali digitali. LED aquattro 
colori. Resistor! di precisione  
Transistori per ricevitori a 5 GHz, Millivoltmetro 10 
kHz -T- 2 GHz. Piromelro ottico a infrarossi. Sveglia 
parlante. Calcolatore per auto. Pinza per multimetro 
digitale. Regolatore di tensione da 150 mA. 
Analizzatore digitale multifunzione. Termometro 
controllato da un microelaboratore. Indicatore 
autosincronizzato  
Generatore di corrente impulsiva. Sintetizzatore 
istantaneo. SSR miniaturizzati da 0.75A/250 V. 
Nuovo utensile Siemens per la spellatura di cavi 
semirigidi. Fillro sintonizzabile. Multimetro digitale 
programmabile   
LED piatti affiancabili, Digirush Currenter. 
Indicatore di umidita e temperatura. Display a 
microprocessore. Oscillatore 10 Hz -r 10 MHz. 
Registratore con controllo a fiP. Reld sotto carico da 
3 - 5A. Rlsonatore COMODOR. Reti 
resistive-capacitalive. Display grafico 
programmabile  
Rele stagni da C.S. Test del cablaggi. Convertitore 
CMOS a 8 bit. Regolatori elettronici di temperatura. 
Generatore di impulsi programmabile a 50 MHz. 
Misuratore di modulazione automatico. Flussmetro 
magnetico. Convertitore D/A multiple. Timer 
elettronici multiscala. Fotodiodo PIN Hg Cd Te 1,3 
/jm. Oscillator! al quarzo da 18 GHz, Amplificatoredi 
potenza HI-FI da 20 W. Termometro rapiao a 
resistenza. Filtro monolitico per applicazioni 
general!. Misuratore di radiazioni. Rele a basso 
profile. Confaimpulsi elettromeccanico modulare. 
Generatori di funzione. Generatore sweep 
programmabile. Insegna luminosa a caratleri mobili. 
Panelli elettroluminescenti. Cronometro con 
memoria. Amplificatori in TO-8 da 1 GHz. 
Goniotachimetro digitale Filtro antidisturbo per 
auloveicoli. CMOS gate arrays. Multilogger a 12 
canali. Tiristori ad alta velocita. Logica ad alta 
velocita. Moduli LCD alfanumerici. Rele a tenuta 
stagna. Oscilloscopio 100 MHz quattro tracce. ... 
Controllo degli alimentatori switch mode, 
Generatore di funzioni programmabile, Folocellula 
per impieghi general!. Fotodiodo sensibile agli 
infrarossi. Codificatore e decodificatore CMOS. 
Sintetizzatore vocale. Gong tritonale da porta. 
Convertitore D/A 6 bit. Watlmetro/Warmetro. 
Calibratore programmabile. Microcalcolatore 
didattico. Amplificatore monolitico per T/C con CJC 
e allarme. Generatore di impusi e funzione. Logica a 
consume ridotto. Barriera a luce modulata. 
Convertitore CMOS A/D 8 bit  

SELEKTOR 
Robotica, possibilita, montaggio, effetti economici 
II portastrumenti e I'STS 2 (la navetta spaziale) .. 
Pompe di calore lermoelettriche per il 
raffreddamento elettronico dei componenti   
Piu luce su unita di misura di significato oscuro , 
Le radio clandestine, I primi apparecchi radio di 
bassa potenza  
Le radio clandestine, La ploriferazione delle reti 
coperte    
Anomalie della propagazione radar svelate 
dal computer   
L'elettronica nell'aeronautica   
Verso un sistema di conservazione del plutonio .. 
Un eretico ci guida alia critica della fisica moderna 

STRUMENTI DI MISURA, MISURE 
Generatori di treni d'onde  
Barometro digitale  
Analizzatore logico per la ricerca dei guasti nei 
circuit! digitali, parte terza   
Convertitore dB per generatori sweep   
Volt-amperometro per alimentatori   
Lettura di carte geografiche con il computer   
Oscilloscopio a memoria  
Display analogico a LED   
Contagiri avanti indietro a due sensori ottici   

Voltmetro piu (requenzimetro   33 2-66 
Strumento da pannello a cristalli liquidi  34 3-22 
II Junior Computer diventa un voltmetro   34 3-51 
Display universale a LED   34 3-58 
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E' piuitosto raro che Elektor si occupi dei 
sisiemi di riscaldamcnto centrale. ma la 
realta dei falti dimosira che in questi im- 
pianti dovrebbe essere possibile risparmia- 
re una quantila sorprendentc di encrgia. 
Attenzione al seguentc esempio: in un mo- 
do o nell'allro (il sislema effettivo, per ora, 
non interessa), e possibile risparmiare il 10 
% sul consumo di combustibile dell'im- 
pianlo di riscaldamento centrale o di quel- 
lo per I'acquacalda. Supponiamo che I'im- 
pianto di riscaldamento sia alimentato a 
gas e che consumi annualmente 3000 melri 
cubi di gas: il risparmio polrebbe essere di 
300 metri cubi annui. Stimando in 600 me- 
tri cubi il consumo di un impianto per 

(per esempio gas) bruciato nella caldaia 
riscalda I'ambiente tramile un radialore. II 
rendimento del la caldaia dipende molto 
dalla manutenzione, dalla quantila di gas 
bruciato, daH'isolaniento termico ed infme 
dalla quantila di caloreche va dispersa "su 
per il camino". 
II rendimento massimo si otlerra quando i 
tubi d'aria del bruciatore sono puliti. E" 
consigliabile lasciar fare ai professionisti 
qualsiasi regolazione che riguardi la cal- 
daia, ma cio che ognuno e in grado di 
eseguire e un controllo deH'intero impian- 
to. come segue; prendere nota delta lettura 
del contatore del gas e poi far funzionare 
per un certo tempo il bruciatore, pcresem- 

la scienza 

del risparmio energetico 

La "crisi energetica" e qualcosa 
con cui ognuno di noi ha a che 
fare quotidianamente. Per quanto 
i governi siano continuamenle 
impegnati ad insistere sul civico 
dovere di risparmiare energia, 
raramente dicono poi come e 
dove si possa risparmiare energia 
nelle abitazioni. Questo articolo 
insegna come tenere sotlo 
controllo il funzionamento del 
sistema di riscaldamento 
centrale, uno dei maggiori 
divoratori di energia neH'ambito 
domeslico. 

acqua calda, il risparmio sarebbc di 60 
metri cubi. 
Questo articolo tratta dei meiodi di rispar- 
mio energelico che non richiedono modifi- 
che airimpianto di riscaldamento. permet- 
lendo di fare economia senza dover inve- 
stire un centesimo. La corretta messa a 
punto del sislema e oggi u n dovere civico!! 

La caldaia ed i radiator! 
Vediamo per prima cosa che succede 
quando si genera il calore. II combustibile 

pio mczz'ora. La successiva lettura del 
contatore dari un'indicazione della quan- 
tila di gas consumato. che dovrebbe corri- 
spondere alle cifre punzonate sulla cal- 
daia. II costrutlore ha progettato la caldaia 
per un dato consumo di gas e qualsiasi 
variazione dovrebbe avere un effetto dan- 
noso sul rendimento della caldaia. Se la 
differenza e notevole, sara opportuno 
chiamare un tecnico. 
Al momento del progelto del sistema di 
riscaldamento. i tubi ed i radiatori sono 

Folo 1. In molli casi e possibile collegare duranle 
la nolle una sorgenle supplementare di calore per 
riscaldare il termoslato e diminuire la lemperalura 
ambiente. 
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stati scelli in modo da poter raggiungere 
una deierniinata temperatura in tutie le 
stanze. Per esempio 15 gradi nella camera 
da letlo e 24 gradi nel bagno. I calcoli di 
tale genere sono di necessita approssimati 
e percio i radiatori sono sempre dimensio- 
nati leggermente pin grandidel necessario. 
Risulta che tin certo numero di stanze po- 
trebbero risultare piii calde del necessario 
ed e questo il punto che consente le mag- 
giori economie. 
Quasi tutti i radiatori sono muniti di rubi- 
netto di regolazione, che permelte di ridur- 
re la quantita d'acqua circolante: se la 
stanza fosse troppo calda occorrera chiu- 
dere un poco il rubinetto: nel radiatore 
passera meno acquacalda e la temperatura 
scendera. Polrete avvalervi di specialist! 
(ma ci vorra un po di tempo) oppure pro- 
vare a fare da se con I'aiuto di un termome- 
tro, Abbiamo dato finora un'idea delle 
possibili zone di intervento perotlenere un 
risparmio energetico. 
Prove condolte in 17 case d'abitazione 
hanno dimostrato che i possibile un mi- 
glioramento dal 7 alfB % regolando la 
chiusura dei rubinetti: in un caso parlico- 
lare si e arrivati al 24 %! Potrebbe essere 
una buona idea fare una chiacchierata con 
il vostro vicino per fare un confronto Ira i 
rispetlivi impianti. 
Bisogna scegliere bene quando si vuole 
aumentare la potenzialita deH'impianto: 
non lasciarsi lentare dai radiatori di secon- 
da mano, piu a buon mercalo. Fatevi con- 
sigliare dalla ditta che ha montato I'im- 
pianto originale, perchespesso le caralteri- 
Stiche dei componenti sono diverse. L'ag- 
giunta di radiatori e tubi dimensionati in 
modo errato potrebbe "sbilanciare" il vo- 
stro sistema! 

II termostato ambiente 

Dell'argomento si e gia molto parlato, per 
cui non sentiamo la necessita di ritornarci. 
Basterii ricordare che il corretto funziona- 
mento del termostato potra essere verifica- 
to con I'inipiego di un tcrmometro di mas- 
sima e di minima: si tratta di un doppio 
lermometro che regislra la massima e la 
minima delle temperature misurate. Se, 
per esempio, il termostato e regolato sui 
20° ed il lermometro indica 18" di minima e 
22° di massima. la regolazione del termo- 
stato non e giusta. Nel caso ideale, la tem- 
peratura deH'ambiente non dovrebbe va- 
riare piu di 1° (ancora meglio 0,5°). 
E' evidente che le misure di questo tipo 
non dovranno essere condotte quando ci 
siano bambini chegiocanoelascianoaper- 
le le porte. 
Se la temperatura viene automaticamente 
abbassata durante la notte, anche questa 
regolazione dovra essere conlrollata con 
precisione. 11 lermometro di minima e 
massima indichera se la temperatura ha 
superato i limiti prescritti durante la fasedi 
riscaldamento. In caso contrario si potra 
modificare la regolazione fino a sorpassare 
il limite; in seguitosi ridurra la regolazione 
del termostato in modo che la temperatura 
non possa piit superare il valore prefissato: 
in questo modo il termostato sarii messo a 
punto per il livello ottimale. 

Abbassamento delta temperatura 
durante la notte 
Per sfortuna questo metodo non consente 
gli elevati risparmi promessi dalla pubbli- 
cita, comunque si potra raggiungere un 
risparmio dal Sal 10%. Ilmodomiglioree 
di regolare a mano il termostato, ma biso- 
gnera farlo sistemalicamenle. Alcune pro- 
ve hanno dimostrato che con la regolazio- 
ne manuale si potra risparmiare un 25 % in 
piii di quando si impieghi un temporizza- 
tore automatico (non il 25 % del "tolale", 
ma rispetto al risparmio conseguito con il 
sistema automatico: se questo e del 10 %. 
raggiungeremo il 12,5 %). 
Tutto cio che occorre per un sistema auto- 
matico di riduzione notturna del calore e 
un temporizzatore. Si potra "ingannare" il 
termostato incorporando in esso un ele- 
mento riscaldante cioe una normale resi- 
slenza. Di notte, la resistenza (per esempio 
un tipo da 4.7kS2, 1/4 W) sarii collegala in 
parallelo airalimentazione a 24 V fornila 
dal temporizzatore; il termostato diverra 
cosi leggermente piii caldo deH'aria circo- 
slante. Di conseguenza la temperatura am- 
biente diminuira tinche il suo valore, som- 
mato al riscaldamento prodotto dalla resi- 
stenza, non risulti uguale a quello predi- 
sposto con il termostato. Non occorreran- 
no cosi sistemi meccanici di controllo (mo- 
lori, giunti, riduttori, eccetera) per 
regolare il termostato ad una temperatura 
inferiore di pochi gradi. 
Con I'aiuto del lermometro di massima e 
di minima, si potra controllare I'elTettiva 
diminuzione della temperatura notturna. 
Una riduzione superiore ai 5° non porte- 
rebbe ad alcun risparmio supplementare, 
perche il mattino i muri ed i soffitti che si 
sono raffreddati durante la notte dovran- 
no essere nuovamente riscaldati. consu- 
mando piii energia di quanta se n'e rispar- 
miata. 
Le spese 
In un certo numero dicasi si dovra spende- 
re una piccola cifra che pero potra consen- 
lire nolevoli risparmi energetici. Cio vale 
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Folo 2. Un lermometro di massima e di minima. 

in special modo per la pompa di circolazio- 
ne automatica, il cui costo potra essere 
ammortizzato entro pochi anni. Inoltre, 
circa il 20 % dell'energia termica vadisper- 
sa attraverso il camino; almeno una meta 
di tali perdite puo essere ricuperata instal- 
lando il cosiddetto economizzatore. Que- 
sto utile dispositivo e montato dietro la 
caldaia per raffreddare al massimo i fumi. 
L'economizzatore raffredda i fumi da una 
temperatura di circa 200° fino ad una tem- 
peratura quasi uguale a quella dell'acqua 
di ritorno deirimpianto di riscaldamento 
centrale; cio e causa di condensazione: si 
forma del vaporc che deve essere estratto 
ed inoltre viene ceduio altro calore. 
I fumi saranno ora lalmente freddi da non 
permettere piii il liraggio del camino: per 
questo motivo ci vorra un ventilatore che 
10 garanlisca; ci vorra anche un completo 
sistema (elettronico) di sicurezza per con- 
trollare se il ventilatore funziona come do- 
vrebbe. I requisiti ai quali deve corrispon- 
dcre un sistema di questo tipo sono relativi 
ai pericoli di incendio edi esplosione: non 
& quindi consigliabile accingersi a fare 
esperimenti in tale setlore, ma acquistare 
un'apparecchiatura bell'e pronta di tipo 
collaudato. 
Per quanto concerne le serrande ai camini, 
c'e poco da dire: sono tutte proibite. per- 
che nel caso si volesse usarle, occorrera 
installare gli stessi sistemi di sicurezza pre- 
scritti per gli economizzatori. Nonostante 
11 20 % di risparmio consentito dalla ser- 
randa, alia fine la spesa non vale la cande- 
la. In ogni caso, il 20 % si riferisce alle 
perditestatiche, che verranno ridottedalla 
serranda. e non al consumo di gas. Le 
perdite statiche assommano a circa il 7 % 
del consumo totale di gas: la serranda fa- 
vorira percio un risparmio del 20 % di 7 
ossia deiri,4 %. 
La perdita statica e la quantita di calore 
che sfugge dal camino quando il bruciato- 
re non e in funzione. Impiegando un eco- 
nomizzatore, la perdita statica scorn pare, 
per cui quesl'ultimo e sempre da preferire. 
Dovendo sostituire la vecchia caldaia sara 
opportuno acquistarne una moderna di ti- 
po economico. Dovendo poi rinnovare 
1'intero sistema, si potra prendere in consi- 
derazione I'opporlunila di installare un si- 
stema ad aria calda. che consente un note- 
vole risparmio di energia, in quanto una 
temperatura inferiore deH'aria permette 
un identico comfort. 
Tra gli altri metodiper risparmiare energia 
ne possiamo trovare uno piuttosto curio- 
so: se amate le piante, non abbiate paura di 
costruire un'ampia mensola portavasi da- 
vanti alle finestre, che sporga per 20 centi- 
metri; cosi potra essere traltenuto fino al 
14 % del calore che altrimenti uscirebbe 
dalla finestra! 

Coibentazione e ventilazione 

Argomenli quali Cinstallazione di doppi 
vetri alle finestre. I'isolamento delle luba- 
zioni. I'otlurazione delle fessure, eccetera, 
sono gia stati ampiamente trattati, per cui 
non occorrera tornare su questi particolari 
aspetti. Pero, cosa potra succedere se la 
vostra casa e ben isolata ma ora sembra 



la sclenza del rlsparmio energelico eleklor gennaio 1983 — 1-51 
1 

SI 

rf 

81037 4 

Figura 1. Un ventilalore garantlsce un costante ricambio dell'arla. 

umida ed appiccicaticcia. od addiriiiura 
puzza? Naiuralmente sarebbe possibile ri- 
aprire le fessure, ma sara molto meglio 
installare un venlilatore elettrico, del lipo 
di quelli montaii negli edifiei di nuova co- 
struzione, che garantira una veniilazione 
costante indipendente dalle condizioni at- 
mosferiche (vento forte, vento debole, ec- 
cetera). 
La minima ventilazione prescrittaedi 225 
m d" aria all'ora, che permctla di ridurre 
la ventilazione durante la notte. L'aria cal- 
da e sostituita da aria fredda esterna, che 
necessita di circa 1000 metri cubi di gas 
all'anno per il suo riscaldamento. Poiche 
la ventilazione e una necessita inderogabi- 
le, queste perdile di calore sembrano inevi- 
tabili. Per fortuna si e trovata una soluzio- 
ne del problema impiegando uno scambia- 
tore di calore. Si tralla di un dispositive in 
grade di riscaldare l'aria provcniente dal- 
I'esterno con l'aria calda provcniente dal- 
Pinterno: un simile impianto puo consenti- 
re di risparmiare almeno I'BO % del calore 
che altrimenti andrebbe perduto. Con una 
perdita per ventilazione di 800 metri cubi 
I'anno ed un consume tolale di 3000 metri 
cubi. il nuovo consumo scenderebbe a 
2360 metri cubi. il che significa un rispar- 
mio di ollre il 20 % sul consumo tolale di 
gas; ci sarebbe solo un leggero aumento nel 
consumo di energia eletlrica. 
Dovrebbe essere anche possibile fare un 

altro passo in avanti: far passare i fumi di 
una normale caldaia da riscaldamento 
centrale altraverso lo scambiatore di calo- 
re. Ci vorranno apparecchiature elettroni- 
che piuttosto complesse per assicurare la 
completa estrazione del contenuto termico 
dei fumi. come avviene con I'economizza- 
tore. II rendimento totale passera comun- 
que a valori ottimi. Poiche queslosislema 
non ha ancora ottenuto un'approvazione 
ufficiale, ci vorra ancora parecchio tempo 
per arrivare alle applicazioni pratiche. 

Cosa riserva il future 

Sembra che I'economia si dimostrera, in 
un prossimo future, una tra le piii impor- 
tanti "risorse energetiche". I sistemi ad 
energia solare ed eolica sono ancora ad 
uno stato primitivo di progresso. Potrebbe 
essere possibile (esistono allo scopo spe- 
ciali kit) coprirc una meta del fabbisogno 
di acqua calda con I'energia solare, ma la 
cosa non risulta economica agli attuali 
prezzi dei combustibili. 
Cio non deve, naturalmente, scoraggiare 
gli appassionati costruttori: dopotutto, 
non ci sono limiti all'inventiva! 
Risparmi reali diverranno possibili con 
I'aiuto delle pompe di calore a gas: tali 
straordinari apparecchi sono in grado di 

produrre piii calore di quello che sembre- 
rebbe possibile dalle indicazioni che ap- 
paiono sulla caldaia: in altre parole si do- 
vrebbe superare il rendimento del 100 % 
(per arrivare ai 140 %). Cio perche il calore 
puo essere prelevato daH'ambiente circo- 
stante, daU'aria o dalle acque sotterranee. 
Sfortunatamente questi apparecchi sono 
ancora molto costosi e per il momento 
sono riservati ai grandi palazzi per uffici, 
eccetera. Si prevede che la situazione mi- 
gliorera leggermente negli anni venturi. 
Tutle le informazioni sui modi per rispar- 
miare energia domestica potranno essere 
ottenute presso gli appositi uffici creati 
ovunque allo scopo, oppure presso il forni- 
tore dell'impianto di riscaldamento cen- 
trale. H 
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U. G6tz ed R. Mester 

montaggio delia tastiera digitale e circuit! 

antirimbalzo 

I princlpi general! e le teorie fondamentali che stanno alia base del 
nuovo sintetizzatore polifonico di Elektor sono gi^ stati presentati nel 
numero dl dlcembre 1982. Questo articolo e invece dedicate al lato 
pratico, clod ai particolari costruttivi, che daranno ai leltori la 
possibility di iniziare la costruzione dell'apparecchio. Cominceremo 
con I circuit! antirimbalzo per i contatti della tastiera e con il gruppo 
d'ingresso (con la relativa scheda del bus), che agisce da interfaccia 
tra la tastiera e la scheda principale con la CPU. 

Folo 1. Come •! etlettua II montaggio ed II cablagglo del gruppo antirimbalzo. del gruppo d'ingresso, del 
gruppo dl spostamento accordo e della scheda bus. 

La tasiiera digitale puo comprendere fino 
a cinque ottave (61 lasti). Per quanto sia 
ovviamente possibile usare un minor nu- 
mero di lasti, la differenza di prezzo relati- 
vamente piccola tra la tastiera a ire e quclla 
a cinque ottave, ha spinto i progettisti ad 
optare per quest'ultima. Cio significa an- 
che la possibilita di sfrutlare appieno le 
possibilita musicali dello strumento. I 
gruppi di contatto della tastiera. od i com- 
mutatori, sono montati su otto circuit! 
stampati separati, in settegruppi diottoed 
un gruppo di quattro. Ognuno dei circuiti 
stampati contiene anche i circuiti antirim- 
balzo, uno per ciascun tasto. 1 blocchetti di 
contatto impiegati sono del lipo (a filo 
d'oro) GJ unipolare della Kimber Allen. 
1 circuiti antirimbalzo che equipaggiano i 
tasti sono formati da un llip flop RS cia- 
scuno. Ci sono 10 connessioni da fare tra 
ognuno dei circuiti stampati ed il gruppo 
d'ingresso: 8 per il circuito antirimbalzo e 
2 per ralimentazione. 
1 leltori avranno gia capito che verra usata 
solo una meta dell'ottavo circuito stampa- 
to, e cio significa che si potranno usare 
solo 60 dei 61 tasti possibili (vedi figura 8). 
Un attento esamedei circuiti antirimbalzo 
che appaiono in figura 1 e delle serigrafie 
delle piste di rame (figure 5,6 e 7) dovrebbe 
lultavia fornire qualche indizio. In effetti, 
gli 8 circuiti stampati sono identici. Gli 8 
lasti di ciascuna scheda sono suddivisi in 
due gruppi di quattro. II motive di lutto 
cio e che il progetto deve soddisfare alle 
condizioni piii imponanti, che sono le mi- 
gliori prestazioni possibili e la massima 
valorizzazione della spesa sostenuta. pur 
manlenendo una certa semplicita costrut- 
tiva. In realta, i tasti alle eslremita della 
tastiera sono usati mollo di rado. Se i lelto- 
ri desiderano avere a disposizione il tasto 
piii grave anziche quello piii acuto,non e'e 
altro da fare che scalare tulli i collegamenti 
di un tasto (o di un semitono). II procedi- 
mento non presenta eccessivi problem! 
poiche i VCO dei singoli canali possono 
essere aggiustati in modo da raggiungere la 
tonalila desiderata. 
Se si dovranno usare tutti i 61 tasti. si 
dovra utilizzare completamente anche 
I'ottavo circuito stampato; cio vuol dire 
pero che la serie di circuiti stampati lende- 
ra a fuoruscire dalle estremita della tastie- 
ra. procurando una certa difficolta a chi 
voglia racchiudere il montaggio in un mo- 
bile. Per facilitate la costruzione e per mo- 
tivi di spazio, suggeriamo di tagliare in due 
I'ultimo circuito stampato e di scartare la 
meta che non si usa (vedi figura 8). Cio 
vuol dire, naturalmenle, che i relativi colle- 
gamenti alia basetta d'ingresso dovranno 
essere portati a massa. In pratica, si ottiene 
lo scopo collegando a massa i quattro ri- 
spettivi piedini sul conneltore a 10 piedini. 
Se non si effeltuano questi collegamenti. il 
processore risulterebbe confuso ritenendo 
che una serie di tasti inesistenli sia invece 
costantememe premuta. 

Costruzione meccanica 
1 gruppi contatti della tastiera sono mon- 
tati sul lato rame dei circuiti stampati (vedi 
figura 2). I blocchetti dovranno essere po- 
sizionati (con fintaglio verso il centro del 
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Flgura 1. Gruppo antlrimbalzo per I conlatti della lasliera. 

circuit© stampato) e poi incollati al loro 
posto. Un buon adesivo a duecomponenti, 
per esempio I'Araldite, servira benissimo 
allo scopo. L'adesivo dovra essere applica- 
to con parsimonia, facendo altenzione a 
non imbrattare i fili di contatto. Piegare i 
corti tcrminali che escono dal retro dei 
blocchetti e saldarli alle piste del circuito 
stampato. E' importante rammentarechei 
blocchetti dovranno essere cablati in mo- 
do che il circuito venga fhiuso quando si 
preme il taslo. 
II passo successivo consiste nel praticare 
un foro in un posto adatto, vicino al centro 
di ogni_circuito stampato: esso dovra esse- 
re abbastanza grande da permettere il pas- 
saggio della testa di una viteautofilettanle 
e la lama di un giravite. II motivo e che si 
dovra poter fissare la piastra che sostiene i 
circuit! slampati direttamente al telaio del- 
la tastiera (ma di cio parleremo in seguito). 
Tutti gli altri componenti, compreso il 
connettore a 10 piedini, dovranno poi esse- 
re montali sui circuit! slampati. Gli 8 (ve- 
ramenle sono 7 e mezzo) circuit! slampati 
sono ora pronti per essere fissati alia pia- 
stra di supporto, medianieadatteviti.dadi 
e distanziali. La lunghezza dei distanziali 
non deve superare I'altezza totale dei bloc- 
chetti dei conlatti che, per i tipi consigliati, 
e di 9,5 mm. 
La piastra portante deve poi essere fissata 
al telaio della tastiera. La spaziatura tra la 
piastra ed il telaio della tastiera e molto 
importante. Le bacchette di trasmissione 
dei tasti hanno spesso una serie di fori 
lungo I'asse (vedi figura 2) ed in uno di 
questi fori dovra essere alloggiata la mol- 
letta che forma il contatto centrale. E' es- 
senziale che la molla del contatto centrale 
vada a toccare il contatto superiore alia 
pressione del tasto. 
I telai delle lasliere non sono, in generale, 
preforati, quindi il costrutlore sara iibero 
di decidere dove fissare la piastra porta- 
contatti. Le viti autofilettanti sono Tideale 
per questi lavori: ecco a cosa servono i fori 
che prima vi abbiamo consigliato di prati- 
care al centro dei circuiti stampati. Tutto 
quanto detto dara un grosso coniributt/ 
alia stabilila meccanica della tastiera. 
Le dimensioni esatte della piastra di sup- 
porto, del mobile, eccetera, non si possono 
dare in questa sede, perche dipenderanno 
dal lipo di tastiera che avrele scelto. 
Prova dei circuiti antirimbalzo 
I circuiti soppressori del rimbalzo dei con- 
latti potranno essere controllali molto fa- 
cilmente. I due conlatti di alimentazioneal 
connettore a 10 piedini (di uno dei circuiti 
stampati) vanno collegati rispettivamente 
a + 5 V ed a massa. Abbandonando la 
pressione di un tasto, la tensione aU'uscita 
corrispondcnte. a valle del circuito anti- 
rimbalzo, deve essere zero volt. Essa deve 
salire a + 5 V quando viene premuto il 
tasto. Se tutto e a posto. la tastiera potra 
essere messa, per il momento, da pane. 
Altenzione a non danneggiare i fili di con- 
tatto perche sono molto fragili e si piegano 
facilmente. 
Gruppo d'ingresso 
II gruppo d'ingresso si vede in ftgura 3 ed e 
composto principalmente da un bus di dati 
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Flgura 3. Lo schema eletlrlco del gruppo d'lngresso. 

ad 8 bit. sul quale il processore e in grado 
di leggere i dati (con un sistema multiplex), 
trarnite gli stadi buffer 1C3....ICI2. Le 
uscile dei buffer sono mantenute in uno 
stato di elevata impedenza fino al memen- 
to in cui i dispositivi sono abilitati trarnite 
il segnale presente ai piedini 1 e 19. 
Le linee di indirizzamenlo Aff.-. A? hanno 
origine nel microprocessoreesonodecodi- 
ficate dalle pone logiche NI....N4 e da 
IC2, in modo da produrre i segnali di sele- 
zione per i buffer dei dati. Ciosignifica che 
verra abilitato solo uno dei buffer dei dati 
alia volla ed il processore "sapra" sempre 
esattamente quale di quest! e stato indiriz- 
zato. 
Poiche le linee dei dati e quelle di indirizza- 
menlo sono utilizzate in comune sia dalle 
uniti d" ingresso che da quelle di uscita, 
dovra essere disabilitato I'ingresso dati 
quando si deve accedere all'unita di uscita. 
Si ottiene lo scopo applicando agli ingressi 
di una porla logica i segnali RD ed lORQ 
provenienli dal microprocessore e colle- 
gando I'uscita ad uno degli ingressi disele- 
zione di IC2. 
La costruzione dei sistemi digitali di elabo- 
razione dati pub essere semplificata e ri- 
dotta nelle dimensioni impiegando una 
corsia comune per il trasferimento mulli- 
plo dei dati (si tratta di una procedura 
molto diffusa nei sistemi di elaborazione). 
Sara intercssanle sapere come si presenla- 
no i dati al microprocessore. Gli ingressi 
della maggior pane dei circuit! integral! 
buffer sono collegati alle uscile dei circuiti 
antirimbalzo. II processore esplora i buffer 
uno per uno mediante gli ingressi di abili- 
tazione del chip (piedini I e 19) e percio 
pub determinare con precisione se e stato 
premuto o meno qualche tasto. 
11 buffer formato da meta di 1C3 e da raeta 
di IC12 e impiegato dal microprocessore 
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per delerminare il numero dei VCO dispo- 
nibili nel sintetizzatore. Come gia detto in 
precedenza, potra essere incorporato un 
numero qualsiasi di VCO compreso Ira 2 e 
10. Gli otto commulatori DIL (SI....S8) 
servono a predisporre questo numero in 
concordanza con le informazioni date in 
labella 1. 
Le connessioni TSI..,.TS8 portano alia 
scheda "tune-shift" (spostamento accor- 
do) che si vede in figura 4. Una matrice a 
diodi garantisce che siano presentati i giu- 
sti livelli logici al bus dei dati, quando 
venga azionato rinlerruttore SI. In tale 
modo, le frequenze dei VCO potranno es- 
sere trasposte di un'ottava, un semitono 
alia volta. Tre pulsanti (S2....S4), collegali 
al circuito di spostamento dell'accordo de- 
terminano la "direzione" in cui le note 
devono essere variate. I livelli logici neces- 
sari per il software del sistema sono pre- 
sentati al bus dei dati tramite le connessio- 
ni TS5 eTS6. Tra i quatlro latch a set/reset 
contenuti in IC1, solo tre sono impiegati 
per I'effettiva "decodifica" dello state dei 
Ire interrultori (latch I. 2 e 4). Alle condi- 
zioni normali, sara premuto S3 e I'uscila 
del primo latch (IQ) sara a livello alto, 
menlre le uscite degli altri due (2Q e 4Q) 
saranno a livello basso. Se ora viene pre- 
muto S2, andra a livello alto I'uscita del 
secondo latch (2Q) ed i restanti due saran- 
no resettati tramite N2 ed N3. Analoga- 
mente, premendo S4, andra a livello alto 
I'uscila 4Q ed i latch 1 e 2 verranno resetta- 
ti tramite N1 ed N2- Le porte logiche N1 ed 
N3 servono a resettare i latch 2 e 4 quando 
viene premuto il pulsante S3. La situazione 
"corrente" e indicata da Ire LED 
(D2L..D23) collegali alle uscite dei latch 
tramite gli invertitori N4....N6. Questi 
LED sono inontati aH'interno dei pulsanti. 
II latch che avanza in ICI (latch 3) potra 
essere ulile per futuri ampliamenti della 
tastiera. 
La scheda CPU ed il gruppo di uscila con i 
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Figura 4. Lo schema elellrlco della scheda "spostamento accordo". Questa scheda i monlala sul retro 
del pannello fronlale ed 6 collegata al gruppo d'lngresso tramite le connessioni TS1....TS8. 

Tabella 1 

La codifica per i commutator! Si ..,S8 
I commulatori S1....S4 (bit b0.,..b7) rappresenta il numero di oscillatori 
disponibili in notazione binaria. IIcommutatoreS5 (bit 4) indica la presenza- 
/assenza della possibility di preset, I commulatori S6 ,S8 (bit b5...b7) sono 
per il momento ignorati dal processore, 

Tabella 2 

Codifica dei dati all'uscita del gruppo di spostamento accordo 

commutatore 
numero 
valore del bit 

valore del bit b7 b6 b5 b4 b3 b2 bl b0 
S4 S3 S2 SI 0 0 X X X X - 1 ottava 
b3 b2 bl b0 0 1 X X X X 0 ottave 
0 0 0 0 non valido 1 0 X X X X + 1 ottava 
0 0 0 1 non valido 1 1 X X X X non valido 
0 0 1 0 2 VCOs X X 0 0 0 0 0 semlloni 
0 0 1 1 3 VCOs X X 0 0 0 1 + 1 semitono 
0 1 0 0 4 VCOs X X 0 0 1 0 + 2 semitoni 
0 1 0 1 5 VCOs X X 0 0 1 1 3 semitoni 
0 1 1 0 6 VCOs X X 0 1 0 0 -t- 4 semitoni 
0 1 1 1 7 VCOs X X 0 1 0 1 -(- 5 semitoni 
1 0 0 0 8 VCOs X X 0 1 1 0 4- 6 semitoni 
1 0 0 1 9 VCOs X X 0 1 1 1 -(- 7 semitoni 
1 0 1 0 10 VCOs X X 1 0 0 0 4- 8 semitoni 
1 0 1 1 non valido X X 1 0 0 1 4- 9 semitoni 
1 1 0 0 non valido X X 1 0 1 0 4- 10 semitoni 
1 1 0 1 non valido X X 1 0 1 1 4-11 semitoni 
1 1 1 0 non valido X X 1 1 0 0 non valido 
1 1 1 1 non valido X X 1 1 0 1 non valido 
X X X X con preset X X 1 1 1 0 non valido 
X X X X senza preset X X 1 1 1 1 non valido 



1-56 — elektor gennaio 1983 slntelizzatore polllonico 

n Elenco del componenll per le figure 1 e 5 

Resistenze: 
R1 . . . R16 = 47k 

condensatori: 
C1 - lOOn ceramlco oppure MKT 

Vi T ill iTa in i! I 

m 

I 

I 
□a M 

\ 

Semiconduttorl: 
IC1.IC2 = 74LS279 

Varie: 
8 contattl per lasto (Kimber-Allen gold wire/ 
lipo GJ/unipolari) 
Spina a 10 piedini (Molex maschio E 3022-10 A) 
Presa a 10 piedini (Molex femmina E 3071-10) 
10 lerminali a grimpare (Molex 4809 CL) 
Nota: Tutti i suddetti component! sono necessa- 
ri otto volte 

Elenco del componenll per le figure 3 e 6 

Resistenze; 
R1 . . R10= 10k 

Condensatori: 
C1 = 10p/6.3 V tanlalio 
C2 . . . C4 = 100 n ceramico oppure MKT 

Semiconduttorl: 
IC1=74LS32 
IC2 = 74LS154 
IC3. . . IC12= 74LS244 

Varie: 
St S8 = commutalori OIL 2 x 4 vie 
9 spine e prese a 10 piedini e lerminali a grimpa- 
re (vedi elenco del componenll figg. 1 e 5) 
Spina angolata 2 x 32 contattl (DIN 41612) 

Flgura 5. II clrcullo slampalo e la dlsposlzlone del component! per I'unltS antlrlmbalzo. 

Elenco del component) per le figure 4 e 7 

Resistenze: 
R1.R2= 1 k 
R5 . . . R10,R14,R15= 10 k 
R11 .. . R13 = 470 SJ 

Condensatori: 
C1.C2= 100 n ceramlco oppure MKT 
C3 = 1 p/6.3 V tantalio 

Semiconduttorl; 
D1 ., . D20= 1N4148 
D21 . , . D23 = LED rosso diam. 3 mm 

( nel pulsanti Digltast S2. S4) 
IC1=74LS279 
IC2 =74LS02 
ICS =74LS14 

Varie; 
SI = commutalore rolatlvo una via 12posizioni 
S2....S4 = pulsanti Digltast (con LED) 
Spina. presa a 10 piedini e lerminali a grimpare 
(vedi elenco dei componenti per le figure 1 e 5) 
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Flgura 6. II circulto stampato e la dlsposlzione del component! del gruppo d'lngresso. 
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Rgura 7. II clrculto slampato e la dlsposlzlone del componentl per II gruppo dl "sposlamenlo accordo". 
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relativi convertitori digitali/analogici 
(D/A) saranno descritii in altri articoli 
(I'ariicolo riguardante la scheda CPU ap- 
pare in questo numero). 
II sistema e stalo progettalo in modo da 
poter utilizzare la scheda bus di Elektor gia 
esistente (EPS numero 80024) per collega- 
re la scheda CPU ed i gruppi di ingresso e 
di uscita. Un adallo montaggio delle varie 
pani del sistema e visibile nella fotografia. 
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Flgura 8. Una sezlone della tlgura 5 che irotlra come deve essere dlvlaa In due parll I'oltava scheda 
antlrlmbalzo senza dannegglare le piste dl rame. 
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rele 

allo stato 

solido 

gli interruttori 

piu moderni 

I rele elettronici presentano 
moltissimi vantaggi sui loro 
concorrenti del "vecchio" tipo 
elettromeccanico: non 
scintillano, non si logorano 
altrettanto rapidamente, 
provocano meno disturb! radio e 
necessitano di una corrente di 
controllo di pochi mA soltanto. 
Nonostante 11 basso consumo, i 
piccoli rele allo stato solido sono 
estremamente potenti, la 
possibility di commutare fino ad 
8 A e tutt'altro che insolita. 

I rele allo stato solido possono adempiere 
agli stessi servizi dei rele convenzionali di 
tipo elettromeccanico ma, come suggerisce 
anche il loro nome, non hanno parti in 
movimento. Volendo raggiungere un'ele- 
vata affidabilita a lungo termine, il loro 
progetto e pero un poco piu critico di qucl- 
lo dei normali rele. II rele allo stato solido 
(SSR = Solid State Relay) che descrivere- 
mo in questo articolo polra essere impie- 
gato in completa sicurezza perche il circui- 
lo di comando e completamente isolato 
dal carico ad alta tensione. Inoltre, la ten- 
sione di pilotaggio potra variare entro li- 
miti molto ampi. cosa che non si pud ceno 
dire per i rele elettromeccanici. 

I pro e i conlro 

Si deve considerare che i rele elettromecca- 
nici hanno fatto sinora un buon servizio ed 
hanno subito un collaudo di moltissimi 
anni. Percid perche dovremrao passare ai 
dispositivi a stato solido? 
In linea di principio, entrambi i tipi hanno 
in comune qualcosa di piu che il semplice 
nome "rele". 
Entrambi necessitano di una corrente di 
comando relativamente piccola, molto ri- 
dotta rispetto al carico da commutare. En- 
trambi hanno anche la corrente di coman- 
do "elettricamente" isolata dal carico. Ta- 
le aspetto e chiaramente illustrate in figura 
I. 
E qui le analogic finiscono, perche i tipi 
convenzionali impiegano contatti mecca- 
nici per chiudere od aprire il circuilo del 
carico. 1 contatti sono azionati meccanica- 
mente da un elettromagnete comandato da 
una bassa corrente. II rele elettronico im- 
piega, d'altronde, un triac oppure un tiri- 
store per inlerromperc il carico. In tale 
caso si ottiene I'isolamento con I'impiego 
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di un accoppiatore ottico. 
L'uso dei rele elettronici elimina cerlamen- 
te tutti i maggiori inconvenienti dei tipi 
convenzionali: la formazione di archi, il 
rimbalzo dei contatti e I'usura sono carat- 
leristiche negative dei rele meccanici (RM) 
e causano infiniti problemi ai progettisti. 
Sfortunatamenle, i reld allo stato solido ne 
creano di nuovi! Per prima cosa non sop- 
portano i sovraccarichi ai quali possono 
resistere i tipi elettromeccanici. In condi- 
zioni critiche di esercizio dovremo anche 
fare i conti con le cadute interne della ten- 
sione del carico. E" possibile una caduta di 
tensione al carico di I o 2 V a contatto 
"chiuso". ma questo in generale non & un 
inconveniente troppo grave. L'incapacita 
di assorbire sovraccarichi anche di piccola 
entita e pero un fattore molto importante, 
che deve essere sempre tenuto nella debita 
considerazione; cio e dovuto al fatto che i 
triac od i tiristori impiegati negli SSR non 
resistono a tension! eccessive applicate ai 
loro terminali. Oltre a cio, anche un 
aumento troppo rapido della tensione al 
carico potrebbe causare la distruzione del 
semicondullore. Un altro fattore da tenere 
in considerazione e che i triac smettono di 
condurre quando la corrente nel carico 
scende al di sotto di un certo valore mini- 
mo, detto "corrente di manlenimento". 

I punti di passaggio per lo zero 
Veniamo ora ai reali ed incontestabili van- 
taggi degli SSR rispetto agli RM. L'impie- 
go alia tensione di rete riguarda I'aziona- 
mento di diversi tipi di molori, lampadine 
od altre apparecchiature, che sara oppor- 
tune attivare nell'istante in cui la forma 
d'onda della tensione alternata assume ef- 
fettivamente il valore zero. Questo istante 
e denominalo (e la cosa sembra piutlosto 
logical) "punto di passaggio per lo zero". 
I lettori devono sempre stare attenti, per 
esempio, al fatto che la resistenza del fila- 
mento di una normale lampadina elettrica 
e molto bassa quando il filamento e freddo 
(lampadina spenta) ed aumenla rapida- 
mente quando la lampadina e accesa. Se 
cio avviene quando I'onda della tensione 
di rele e ad un massimo, si verifichera un 
picco di corrente nel filamento della lam- 
padina. Se cio succede molto spesso (e que- 
sto e il caso piii consueto), la vita del fila- 
mento verrebbe notevolmente abbreviata. 
Ora possiamo capire perche la commuta- 
zione al passaggio per lo zero (impossibile 
con il nostro vecchio e buon rele meccani- 
co) e cosi importante. 
Un piccolo svantaggio dell'SSR descritto 
in questo articolo e che I'alimentazione 
non e mai del tutto staccata dal carico. 
L'impiego di un semiconduttore al posto 
di un contatto presume sempre la presenza 
di una piccola corrente di perdita anche 
quando il circuilo dovrebbe in teoria esse- 
re aperto. Tale corrente e pero cosi bassa 
che in molte applicazioni puo addirittura 
essere trascurata. In tabella 1 appare un 
confronto tra rele SSR e rele RM, ma si 
deve tener presente che la tabella e alquan- 
to generica e non tiene conto dei particola- 
ri impieghi nei quali un tipo di rele potreb- 
be essere molto piu adatto allo scopo del- 
I'altro. 
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Flgura 1a. Schema coslrutllvo dl un rel6 
elellromeccanlco. 

Flgura lb. Schema a blocchl dl un rel^ a stato solido. 

Isolamento 
Una caratteristica intriseca del rele mecca- 
nico e il completo isolamento tra tensione 
di controllo e tensione del carico. Lo stesso 
grado di isolamento per un SSR richiede 
maggiori complicazioni, se I'apparecchio 
deve essere affidabile e deve potersi adatta- 
re ad una vasta gamma di tensioni di con- 
trollo, Lo schizzo della figura la illustra 
schematicamenle come viene ottenuto I'i- 
solamento negli RM; non esiste collega- 
mento eleltrico tra i conlatti e la bobina. 
Negli SSR un accoppiatore ottico provve- 
de a separate il circuito di comando dal 
carico. 
USSR di Elektor 
Osservando la flgura 2 da sinistra verso 
destra troviamo per prima cosa il circuito 
di ingresso e di controllo, formalo da D5. 
T2 e dalla parte trasmittente dell'accop- 
piatore ottico (ICI). La sezione successiva 
ecompostadalla parte "ricevente" di ICI, 
dal commutatore di ritardo per il passag- 
gio allo zero (Tl) e da quello che potrem- 
mo chiamare il circuito di "accensione", 
fornito dal tiristor Th 1 e dal ponle a diodi 
Dl D4. Ed infine, ecco il pezzo forte, il 
triac Tril, che attacca e slacca il carico. 
Per pilotare il circuito di comando, si ap- 
plica all'ingresso una tensione continua di 
3 32 V. II FET (transistor ad effelto di 
campo) T2 funziona da generatore di cor- 
rente costante per il LED che si trova al- 
finterno dell'accoppiatore ottico. La nor- 
male corrente di source sara di circa 5 mA 
e rimarra naturalmente costante al variare 
della tensione d'ingresso. 
II tipo e le tolleranze del FET determine- 
ranno la corrente nel LED; sara suffieiente 
un valore compreso tra 3 e 7 mA. II diodo 
D5 protegge faccoppiatore ottico dalfin- 
versione di polarita della tensione di con- 
trollo. 
Quando passa corrente nel LED, il foto- 
transistor (ricevitore di ICI) va in condu- 
zione, interdicendo TL Quesfultimo, a 
sua volta, attiva il gale del tiristor Thl, 
tramite R5. Quando Thl conduce, manda 
al triac una corrente di gate, tramite il 
ponte a diodi. consentendogli di chiudere 
il circuito. D'ora in poi sara presente nel 
circuito solo la tensione di cadu ta del triac, 
cioe circa 2 V: il rele e attivato! 
Un'altra importante condizione alia quale 
soddisfare, se si vuole che il rele rimanda 

BF 256A TIC 226M TIC 1O6M 

aSD K fl q • 1 A2 q 

_ 
-^3 

3 ..32 V 5 mA 
© lOOn 600V TIC 

226M BC547B Th \ 

ICI 
TIL 111 TIC 

106M 

□ 
BF 
256A 'iV .. 

Dl ... 04 = 
4 x 1N4005 

1N4148 

Flgura 2. Schema eletlrlco del rel6 a stalo solido. La commutazlone vera e proprla 6 eflettuata dal Irlac 
Trll. II pllolagglo, che avvlene medlante Tl ed II tiristor Thl garantlsce la commutazlone del rel6 al 
passagglo per lo zero della tensione dl rete. L'accopplatore ottico IC1 si Incarlca dl Isolare elettrlcamen- 
le II circuito dl comando dal circuito dl potenza. 

Tabella 1 Conlronlo Ira relfe meccanlcl (RM) e rele a stalo solido (SSR) 

Stabilita alle vibrazioni ed agli urti 
SlabililS termica 
Compatlbllite logica 
Contatli mulllpli 
Conlatti di scambio 
Isolamento 
Durata in servizio 
Ingombro 
Capacita di sovraccarico (commutazione di corrente) 
Formazione d'archi 
Silenziosita di funzionamento 
Stabilita di commutazione 
Corrente di perdita a conlatlo aperto 
Tipi bislabili (NC/NA) 
Cadula di tensione a carico 
Capacita di pilolaggio 
Rimbalzo conlatti 
Protezione ai sovraccarichi 

SSR RM 

eccellenle scarsa 
eccellente buona 

si si 
no si 
no si 

eccellente eccellente 
eccellente buona 

buono buono 
scarsa buona 

impossibile si 
eccellente scarsa 

buona buona 
trascurabile nulla 

no si 
trascurabile nulla 

buona eccellenle 
assente si 
buona nessuna 

Tralta da: Siemens component report 15 11977) volume 5 
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"altivo", e che la correnle del carico non 
deve mai scendere al di sollo del valore 
della corrente di inantenimento (circa 60 
mA). 
A prima vista potrebbe sembrare che il 
triac passi in conduzione immediatamente 
dopo I'eccitazione del rele. II rilievo del 
passaggio per lo zero complica in effetti un 
pochino le cose e tulto avviene grazie al 
partitore di tensione R4/R2. I valori di 
quesie due resistenze, e quindi il loro rap- 
porto, garantiscono che I'aecoppiatore ot- 
tico interrompa Tl quando la tensione al- 
ternata, raddrizzata dal ponte a diodi, e 
inferiore a 30 V, e non primal 
La tensione di 30 V e abbastanza vicina 
allo zero della tensione alternata e si ricor- 
di che il triac non potrii chiudere il circuito 
del carico quando Tl e interdetlo. Allc 
tension! superiori a 30 V, anche se il foto- 
transislor e in conduzione, la tensione 
base-emettitore di Tl sara superiore a 0,6 
V per la presenzadi R4ed R2. Tl continue- 
ra quindi a condurre, evitandocheperven- 
ga il segnale di pilotaggio o di attivazione a 
Thl ed a Tril. 
Per disattivare il rele, si dovra ovviamente 
inlerrompere la corrente di controllo del- 
I'accoppiatore oltico (LED) permettendo 
cosi a Tl di mantenere lo state di condu- 
zione. II triac restera ovviamente in condu- 
zione anche senza passaggio di correnle 
nel gale, fino a quando la corrente nel 
carico sara sufficiente (piii di 60 mA). Ma 
al successive passaggio per lo zero della 
corrente alternata, la correnle nel carico 
diminuira ad un valore inferiore a quello di 
mantenimenlo ed il triac si interrompera 
automaticamenle, restando interdetlo fino 
alia successiva eccilazione del rele. 
Gli altri componenti servono a garanlire la 
stabilita e la sicurezza del circuito. 
La resistenza R3 impedisce al fototransi- 
slor di passare in conduzione prima che il 
LED si accenda. 
II condensatore C2, collegato al gate di 
Tril, evita la chiusura del triac per effetto 

3a 3b 

100 125 150 
^TcmaxLCl 

TGmax LCI 

Flgura 3a, Relazlone Ira la temperatura ammessa 
per I'lnvolucro e la correnle dl carico del triac. La 
capaclia dl carico si rlduce nolevolmente quando 
si superl la temperatura dl 85 "C. 

delle interferenze presenti nella rete. 
II circuito R-C formato da Rl e Cl agisce 
da protezione contro i fenomeni transitori 
anche nei confronti del triac. Come abbia- 
mo gia detto in precedenza. un aumento 
eccessivamente rapido della tensione del 
carico e talvolta sufficiente a distruggere il 
triac, per il formarsi di disturb! e "picchi" 
sovrapposti all'onda della tensione di rete. 
Cl serve a sopprimere tali picchi a livelli 
innocui per il triac; R1 limila la corrente di 
carica del condensatore. 
Raffreddamento e portata 
La maggior parte degli apparecchi dome- 
stic! a stato solido, come gli attenuatori di 
luce (light dimmer) contiene componenti a 
tensione nominate di 400 V. 1 tiristori, i 
triac ed i diodi sono spesso del lipo TIC 
106D, TIC 226D ed IN4004. Per quanto 
tali componenti abbiano margini di sicu- 
rezza sufficienti per I'esercizio normale, 
nel noslro caso non basteranno, special- 
mente considerando Peventualita di picchi 

► 

32 tj • nocc — angolo d« conduzione = 

0 2 4 6 6 10 12 
•rim IA1 
lefllAI 

82131 3b 
Flgura 3b. La potenza dlsslpata dal Irlac In rappor- 
lo alia correnle dl carico: questo dlagramma 4 
essenzlale per la scelta dell'approprlato dlsslpato- 
re lermlco. 

di tensione a 320 V che talvolta possono 
presentarsi ai terminali. I componenti per 
impiego industriale o professionale lendo- 
no ad avere margini piii ampi. impiegando 
componenti a 600 V di tensione nominale. 
Naturalmente, la scelta resta ai lettori ma, 
poiche la differenza di prezzo e piuttosto 
piccola, sara meglio impiegare i compo- 
nenti di caratteristiche piii elevate possibi- 
li. Come si puo vedere piii chiaramente 
sullo schema elettrico, raccomandiamo di 
impiegare i tipi da 600 V (TIC I06M. TIC 
226 M ed 1N4005. 
Adottando i valori indicati per Rl eCl.il 
rele potra commutare un carico fino ad I 
kW. Prevedendo di dover commutare un 
carico di potenza superiore, si dovra sosti- 
tuire Cl (da 22 nF ad 1 pF, a seconda del 
carico) con un condensatore a tensione 
nominale di 250 V c.a. oppure 600 Vc.c. 
L'accensione delle lampade fiuorescenti 
pone dei requisili un pochino fuori dalTor- 
dinario. a causa dell'autoinduzione del re- 
attore impiegato per l'accensione. In que- 
sto caso Rl dovra essere di 10 k. per 
aumentare la soppressione dei transitori. 
La capacita effettiva di carico dell'SSR di- 
pende anche dal raffreddamento del triac. 
Con un buon raffreddamento (che non 
permetta di superare la temperatura di 
85 "C) la correnle massima potra arrivare 
ad 8 A, con una potenza di 1,8 kW. Senza 
dissipatore termico, potra passare una cor- 
rente massima di I A, un valore ancora 
buono, perche permelte un carico di 225 
W. 
Per poter impiegare il rele alia piena poten- 
za, bisognera dotare il triac di un dissipa- 
tore avente una resistenza termica di 
40C/W o meno. II dissipatore sara monta- 
to sul triac interponendo uno strato di pa- 
sta lermoconduttiva ai silicon!. Qualora 
cio possa interessare, un dissipatore termi- 
co da 15°C/W permetlera il passaggio di 3 
A (650 W). 
I costruttori non dovrebbero incontrare 
difficolta nella ricerca del dissipatore piii 
adatto al loro particolare impiego. perche 
la figura 3a indica le temperature massime 
ammesse per il contenitore del triac alle 
diverse correnti del carico. Si dovra prima 
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Flgura 4. Le plate dl rame e la dlsposlzlone del componentl del clrculto atampalo. E»»o t alato progellato In modo da poter eaaere allogglalo In una acaloletta 
dl plaallca. Volendo, ae ne poaaono rldurre le dlmenalonl. 

sottrarre la massima lemperalura ambien- 
te prevista (per esempio 30 °C) dalla tem- 
peratura massima indicatasul diagramma 
in corrispondenza della corrente prevista. 
Si dividera poi il risultato per il valore della 
dissipazione corrispondenle al carico mas- 
simo, ehe si pud ricavare dalla figura 3b. 
Per facilitare i calcoli malematici, ecco un 
esempio. 
Con un carico massimo di 1 kW, ed alia 
tensione nominale di rete (220 V) la cor- 
rente sara di 4,4 A. 
Di conseguenza. avremo una Tc massima 
di 95 "C (vedi figura 3a) ed una dissipazio- 
ne di 7 W (vedi figura 3b). 
Ammettendo una lemperalura ambiente 
massima di 30 "C, la resistenza termica 
necessaria per il dissipatore sara calcolata 
con la seguente formula: 

95°C - 3Q°C = 63T= 

7W 7W 
La tabella 2 mostra le caratteristiche tecni- 
che dell'SSR. Si deve fare attenzione ai 
valori di corrente al minimo carico ed alia 
corrente di perdila (massima corrente in- 
versa). Una corrente minima di manleni- 
mento pan a 60 mA significa che non si 
potrii commutare con sicurezza un appa- 
recchio che consumi meno di 15 W. La 
massima corrente inversa o di perdila. pari 
a 10 mA, non dovrebbe presentare proble- 
mi nella maggioranza dei casi, per quanto 
sia possibile I'accensione di lampadine a 
bassissima potenza. 
Coslruzione 
La figura 4 mostra le piste del circuito 
Stampato. La sua forma vi consentira di 
ritagliarlo in qualsiasi forma necessaria. 
Riducendo la larghezza della basetta, sara 
possibile inserirla in una normale presa di 
rete che abbia all'interno spazio sufficien- 
te. 
Si deve fare attenzione ad isolate conve- 
nientemente il circuito stampato, in quan- 
to pane di esso e a tensione di rete. Accer- 
larsi del buon isolamento di tutti i collega- 
menti di prova e dei terminali. Si dovra 
montare un dissipatore termico non trop- 

Elenco del componentl 

Resistenze; 
R1 = 47 n/1 W (vedi lesto) 
R2= 22 k 
R3,R4 = 1 M 
R5= 150 k 
R6 = 330 n 

Condensatori: 
C1 = 100 n/600 V (400 V. vedi lesto) 
C2 =100n 

Folo 1. II segnale dl comando. 

Semicondutlori 
T1 = BC547B 
T2 = BF 256A 
Dl ... D4 = 1N4005 (>N 4004, vedi teslo) 
D5= 1N4148 
IC1 = TIL 111 
Tril = TIC226M (TIC 226D. vedi lesto) 
Thl = TIC 106M (TIC 106D, vedi lesto* 

Varie: 
Dissipatore termico, a seconda del carico 
(vedi teslo) 

Tabella 2. 

Dali lecnici 
4. circuito 

Tensione nominale 240 Vefl 
Tensione massima a circuito aperto 
TIC 106D, TIC226D. 1N4004 400 V 
TIC 106M, TIC226M, 1N4005 600 V 
Gradienle critico della tensione 
a circuito aperto 500 V/(is 
Massima corrente di carico 8 A 

(Tc. Tril « 85 °C) 
Massima corrente di carico 1 A 

(Tril non raffreddalo) 
Corrente massima di picco (mass 
20 ms, 1 ciclo della frequenza di rete) 70 A 
Corrente massima di picco (mass. 80 A 
10 ms, 1/2 ciclo della Irequenza di rete) 
Corrente minima nel carico (corrente 
di mantenimento) 60 mA 
Massima corrente inversa 10 mA 
(Rl = 47 O, C1 = 100 nF) 
Tensione di atlivazione al passaggio 
per lo zero 
Massima + 30 V 
Massima tensione diretta 1,6 V 

8. circuito di comando 

-  
Folo 2. La tensione al carico. 

Tensione 
c.c. di comanddo 
Corrente di comando 

Tempo di salita 
Tempo di cadula 

3 32 V 
3 7 mA 

Tipico 5 mA 
mass, 1 semionda (10 ms) 
mass. 1 semionda (lOms) 



rele allo stalo solido elektor gennaio 1983 — 1-63 

-ele 5V© 

5^6 
BC 54 

"casalinga 6502" 

I 

Flgura 5. Clrcullo necessarlo per collegare M reli a stalo solido al programmalore domesllco dl Elektor. 
In questo modo II clrculto polri essere comandato da qualslasl usclla TTL. 

po ingombrante, ricordandocheanch'esso 
e a tensione di rete! Fare percio moltissima 
atlenzione! 
L'incuria nel maneggiare il circuito po- 
Irebbe dimostrarsi fatale. e cid non aiute- 
rebbe certamenle ne voi ne noi. Per quanio 
siano in corso dei negoziati, ci sono ancora 
da risolvere dei problemi di distribuzione. 
prima che possiate ricevere la vostra copia 
di Elektor anche nel Regno dei Cieli  
II circuito stampato contiene 4 punti di 
connessione: due per I'ingresso di coman- 
do e due per il carico. Si dovranno preferi- 
bilmente impiegare terminali isolati piut- 
tosto di saldare i fili al solito "pin", per 
evitare che si formino archi, cortocircuiti, 
eccetera. Sara anche opportune effettuare 

i giunti saldati con le minori dimensioni 
possibili, specialmente nel tnontaggio del- 
I'accoppiatore ottico, allrimenti sarebbe 
inutile isolare il circuito di comando dalla 
rete. 

Grande varieta di applicazioni 
L'SSR puo, naturalmente, essere impiega- 
to ovunque sarebbe possibile usare un nor- 
male rele. Esiste una varieta di applicazio- 
ni cosi grande che non riusciremo certo ad 
esemplificarle lutte. Indipendentemente 
dalla particolare applicazione, i consigli 
che seguono vi saranno senza dubbio utili. 
Se il rele sara usato semplicemente come 
un interruttore della luce, I'accoppiatore 
ottico sara del tutto superfluo, in quanto 

sara sufficiente un piccolo interruttore di 
rete. Si tenga presente che Pinterrultore 
dovra essere del tipo a 250 V/0,5 A. In 
quest'ultimo caso, non ci sara bisogno di 
ICI, D5,T2ed R3. Un interruttore unipo- 
lare collegalo alle piste che portano ai pie- 
dini 4 e 5 di ICI sara tullo I'equipaggia- 
mento necessario. 
Questo SSR e ideale per la "casalinga 
6502" (Elektor, Novembre 1982). II circui- 
to digilale del programmatore domestico 
puo essere impiegato perazionare un certo 
numero di SSR. 
In quest'ultimo caso si tralascera il genera- 
tore di corrente (T2 e D5), in quanto ab- 
biamo a che fare con la sola tensione di 
controllo logico, ossia 5 V. L'accoppiatore 
ottico e direttamente pilotato tramite una 
resistenza, che sostiluira D5. Si congiunge- 
ranno poi tra loro, mediante un ponticello. 
le piazzole di drain e di source di T2. II 
valore della resistenza di accoppiamento 
sara proporzionale alia corrente d' ingres- 
so (tra 3 e 5 mA). Con una tensione di 
comando di 5 V sara sufficiente una resi- 
stenza di 680 Q. 

Osservazioni finali 

Lavorando su qualsiasi progetto che abbia 
a che fare con la tensione di rete, occorrera 
sempre usare la massima attenzione. 
Accertarsi che I'involucro esterno non va- 
da a toccare nessuna parte del circuito. 
Trovandosi nella necessita di usare una 
scaloletta metallica, prendere le normali 
precauzioni per una buona messa a terra. 
La linea che porta al carico deve essere 
munila di fusibile. 
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sistema telefonico 

per abitazione 

fino a nove derivazioni senza centralino 

II telefono fa ormai parte integranie della 
noslra vita quotidiana. Per la grande mag- 
gioranza degli utenli, esso forma anzi la 
base deU'esistenza. mentre per altri e una 
comodila necessaria. 11 telefono e un fatto 
talmente abituale the non moltc persone, 
anche se sono tecnici elettronici. capiscono 
a fondo il suo funzionamento. Si rilicne in 
generalc che. dato che esisle da tanto tem- 
po, non dovrebbe essere poi moltocompli- 
cato. Non e vero: il comune apparecchio 
telefonico e un insieme ibrido di compo- 
nenti elettrici e meccanici tenuli insieme da 
un numero imprecisato di viti e dadi. Do- 
po tutto. il telefono e nato nell'era delle 
valvole e presenta al suo interno un aspetto 
piullosto antiquato. 1 motivi sono tanti. e 
nessuno ha qualcosa a che fare con la tec- 
nologia elettronica. Per essere sinceri. al- 
cuni telefoni di tipo recente sono abba- 
stanza aggiornati. II nostro telefono di ca- 
sa non esprime pero affatto Pintenzione di 
rompere con la tradizione c non concorda 

I sistemi telefonici interni stanno 
rapidamente guadagnando 
popolarita con I'aumento degli 
apparecchi telefonici che 
compaiono a buon prezzo sul 
mercato del "surplus". Anche in 
alcune piccole imprese ci si sta 
accorgendo che un sistema 
interfonico autocostruito costa 
molto meno di un'installazione 
professionale. Un altro vantaggio 
consiste nella facilita di apportare 
modifiche all'impianto, per 
adattarsi a situazioni diverse. 
II progetto qui descritto e del tipo 
autonomo e non richiede un 
centralino telefonico. Ogni 
apparecchio telefonico deve 
essere munito di un piccolo 
circuito stampato e le 
interconnessioni avvengono 
tramite un cavo a quattro fili. 
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molto con quanto i nostn Icttori si atten- 
dono da un'apparecchialura elettronica. 
Infatli non sono impiegati componenti 
"ad alta tecnologia"; si tratta invece in 
genere di eiementi molto comuni che si 
possono trovare in giro con la massima 
facilita! 
Si dovra chiarire subito che questo proget- 
to di sistema intercomunicante autonomo 
non deve assoluiamente essere collegaio alia 
rete della SIP. Quando abbiamo deciso di 
realizzare questo progetto, ci siamo ben 
fissati nella mente di non immischiarsi con 
la rete telefonica pubblica! 
Quali sono i requisili fondamentali che 
deve avere un sistema telefonico in grado 
di impiegare i normali apparecchi disponi- 
bili? II primo problema che sorge e che il 
circuito deve essere in grado di svolgere 
una pane dei compiti usualmente svolti 
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Flgura 1. II cablaggio dell'lmplanto. Tulll collegamentl tra le derlvazlonl sono latll medlanle cavo a 
quattro conduttorl. 

dai centralini della rete telefonica pubbli- 
ca. Naiuraimenle deve essere possibile se- 
lezionare tutte le derivazioni necessarie. 
Lo scopo viene raggiunto mediante una 
serie di impulsi generati dal disco combi- 
natore quando si forma un numero. Per 
fortuna non si trana di un problema molto i 

difficile perche tale possibilita e gia com- 
presa nei nonnali apparecchi telefonici. 
Dobbiarao pero garantire che la serie degli 
impulsi di combinazione corrisponda al 
numero di una particolare derivazione. Se 
la risposta dovesse essere positiva, il cam- 
panello della derivazione chiamata do- 
vrebbe suonare. Nel caso che qualcuno 
risponda, (solo se il televisore e spento, 
altrimenli nessunoda relta)lecornettedel- 
le due derivazioni dovranno trovarsi colle- 
gate tra loro. Sara impossibile ad allre de- 
rivazioni di "inserirsi" ed ascollare la con- 
versazione. Tutto cio porta con se una se- 
rie di ostacoli che dovranno essere "spia- 
nati" prima che il circuito possa assumere 
la piena operativita. 

Niente impianto 
di commutazione 
II sistema telefonico di Elektor corrispon- 
de a tutti i requisiti previsti per un impian- 
to "intercom" per la casa (o la piccola 
azienda), ed inoltre possiede alcune presta- 
zioni in piii. II numero delle derivazioni e 
limilato a nove, che dovrebbero essere suf- 
ficienti alia maggioranza dei futuri utiliz- 
zatori c, probabilmente, anchc per manife- 
stazioni private, come mostre, tratteni- 
menti e simili. 
II principale requisite di un impianto pri- 
vate di questo genere e che non deve richie- 
dere centralino oppure banco di commuta- 
zione. Un vantaggio dovuto a questa ca- 
ratteristica e che finstallazione e sempli- 
cissima. Invece che con una rete "a stella", 
nella quale tutti i dcrivali sonocollegatiad 
un proprio cavo che arriva al centralino. le 

derivazioni sono tutte collegate Tuna al- 
I'allra mediante un cavo a quattro fili, co- 
me si vede in figura I. Cio evila la necessita 

Idi quei "megacavi" che siamo abituati a 
Ivedere negli impianti interni della SIP. II 
' cavo e formato dalle seguenli linee: 

La linea di suoneria (Uu). 
• La linea di alimentazione (+12 V). 
• La linea di massa (0). 
• La linea di comunicazione (L). 
La corrente assorbila dall'intero impianto 
e molto bassa ed un unico alimentatore e 
piii che sufficiente. II cablaggio tra le sin- 
gole derivazioni e semplificato dalle con- 
nessioni previste sul circuito stampato. 
Prestazioni del sistema 
II numero di ciascuna delle derivazioni 
(1 9) e determinato mediante un ponti- 
cello sul circuito della derivazione in og- 
getto. Formando sul combinatore un de- 

terminato numero suonera il campanello 
della derivazione corrispondente a quel 
numero ed una nota intermitlente verra 
inviata sulla linea L. Sulle restanti deriva- 
zioni si accendera un LED per indicare che 
la linea e occupata. L'interconnessione tra 
i due microtelefoni viene stabililo appena 
viene sollevata la cornetta della derivazio- 
ne chiamata. Le altre derivazioni non po- 
tranno "inserirsi" per ascoltare il collo- 
quio, il collegamento si interrompe quan- 
do vengono riagganciate entrambe le cor- 
nette, 
Nonostante la nostra affermazione che 
qualsiasi conversazione resta privata (ov- 
vero che nessuna derivazione puo inserir- 
si), possiamo, se necessario, invitare un 
terzo apparecchio ad unirsi alia conversa- 
zione, mediante un piccolo impulse invia- 
to nel sistema. Supponiamo che la deriva- 
zione chiamata fosse la numero 3 e suppo- 
niamo pure che I'argomento della conver- 
sazione potesse interessare anche il nume- 
ro 7. Per ottenere il numero 7 (senza con 
questo staccare il 3), bastera comporre sul 
disco la differenza tra i due numeri, nel 
nostro caso, 7 - 3 = 4, ed ecco che entrambe 
le derivazioni si troveranno in linea. Ana- 
logamente, se si desiderasse chiamare la 
derivazione 8 mentre si sta conversando 
con la derivazione 3, occorrera combinare 
il numero 5. Un 6 servira a chiamare la 
derivazione 9, un 8 per la derivazione 1, e 
cost via. 
Come se tutto non fosse ancora abbastan- 
za, e anche possibile che un numero qual- 
siasi di apparecchi partecipi alia conversa- 
zione; in lal caso, il numero da formare 
sara la differenza tra il numero delfultima 
derivazione da raggiungere e quello del 
possibile novizio. Questo fatto ha tutti i 
requisiti per generare il caos (specie quan- 
do lo scopriranno i giovani), ma la possibi- 
lita esiste e non possiamo farci niente. 
Guardiamo un po dentro.... 
Lo schema eleltrico di figura 2 e piullosto 
complicato, ma il costruttore ricevera un 
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Flgura 2. Schema elettrlco del circulto dl clascun apparecchlo telefonico. 
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aiuto sostanzioso dall'avere a disposizione 
un circuilo stampato. il circuito inontalo 
andra inserilo neM'apparecchio telefonico 
di ciascuna delle derivazioni previsle. 
Sulla linea di conversazione (L) esiste un 
livello di lensione pari a 25....30 V. ma su 
di essa non passa correntefinchenon viene 
sollevata la cornetla ed azionato il combi- 
natore. Quando cio succede, la linea "b" e 
mandata a massa tramile il commutatore 
del cotnbinatore (una volla perogni nume- 
ro formalo, piii una volla ancora), Quan- 
do la linea "b" va a livello basso per la 
prima volla, il piedino 10 di A3 fa subito lo 
siesso. Di conseguenza I'uscila di A3 da il 
"set" ad FF2 (iramite N2 ed N6) e cio 
provoca il passaggio in conduzione di Tl, 
con I'aiuto di A2. Ora la linea di conversa- 
zione L e direliamente collegata al punto 

■4- 

18V 
0.25 A 

4 X 
1N4001 

-Ou- 

R32 
lison 

R33 
8200K 

■lOOOM 35V 

IC7 
7812 

■ lOOOp 35V 

»—012 V 

10p" 16V 

"b" del lelefono e gli impulsi del conibina- 
tore verranno mandati lungo la linea a 
luite le altre derivazioni. Gli impulsi sulla ' 
linea di conversazione prodoiti dal disco 
durano ciascuno circa 40 ms. mentre I'in- 
lervallo di separazione e di circa 60 ms. 
II primo impulso ricevuto da tulle le deri- 
vazioni resettera il conlatore ICI, FFI ed 
FF2. 1 successivi impulsi saranno contali 
da ICI; il comparatore A?, assieme a D2. 
R3 e C3, forma un multivibraiore mono- 
stabile a scatto comandato, che fornira un 
impulso di clock ad FFI 0,2.secondi dopo 
I'arrivo deirultimo impulso del combina- 
tore. Nell'apparecchio della derivazione 
chiamata, I'uscila corrispondente al nume- 
ro (cioe una delle uscite Q1 Q9 di ICI, 
collegaia ad "m") andra a livello alto, sel- 
tando FFI. L'uscita Q di quest'ultimo flip 
flop andra ora a livello alto collegando la 
linea di conversazione (L) al microtelefo- 
no, iramite A2 e Tl. Nello siesso istante, 
I'uscila Q di FF3 (ora a livello alto) fara 
partire I'oscillalore basato su N5 ed azio- 
nera la suoneria iramite T4...T6. Quando 
la cornetla e sollevata. si resetta FFI e la 
suoneria si inlerrompe. La persona che si 
trova alia derivazione e ora collegato al 
chiamante, 
Tutle le altre derivazioni sono scollegate. 
L'uscita Q di FFI sara bassa,con il risulla- 
to che Tl verr^ interdeuo. II LED D5 si 
accendera per comunicare che la linea e 
occupata. 
Se la cornetla dell'apparecchio chiamato 
non viene sollevata (magari perche c'e un 
telefilm interessante in TV), verra reseltato 
FF3 e la suoneria smeltera di suonare. 

Alimentazione deH'impianto 
11 consume di energia deH'impianto com- 
pleto sara molto ridotto e I'alimentatore di 
llgura 3 sara piu che sufficiente; esso deve 
soddisfare a ire condizioni. La tensione di 
12 V e impiegata per I'alimentazione di 
lutta la parte eleltronica ed il circuilo inte- 
gralo regolatore 7812 raggiunge agevol- 
mente lo scopo. La linea U provvede alia 
potenza necessaria per azionare la suone- 
ria, derivandola dai due awolgimenli se- 
condari a 18 V del trasformalore collegati 
in serie. 
Lo scopo della linea L non sara cosi ovvio 

Figure 3. Questo allmentatore sari sufllclente per II circuito completo dl un numero masslmo dl nove 
telefoni. Per IC7 occorrerd un dlsslpalore termlco. 

come per le precedenti linee. Come molti 
Ira i nostri lettori gia sapranno. i microfoni 
inseriti nelle cornette telefoniche sono del 
tipo a granuli di carbone, che richiedono 
una lensione ai loro terminali per poter 
funzionare. 
Tutte e quattro le linee di uscita dall'ali- 
mentatore, cioe 0,12 V, L ed U sono colle- 
gate ai circuiti stampati di tutte le deriva- 
zioni. 
I circuit! stampati 
La serigrafia delle piste di rame ed il mon- 
laggio dei componenti sui circuiti stampati 
appaiono nelle figure 4 e 5. Si raccomanda 
vivamente di usare i circuiti stampati, per- 
che occorre costruire un circuito completo 
secondo la figura 2 per ciascuna delle deri- 
vazioni. Come gia detto in precedenza. per 
I'intero sistema occorre un solo alimenta- 
tore. 
La scheda di derivazione e abbaslanza pic- 
cola da poter essere introdotta in una sca- 
toletta da disporre sotto o vicino al telefo- 
no od addirittura montata entro lo stesso 
lelefono; quest'ultima soluzione dipende- 
ra dall'apparecchio disponibile perche non 
tulli hanno all'internosufficientespazio. II 
LED di "linea occupata" dovra natural- 
mente essere montato dove sia visibile da 
parte dell'utente. 
Due osservazioni che riguardano il circui- 
to stampato: si puo vedere in figura 4 che 
esiste una fila di punti disaldalura marcati 
I....9 ed "m". Un ponlicello disposto Ira 
uno dei numeri ed "m" attribuira alia deri- 
vazione il suo numero (ponticello da "m" 
a 6 = numero 6); si deve inoltre ricordare 
di monlare sul regolatore di lensione (1C7) 
dell'alimentatore un dissipatore termico, 
specialmente importante quando si do- 
vranno collegare tutte le derivazioni. 
Cablaggio 

Le interconnessioni tra gli apparecchi tele- 
fonici sono eseguite mcdiante un cavo a 
quattro condultori e, qualora si seguano le 
indicazioni della figura 1, non ci dovrebbe- 
ro essere difficolla. Si ricordi che la con- 

nessione U non si trova sulla scheda dell'a- 
limentatore, questa linea porta la corrente 
di suoneria e deve essere direttamente col- 
legata ad uno degli awolgimenli secondari 
a 18 V del trasformalore che si trova sull'a- 
limentatore, sempre faccndo riferimento 
alia figura 1. 

Elenco del componenti per le figure 2 e 4 
Resisienze 
R1.R23= 1 M 
R2,R13,R24,R25,R30 = 100 k 
R3,R21 = 4M7 
R4,R6.R7,R11,R17.R20.R22,R29 = 1 k 
R5 = 22 k 
R8,R9 = 47 k 
R10=220 n 
R12 = 4k7 
R14 = 12 k 
R15,R16 = 2k2 
R18 = 330 k 
R19 = 220 k 
R26 = 2M2 
R27.R28 = 3k9 
R31 = 18 k 

Condensatori: 
C1.C5 = 100 n 
C2 = 100p 
C3 = 68 n 
C4 = 1 p/50 V 
C6 = 1 M/16 V 
07 = 1M5/16 V 
C8,C9 = I n 
010,012 = 470 n 
011 =33 n 
013 = 1 m/16 V Tantalio 
014 = 10 n 

Semiconduttori 
T1,T6 = BD 242 
T2 = BO640 
T3.T5 = BO 547B 
T4,T7 = BC 557B 
Dl . . . D4,D6.D7,D8 = 1N4148 
D5= LED 
D9= 1N4001 
ICI = 4017 
102.106 = 4013 
103,105 = 4093 
IC4 = LM 339 
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Flgura 4. II clrculto stampalo per lo schema dl llgura 2. Per ognl lelefono ce ne vuole uno. 
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Flgura 5. II clrculto slampato per rallmenlalore: 
ne occorre soltanto uno. 

Elenco del component! per le figure 3 e 5 

Resistenze: 
R32 = 180 12 
R33 = 820 n 

Condensatori: 
C15,C16 = 1000 m/35 V 
C17 = 10(i/16 V 

Semiconduttori: 
D10,.. D13=1N4001 
IC7 = 7812 

Varie 
Trl = trastormatore 2 x 18 V/250 mA 
Dissipatore lermico per IC7 
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II collegamento dell'apparecchio tclefoni- 
co vero e proprio sara forse la questione 
piii interessante. A questo punlosi poiran- 
no preseniare le maggiori difficolta, per il 
fatto che gli apparecehi lelefonici trovaii 
sul mercato del surplus hanno le piii diver- 

se origini. Pero siamo relativamente ceni 
che, se non altro, il telefono sara basato sul 
sislema SIP. Dellocio, possiamoavvisare i 
letlori chee proprio in questo sellore che la 
legge di Murphy esercita le influenze piii 
nefasie. Speriamo vivamenteche i quaitro 
graziosi telefoni che avete appena acqui- 
siato a buon prezzo non siano di quelli 
appositameme progeltati come ricambi 
per la rele telefonica speciale di Kluiter- 
bang, nel cuore della jungla birmana. che 
era in attivita nel 19341 
Qualunque sia il lipo di apparecchio lele- 
fonico che siete stati in grado di irovare, 
iroverele cenamenle un aiulo in figura 6. 
Ollre a cio le nostre spie, appositamente 
infiltrate nell'allora STIPEL fin dal 1953. 
ci hanno fornito le seguenti informazioni 
supplementari. In molti telefoni ex SIP di 
tipo piii rccente, le linee in uscita sono 
marcate S, b, G. GI.Teda.doveSfsuone- 
ria) e il collegamento che sullo schema e 
marcato BE. In alcuni altri apparecehi 
quest'ultimo collegamento e marcato con 
il numero 16. La connessione "a" avra in 
questo caso il numero 9 e la "b" avra il 
numero 19. II circuito di figura 6a e quello 
che potrete aspetlarvi di trovare in un ap- 
parecchio di tipo comune. ma ora noi ab- 
biamo bisogno di trasformarlo nel circuito 
di figura 6b. II solito agente segreto ci in- 
forma che la semplice rimozione di un 
ponticello in filo tra le connessioni 17 e 18 
sara lutto cio che occorre per effettuare la 
modifica. Noi pero non crediamo una pa- 
rola di tutto cio, vero? Abbiamo percio 
inventato un semplice sislema per scoprire 
come vanno veramenle le cose. 
Useremo uno degli awolgimenti a 18 V del 
trasformalore come generatoredi tensione 
di prova e collegheremo un condensatore 
eleltrolitico da 100 p/35 V in serie ad uno 
dei fili, a scopo di autoconservazione e di 
protezione dell'apparecchio telefonico da 
eventual! danni. Dovrcte collegare poi 
questa tensione di prova a tutte le coppie 
che e possibile formare con i 3o4(o maga- 
ri 6) tili di uscita (si spera che non ce ne 
siano di piii). Se il campanello suona avre- 
te trovato i collegamenti di suoneria ("a" e 
BE); se il risullato e un sordo ronzio nel 
ricevitorc, la tensione di prova sara colle- 
gata tra "a" e "b". Alzino la mano coloro 
che ci sono riusciti al prime tentativo....! 
Chi potrebbe ancora credere nella legge di 
M urphy? 

Osservazioni finali 
Ecco ancora alcuni suggerimenli per i no- 
stri letlori alia fine dell'opera. 
I livelli di riferimento dei comparatori 
Al A4 devono essere di 3,75 V. Cio e 
verificalo se il LED D5 si accende quando 
una sola delle cornette e sollevata (A4fun- 
ziona correttamente). Se non succede, si 
potra modificare il valore di R17. Potrebbe 
anche rivelarsi necessario cambiare il valo- 

Flgura 6. II prlmo dlsegno moslra II circuito che cl si deve allendere dl Irovare In un normale apparecchio 
telefonico. II dlsegno 6b moslra le modiflche da apporlare per I'lmpiego nel noslro Impianlo Interno. Le 
osservazioni riguardanli le modiflche si Irovano nel leslo. 

re di R18, se il LED non funziona ancora 
nel giusto modo. 
La suoneria potra essere staccata involon- 
tariamente dal sensore di eorrenle Tl, per 
quanto cio sia improbabile, dato che la 
maggior parte dei telefoni assorbe una cor- 
rente di circa 20....25 mA. 
La tensione al piedino 10 di A3 deve prati- 
camente azzerarsi quando si solleva la cor- 
netta per collegare il microtelefono alia 
linea di conversazione. 
E' possibile anche impiegare una linea a 
due fili tra i telefoni, qualora sia previsto 
un piccolo alimentatore in ogni apparec- 
chio; questo fornira ad ogni telefono 1'ali- 
mentazione per la linea di comunicazione 
in molte installazioni cio potrebbe rivela 
molto pratico. H 
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L:i maggioranza dei nostri leiiori si ricor- 
dera ceriamenie del principio dell'induzio- 
ne. inieuato a for/a nei nostri teneri eervel- 
li di studenli da professori amanti della 
loro materia. Tullo dimeniicato? Niente 
paura. siamo dovuli andare a cercare lumi 
anche noi! 
II principio universalmente accettato e 
die, quando una corrente elettrica percor- 
rc un conduitore. imorno ad essosicrea un 
campo magnetico. Avvolgcndo il filo (con- 
duitore) in forma di bobina, i campi nia- 
gnetici delle singole spire si sommeranno 
tra loro per formare un campo magnetico 
relativanente omogeneo nel nucleo della 
bobina completa. II risultatoelacreazione 
di una specie di elettromagnele die possie- 
de un terminale (polo) positivo ed uno 
negativo. del tutto simile ad un magnete 
permanente. Ed ora avanti con la lezione 
di fisica! 
L'induttanza della bobina puo essere cal- 
colata mcdiante la formula: 

L = p.. ■ p. ■ Na • D/l. 
dalla quale si deduce die, a parte il numero 
delle spire (N) e le dimensioni geometriche 
(D/l). rindutlanza L dipende anche dalla 
permeabilila relativa (p), Cio che inten- 
diamo dire con questosara megliochiarilo 

sensore induttivo 

aiutati che il ciel ti aiuta 

Chiunque voglia misurare qualcosa con mezzi elettronici avra spesso 
bisogno di qualche specie di convertitore. 
Questo articolo presenta un misuratore di distanze che impiega il 
principio dell'induzione magnetica. II risultato e un circuito di misura 
facile da costruire e reiativamente semplice da tarare, che ha vaste 
possibility di applicazione. 

dal falto die un nucleo di ferro die riempia 
completamentc lo spazio interno della bo- 
bina dara la massima induttanza possibile, 
ciod circa 6000 volte maggiorc rispetto alia 
bobina con nucleo d'aria! Tale valore mas- 
simo non potra tnai essere realizzato con 
questo circuito. semplicememe perche non 
riempiremo mai tutto lo spazio vuoto con 
la bacchetta di ferro. Daremo una spiega- 
zione di tutto cio piu avanti neU'articolo. 
Come quasi tutti avrete gia indovinato, il 
principio del sensore indullivo e basatosul 
falto che rindutlanza della bobina variera 
a seconda della profondita di peneirazione 
del nucleo. 
L'impiego di questo principio ci consente 
ora di rendere una dislanza fisica propor- 
zionale ad un segnaleelettrico: semplicissi- 
mo ma vero! Molti tra voi rimarrannosor- 
presi di sapere che il prototipo ha dimo- 
stralo una precisione di ±0,01 mm su una 
dislanza di alcuni centimetri, anche se ab- 
biamo scoperto che la precisione dipende- 
va dalla forma della bobina. 
Spiegheremo piii lardi come accoppiare il 
sensore con il circuilo mosiralo in figura I. 
Pensiamo che ora sia meglio esaminare 
attentamente lo schema. 

Lo schema elettrico 
Un oscillaiore a pome di Wien.combinato 
con uno stabilizzatore di ampiezza (All, 
produce un segnale sinusoidale di frequen- 
za pari a circa 13 kHz. II segnale viene poi 
mandalo ad un ponte di Wheatstone tra- 
mite uno stadio di polenza che consiste 
principalmente di TI e di T2. II ponte di 
Wheatstone e composto dalle due sezioni 
in cui il cursore divide PI e da due bobine 
identiche, una delle quali e la bobina del 
sensore. 
La formula da usare per ottenere un ponte 
bilanciato e la seguenie: 

XU/XU = Rpa/Rpb. 
I livelli di tensione in c.a. agli ingressi del- 
ramplificatore differenziale sono identici. 
Di conseguenza, il livello di tensione alter- 
nata all'uscita sara circa 0 V. 
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Figura 1. Lo schema elettrico del sensore. che mostra I puntlal quail misurarelelenslonlper eflettuare una correltamessa a punlo. Tutto cloche occorre per 
complelare lo slrumento, e un vollmetro dlgltale od analoglco. 
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I' 

bacchetta di ferro 
o di ferrtie 

supporto 
d) piastica 
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Flgura 2. La bobina del prolotipo Implegava come 
rocchetto I'astlna In plasllca dl una penna a slera 
ed 11 nucleo era un londlno dl lerro dal diamelro dl 
4 mm Infllato nella cavlli assiale dell'asllna. 

Come abbiamo gia spiegalo, I'induttanza 
della bobina varia con il variare della posi- 
zione della bacchetta di ferro o di ferrite. 
Muovendo la bacchetta, il ponte sisbilan- 
cera e le tension) d'ingresso aH'amplifica- 
lore differenziale non saranno piu idenli- 
che. II risultato di tulto cio e che un avan- 
zamento della bacchetta aH'interno della 
bobina corrispondera ad un aumento della 
tensione alternata all'uscita di A2. II se- 
gnale d'uscita deH'ainplificatore differen- 
ziale verra ora raddrizzato e potra senz'al- 
tro essere applicato ad un voltmetro analo- 
gico o digitale. 

La bobina 
II circuito che abbiamo appena descritto e 
adatto per qualunque tipo di bobina. Al- 
cune prove eseguitecon il nostro prolotipo 
hanno dimostratp che una bobina identica 
a quella che appare in figura 2garantisce il 
migliore risultato. Percio per motivi di 
semplicita. abbiamo basato tutti i noslri 
calcoli e le procedure di taratura su questo 
modello. 
La bobina e composta da un rocchetto in 
piastica di circa 8 mm. Abbiamo usato 
infatti il fusto di una normale penna a 
sfera. Sul rocchetto sono stale awolte tre- 
cento spire di filo smaltato dal diametrodi 
0,2....0.3 mm, per una lunghezza di 6 cm. 
Si dovra tener presenleche unadiminuzio- 
ne del numero di spire aumenlerebbe il 
carico dello stadio di potenza del circuito 
(TI/T2). Si dovrannocostruiredue bobine 
identiche (LI ed L2). Se avrete seguito le 
nostre istruzioni, troverete che I'induttan- 
za delle bobine si aggirera sui 95 pH. Una 
di queslc bobine potra servire per il misu- 
ratore di distanze. Una bacchetta di ferro o 
di ferrite, che dovra avere una lunghezza 
maggiore delle bobine, andra inserita lun- 
go il foro assiale. II prototipo da noi usato 
e un tondino di ferro lungo 13 cm e dal 
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Flgura 3. Un'appllcazlone del sensore in un dlna- 
momelro eletlronico. 

diamelro di 4 mm. 
Si potranno, naturalmente, costruire tipi 
diversi di bobine per altri scopi ma, poiche 
le applicazioni sono diversificate. abbiamo 
lascialo la scelta ai lettori. Un esempio di 
bilancia appare in figura 3. 

Per larare con precisione il circuito sara 
necessario tracciare una curva dell'indu- 
zione, come quella di figura 4. 
Per prima cosa, bisognera larare il circuito 
nello stato di quiete, ossia con il nucleo 
completamente estralto. Controllare se 
I'oscillatore funziona correttamente (do- 
vrebbe produrre un'onda sinusoidale a 13 
kHz), misurando la tensione alternata nel 
punto Ml (vedi schema di figura I). Se 
tutto funziona in modo giusto, si dovrebbe 
avere una letlura di 1 Veff sul voltmetro. II 
passo successive consiste nel collcgare il 
voltmetro al punto M2del circuito. Sideve 
regolare PI fine ad ottenere il minimo li- 
vello all'uscita dell'amplificatore differen- 
ziale A2. Nel prototipo si otteneva una 
leltura di circa 0.074 Veff. All'uscita del 
circuito (M3) dovra essere collegato un 
voltmetro, digitale o d'altro tipo. in grado 
di misurare tension! continue. 
Per constatare come sara la curva "di ri- 
sposta" del circuito, non resta che fare una 
prova pratica e prendere nota dei risultati 
con carta, malita e righello. 
Infilare il nucleo spingendolo dentro la 
bobina di un mm alia volta. prendendo 
nota ad ogni passo della tensione d'uscita. 
Collegando Ira loro i diversi punli,si potra 
disegnare una curva (vedi figura 4). Potre- 
te rilevare dalla suddetta curva, che la rela- 
zione Ira il movimento del nucleo e la ten- 
sione d'uscita c lineare solo entro determi- 
nati limiti. Con tutti questi dati a disposi- 

campo di vanaatone lineare eaiM * 

Flgura 4. La relazlone Ira II movimento del nucleo 
e la tensione d'uscita. presentala in forma dl grafl- 
co: un alulo Indlspensablle per una corretla tara- 
tura. 

zione. si potra ora effeltuare una prccisa 
taratura del sensore. 
Spingere il nucleo nella bobina fino all'ini- 
zio dell'andamento lineare e prendere nota 
del valore della tensione d'uscita. Spingere 
ora il nucleo verso Pintemo di un cenlime- 
tro esatto e regolare P2 in modo che la 
lettura sia superiore a quella precedente di 
I V esatto. Riportare poi il nucleo alia 
posizione di inizio della zona lineare e re- 
golare P3 per una lettura di 0 V. Le proce- 
dure di messa a punto saranno cosi com- 
plete. perche lo scopo era proprio quello di 
ottenere una relazione lineare di I V per 
cm. 

Applicazioni 

II circuito descritto pud servire da punto di 
partenza per diversi progetti; coslituisce 
inoltre un ottimo lavoro di addestramento 
per coloro che intendessero cimentarsi in 
seguito con la progeltazione di strumenti 
di misura piii sofisticati. In altre parole 
abbiamo scoperto che si tratta di un otti- 
mo strumento didattico. Alcune applica- 
zioni balzano subito alia mente: bilance 
(come in figura 3). misura di spessori. indi- 
catori di livello ed anche nello studio dei 
terremoti. Un'altra applicazione molto 
utile e la misura dello spessore di batlistra- 
da dellegomme dell'auio e I'elenco potreb- 
be proseguire ancora parecchio.... 
Nella progeltazione di un qualsiasi stru- 
mento di misura, con i principi formulati 
in questo articolo. e'e una cosa che bisogna 
sempre tenere a mente: bisogna essere ben 
certi che il campo magnetico nella bobina 
non saturi mai il nucleo! Ad ogni cambia- 
mento delle caratteristiche della bobina 
dovra ovviamente corrispondere un cam- 
biamento dei valori dei componenti, ma il 
principio di base rimarra sempre il medesi- 
mo. M 
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L' MF 10 e un doppio fillro a condensatori in 
comminazione. aH'avanguardia della moderna 
elcttronica. Si iratla di un componente "anni 
"80" nel vero senso della parola. Un complelo 
circuito di fillro ad audio-frequenza in un sin- 
golo circuito inlegrato, che finalmentc ci libera 
dai vecchi problenii che riguardavano i tenlativi 
di inlegrare i condensatori nei voluminosi e tal- 
volta inaffidabili circuiti di filtro. Abbiamo gia 
descritto le tecniche impiegatc in questo C.l. nel 
numero di seltembre 1981 di Elektor, per cui 
questo arlicolo e destinato a dare lutte le istru- 
zioni pratiche per usarlo. I lettori che abbiano 
sottomano I'allro articolo potranno constatare 
che I'MF lOcostituiscc un interessanle csempio 
di applicazione concreta di una tecnica relaliva- 
mente nuova. Quasi tutti icomponenli necessari 
ad un complelo sislema di filtrazione sono inte- 
grati su di un unico chip. Per forluna. la Natio- 
nal Semoconduclors non ha inlegrato proprio 
tutti i componenti e percio il circuito ha ancora 
bisogno di alcune resistenze collegale alFesler- 
no: abbiamo delto ■"forlunatamente" pcrche 
Fuso dei componenti estcrni garanlisce al sisle- 
ma una maggiore flessibilita; il risultalo e che il 
fabbricante descrivc non meno di 9 applicazioni 
diverse! 
L'MF 10 e prcsentato in un contenilore DIL di 
plastica a 20 picdini. Sono anche compresi nel- 
i'imegrato due filtri attivi CMOS per impieghi 
generali che potranno. se necessario. funzionarc 
separati dal rcsto del circuito. Cio significa che il 
C.l. deve esserc traltalo con ogni precauzionc. 
specie quando si iratla di carichi statici. 
Lo schema a blocchi dei sistema e rappresentalo 
in figura 1. Ciascun blocco costruttivo di cui e 
composto I'integralo, insieme ad un clock ester- 
no e ad alcune resistenze. puo generate diverse 
funzioni di secondo ordine (tempo disalitadi 12 
dB/ottava). Ciascun blocco dispone di 3 piedini 
d'uscita: uno di essi pud essere impiegato per 
creare un fillro passa-lullo, un passa-altooppu- 
re una funzione notch (ad arrestodi banda). Le 
restanti due uscile possono essere utilizzate co- 
me filtri passa-basso e passa-banda. La cosa piu 
imeressante di tutto il discorso e che le funzioni 
vengono svolte simultaneamenle. 
La frequenza ccmrale delle funzioni di secondo 
ordine del passa-basso e del passa-banda pud 
essere direltamenle dipendenle dalla frequenza 
di clock, oppure da quest'ultima c dal rapporlo 
Ira le resistenze monlate eslernamenlc. La fre- 
quenza ccmrale dei filtri "notch" e passa-tutlo 
dipende direltamenle dalla frequenza di clock, 
mentre la frequenza centrale del passa-alto e 

delerminata sia dal valore delle resistenze che 
dalla frequenza di clock. 
Le funzioni di passa-alto e passa-basso di secon- 
do ordine possono essere realizzale con una sola 
meta deirinlegrato. Impiegando enlrambc le 
mcia si potranno realizzare filtri di quarto ordi- 
ne (24 dB/oltava). 
Collegando in cascata un cerlo numero di MF 
10 si potranno oltcnerc filtri a pendenza ancora 
piu elevala. Si potranno costruire praticamente 
tutti i tipi classic! di filtri (Butlerworth. Bessel, 
Cauer e Chebyshev). 

Prestazioni 
A pane le importanli qualita gia descritte, I'MF" 
10 e slraordinario anche perche il rapporlo Ira la 
frequenza di clock e la frequenza centrale c pre- 
cise entro il ± 0.6 %. Una tale precisione, che. 
delto per inciso, testa coslante senza dipendere 
dal numero di volte che si replica il circuito. non 
polra essere mai raggiunta con i filtri convenzio- 
nali che impieghino gli OTA. La precisione di 
tali filtri e realmenle ulile , specie se si considera 
11 loro impiegoin unioneai microprocessori. per 
i sislemi aulomatici di collaudoedi misuta e per 
gli strumenli di tipo "intelligente". 
La stabilita della frequenza di laglio del fillro e 
direttamcntc proporzionalc alia stabilita della 
frequenza di clock. La massima frequenza d'in- 
gresso c 30 kHz con una frequenza di clock pari 
ad I MHz (la frequenza di clock lipicae circa 1.5 
MHz). 
Finora tutto e andato bene ! A prima vista, 
potrebbe sembrare che I'elevato prezzodell'MF 
10 sia proibitivo ma, quando si considerano le 
possibilita a disposizione e si faccia un confron- 
lo con quelle di un doppio OTA, non ci sara 
alcun dubbio che I'MF 10 ripaga bene il suo 
costo. Un'altra preslazione di questo inlegrato, 
che richiede una menzione parlicolare. e che il 
scgnale d'uscita contiene un scgnale di clock 
"lipico" (passaggio all'uscita del clockldel livel- 
lo di 10 mV. Cio i dovuto alle caratterisiichc di 
intermodulazione (circa 50 dB). 
La tabella I forniscele informazionisulleprinci- 
pali caralteristiche delle version! MFI0BN ed 
MFI0CN. II tipo C e il piii a buon mercato dei 
due. 

Modi di funzionamento 

Consigliamo di leggcrc per prima cosa la tabella 
I in modo da prendete famigliarita con I'inte- 
gralo. In ogni caso. possiamo garanlirvi che. 
cost facendo. la letlura c la comprensionc del 
reslo dcH'articolo risulteranno piii facili. 
Non preoccupatevi pcrd. perche quando avre- 
mo finito la nostra "sloria" saprcte quasi tutto 
su questo circuito inlegrato e sul modo di usar- 
lo! 
Tra le nove applicazioni suggerite da! fabbrican- 
te. abbiamo deciso di prcndcrne in attenla con- 
siderazione Ire. 
• La figura 2 moslra un modo di funziona- 

mento del tutto in accordo con le caralteri- 
stiche effettive, quali appaiono nel "data 
sheet". 

• La figura 3 moslra la versione piii semplice. 
• Ultima, ma non meno importante, la figura 

4. che illuslra un circuito standard di filtro a 
variabile di slalo. 

Abbiamo deliberatamente scelto queste ire ap- 
plicazioni in quanto rappresentano una buona 
selezione tra le nove possibili e sono in grado di 
fomirc un'ottima base per proseguire nello stu- 
dio. Uno sguardo parlicolareggiato a tutte e 
nove le applicazioni non e slalo rilenuto neces- 
sario perche in alcuni casi le cognizioni fornite 
sono inutili ai dilettanti. 
Ciascuna figura contiene anche le formule nc- 
cessarie per ricavare i valori dei componenti a 
seconda dei parametri necessari. La tabella due 
(II) da una definizione dei termini impiegali. 
con le diverse grandezze caralteristiche rappre- 
sentate visivamcnte nei diagrammi che mostra- 
no le curve di banda passantc. 
La figura 2 moslra un fillro invertiloredisecon- 
do ordine con funzioni di passa-banda. passa- 
basso e notch. Si dovra dedicate una particolare 
attenzione alia formula relativa alia dinamica 
del circuito (HolP). Queste espressioni sono 
raolto importanli. in quanto delerminano le va- 
riazioni di tensione a ciascuna uscita come fun- 
zione del faltore Q desiderato per la funzione di 
secondo ordine. In altre parole, il livello della 
tensione d'uscita sara una funzione del faltore Q 
scelto. Prendendo in esame gli elevati valori di 
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Figura 1. Schema a blocchi del llllro doppio Inlegrato MF10. II circuito inlegrato contiene due moduli di 
lillro separati. indipendenti ed universali, ed ognuno del due permelte dl realizzare lunzionl di secondo 
ordine. Le Irequenze dl tagllo dlpendono dalla frequenza dl un segnale dl clock eslerno appllcato al due 
Integratori (e relalivl condensatori). 
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Figura 2. Una delle due metd dl un MF 10 montato come filtro di secondo ordine con usclte notch, 
passa-banda e passa-basso. Con i valorl dello schema II clrcuilo da le preslazloni elencale nel "data 
sheet". 

Q, un'inadeguata altenuazione all'ingresso ha 
come risultato una distorsione di sovramodula- 
zione (limitazionc dci picchi e saturazionc dei 
circuit! deirintegrato). 
La figura 3 rappresenla un filtro analogo basato 
sugli stessi principi, con la sola differenza che 
queslo non inverle la fase del segnale. Tale con- 
figurazione e la piii semplice configurazione 
possibile, con I'impiegO dell'MF 10, per un filtro 
di secondo ordine. Solo due resistenzc saranno 
necessarie per determinare il Q e. di conseguen- 
za, il guadagno. Anche cosi. il circuilo contiene 
un'uscila passa-banda invenenle cd una non 
invertenle, nonche un'uscila passa-basso: una 
siluazione ideale per cosiruire filtri passa-basso 
di secondo ordine (od anche di ordine maggio- 
re). Un'importanteed ulilecaralterislicadi que- 
slo circuilo c la bassa impedenza d'ingrcsso, 
dovula principalmenle al fallo che SI e impiega- 
10 come ingresso (vedi dcscrizione dei collega- 
menti ai piedini). 
11 fillro a variabile di slalo e rappresentalo in 
figura 4. Esso dispone di un'uscila in passa- 
banda, di una in passa-alto e di una in passa- 
basso. Si polra realizzarc mollo facilmente una 

tunzione notch con I'aiuto di un amplificatorc 
operazionale esterno. Quesi'ultimo viene usalo 
come sommalore, per addizionare i segnali del 
passa-alto e del passa-basso. Chiunque non de- 
sideri disporre di una funzione noich polra evi- 
dentemente fare a meno di Rl. R9. R4 e, nalu- 
ralmenle, delfamplificalore operazionale. 
II piedino 16 delfinlegrato. in conlrasto con 1c 
allre funzioni. e collegato (in queslo caso) alia 
lensione di alimentazione negaiiva, c cio e al- 
quanto sorprendenle! 
Tulle le applicazioni che prevedono I'impiego 
dell'MF 10 hanno un problema in comune: la 
possibilila che siano presenli lensioni di offset in 
c.c. all'uscila. 
Gli inlegratori a condcnsalori a commutazione 
dell'MF 10 hanno un maggioreoffset d'ingrcsso 
equivalenie rispetlo al lipico inlegratore RC di 
un normale filtro attivo a componenti distinti. 
Gli offset d'ingrcsso degli amplificatori opera- 
zionali CMOS, pur essendo mollo ridolli, con- 
tribuiscono tullavia alToffset totale. Per molle 
applicazioni. queslo perd non e un problema. 
perche il doppio condensatore all'uscila delfin- 
legrato dovrebbe eliminarc lutte le componenti 

c.c.. L'unico svanlaggio degli elevali offset in 
c.c. consiste nella limitazione del campo di mo- 
dulazione. 
Si dovrebbero sempre evitare livelli di lensione 
d'ingrcsso troppo elevali. alirimeniic'eil rischio 
di sovrapilotare il circuilo inlegrato. II guada- 
gno di ogni sladio di filtro e diverso, dipendendo 
ovviamente dal modo di funzionamento. II ri- 
sultato e che lo sladio a maggior guadagno effel- 
luera per primo la limitazione dei picchi. eserci- 
lando un'infiuenza dannosa sugli allri filtri. 
Per il modo di operazione che appare in figura 4 
sono necessarie alcune parole di awiso. Permet- 
tendo bassi rapporli R2/R4 ed un elevalo fatto- 
re 0, fuscila del passa-basso mostrcra un offset 
c.c. di un paio di volt c percib converra inserire 
una regolazione dell'offsel stesso. In un caso di 
queslo genere. suggeriamo di usare. per regolare 
foffset. il metodo della figura 5. 
Impiego pratico 
Come si dice in cucina, il collaudo della ricetla 
avvicne al momenlo di mangiare: anche per noi 
e giunla fora di comporre una pielanza con 
questo integrato e di servirla! 
II primo escmpioche tratteremoe lacostruzkme 
di un fillro Bullerworlh di quarto ordine (24 
dB/ottava). con frequenza di laglio a 2 kHz e 
fattore di guadagno nella banda passante pari 
ad I. II circuilo e facilmente rcalizzabile colle- 
gando in cascata due funzioni del secondo ordi- 
ne ovvero, in altre parole, usando le due meta 
dell'MF 10 e garanlendo i giusli valori corri- 
spondenti per Fo e Q. Lo stadio successivo con- 
siste nel vedcre quali saranno i valori di Q neces- 
sari, valendosi di una labella dei coefficienli. 
Cio e proprio quanto abbiamo fatto ed abbiamo 
trovato che un fillro Butterworth ha QI pari a 
0,54 e Q2 uguale ad 1,31. 
Tra i diversi modi di cosiruire un fillro passa- 
basso con I'MF 10, abbiamo scello il piii sempli- 
ce, cioe quello di figura 3. Una volla presa la 
decisione circa i faltori Q. sara facile calcolare i 
valori delle resislenze. 
Dato che Q = R3/R2 = 0,54. ed il valore mini- 
mo di resistenza deve essere 5 kQ, saranno suffi- 
cienti 10 k£i per R3 e 18 kfi per R2. Per la 
"seconda meta" del fillro, abbiamo trovato. 
usando la medesima formula, che e possibile 
usare per R3 una resistenza da 10 kQe per R2 
una da 13 kS2. Potrebbc anche essere impossibile 
trovare una resistenza da 13 k£J, per cui sara 
opponuno collegarne una da 12 k£2ed una da I 
kO in serie. 
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Figura 3. L'allra meta dell'MF 10 monlata come 
fillro di secondo ordine e carallerlstlche passa- 
banda e passa-basso. 

Figura 4. Una delle due meta dl un MF 10 usala come lillro universale dl secondo ordine per usclte 
passa-alto. passa-banda, passa-basso e notch. Per la tunzione "notch" necessita un amplilicalore 
operazionale supptementare. In questo schema, il piedino 6 dovra essere collegato ad Ub. 
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II filtro e ora quasi completo. Gli altri collega- 
menli si vedono in figura 3, menire lo schema 
del filtro completo appare in figura 7. Un gene- 
ratore di clock TTL, che genera un'onda quadra 
simmctrica alia frequenza di 200kHz.dovrebbe 
essere collegalo ad cnlrambi gli ingressi di clock, 
collcgali tra di loro. La possibilita di variarc la 
frequenza di clock delfoscillatore o del genera- 
lore dara al filtro la facolta di coprire fintera 
banda audio. Per esempio, una frequenza di 
clock di 10 kHz delermina una frequenza di 
taglio di 50 Hz, menire una frequenza di clock di 
1 MHz originerebbe una frequenza di taglio di 
10 kHz, Collegando il piedino 12 dell' MF 10 

5 V 

17) 

Figura 5. L'appllcazlone moatrala In llgura 4 pu6 
aver blaogno dl una regolazlone deH'otlael me- 
diante un potenzlometro trimmer da 1 M Q. 
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Tabella 1 

Valorl maaalmi aaaolull 
Tensione di alimeniazione 7 V 
Polenza assorbila 500 mW 
Campo delle lemperalure di esercizio 0 ..TO 'C 
Massima lemperalura di conservazlone 150 cC 
Temperaiura di saldalura (10 secondi) 300 0C 

Caratleristiche (Fiiiro completo) vs = ± sv. ta - 25°c 

Figura 6. Schema a blocchl dl un filtro Butter- 
worth dl quarto ordlne (24 dB/otlava). 

Paramelro Condizlonl Mln. Tip. Mass. Unit* 
Banda di frequenza f0 x Q < 200 kHz 20 30 kHz 
Rapporlo tra frequenza dt clock 
e frequenza cenirale fCLK/fo 

MF10BN Piedino 12 alto, Q = 10 4 9 94 • 0 7% s 0.6% 
MF10CN f0 x Q < 50 kHz, Modo 1 49.94 - 0 2% i 1.5% 
MF10BN Piedino 12 a meia delta tens di rete 99.35 r 0 2% t 0.6% 
MF10CN Q 10. f0 x Q < 50 kHz. Modo 1 99.35 i 0 2% t 1.5% 

Precisione del O (variazione 
del O risoelto ad un 
tillro continuo ideale) 

MF10BN Piedino 12 alto, modo 1 s 2% • 4% 
MFlOCN f0x Q< 100 kHz. f0< 5 kHz - 2% 6% 
MF10BN Piedino 12 a meld della tens d» alim t 2% • 3% 
MFlOCN f0 x Q < 100 kHz • 2% • 6% 

fn < 5 kHz, Modo 1 
Coefficiente di temperaiura f.. Piedino 12 alto (= 50 i) t 10 ppm^C 

Piedino 12 alia metd della tens, di alim i 100 ppm^C 
f0 x Q < 100 kHz. Modo I (=10011 
II clock esterno 6 mdipendente dalla temperafura 

Coeffictenle di temperaiura f0x Q< 100 kHz. Q Senmg z 500 ppm^C 
del Q II valore regolalo del Q e mdipendente 
Precisione del guadagno dalla temperatura 
in c.c del passa-basso Modo 1, Rl = R2 = 10 k : 2 % 
Inlermodulazione 50 dB 
Livello degli impulsi di clock all usciia 10 mV 
Massima frequenza d» clock 1 1.5 MHz 
Corrente dell alimentalore 8 10 mA 

Caratleristiche elettriche (amplil operaz inlerni) TA = 25°C 
Paramelro Condizlonl Mln. Tip. Mass. Unit* 

Tensione di alimentazione £ 4 i 5 V 
Variazione di tensione (piedim Vs - t 5 V. Rl = 5k 

MF10BN 1.2.9.20) t 3.8 £ 4 V 
MF10CN £ 3.2 s 3.7 V 

Variazione dl tensione (piedim Vc = ; 5 V, Ri " 3.5 k 
MF10BN 3 e 16) 13.8 3 4 V 
MFlOCN £3.2 b 3.7 V 

Corrente d'uscita In cortocircuilo Vq = t 5 V 
Erogata 3 mA 
Assorblta 1.5 mA 

Prodotto guadagno x largh. di banda dell'operazionale 2.5 MHz 
Velocila di variazione dell'operazionale 7 v/vS 

5 V 
0 

_ 

2 
ca o o , TTL-CLK 2 ® > •- < , to > u ^ 

Z1 ^ 200 kHz 
MF 10 

i < & zx ? S < > > 

O ® 
O 5 V 

-oO 

alia tensione di alimentazione positiva, si potra 
raddoppiare il valore delle frequenze di taglio. 
Poiche I'ingresso del filtro c a bassa impedenza, 
e consigliabile far precedere il filtro da un pre- 
ampliftcatore basato su un amplificatoreopcra- 
zionale a doppio ingresso. E non dimenticatevi 
di usare un doppio condensatore aU'uscita, in 
modo da sbarazzarvi delle componenti in c.c. III 
valore di ques'li condensatori dipendera dalfim- 
pedenza d'ingresso del circuilo a valle del filtro. 
Per un'impedenza di 10 k£i o piii, suggeriamo 
un valore di I pF, 

Figure 7. Schema eletlrico del Hiiro Butlerworth. II llllro 6 costrulto secondo II principle dl llgura 3. 
Saranno necessarie solo due reslstenze esterne per clascun atedlo dl filtro. La frequenza dl taglio dl 2 
kHz i reallzzata appllcando una frequenza dl clock dl 200 kHz. 

Bibliograjla: 
National Semiconductors MF 10. 
Universal Monolithic Dual Switched Capacitor 
Filter. Data Sheet XU/227. dicembre 1981. 
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fCLK : (requenza di clock esterna del tillro a con- 
densatori a commutazione. 
: valore cenlraledellefrequenzedl unacoppia 
di poll complessi di una funzione del secondo 
ordme. fo 6 misurata all'uscita passa-banda di 
ciascuna meta dell'MF 10, ed 6 la stessa fre- 
quenza del picco del passabanda (figura A). 

fatlore di merito della coppia di poli com- 
plessi della funzione del secondo ordine. An- 
cbe Q e misurata all'uscita passa-banda di 
ciascuna meta dell'MF 10ed e il rapporto tra la 
fo e la banda passantea -3dB del (iltro passa- 
banda di secondo ordine, figura A, II valore di 
Q non viene misurato alle uscile passa-basso 
o passa-alto del fillro, ma il suo valore pub 
dare un'idea della possibility di formazionedi 
picchi di ampiezza nel segnale delle suddelte 
uscite. 

Hobp: Guadagno in (V/V) dell'uscita passa-banda 
ad f = fo. 

Holp : Guadagno in (V/V) dell'uscila passabasso di 
ciascuna meta dell'MF 10 ad f — 0 Hz, figura B. 

Hohp; Guadagno in (V/V) dell'uscita passa-alto di 
ciascuna meta dell'MF lOad f — fCLK/2, figura 
C. 

Oj : fatlore di merito della coppia di zeri comples- 
si della funzione di secondo ordine, se esisto- 
no. (Qz e un parametro usato quandosi inlen- 
de ottenere una funzione passa-tutto e. diver- 
samente da Q, non pub essere direltamente 
misurato). 

fz : Frequenza centrale della coppia di zeri com- 
plessi della funzione di secondo ordine, se 
eistenti. Se fz e diversa da foe se Qz e abba- 
stanza elevato, la si potrb osservare come av- 
vallamento della curva di banda passante al- 
l'uscita passa-lutlo. 

fnotch : la frequenza di arresto di banda osservata all" 
uscila (od alle"uscite) notch dell'MF 10. 

Honi : Guadagno dell'uscita notch se I — 0 Hz 
Hons . Guadagno dell'uscita notch se I — Iclk/2. 
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Funzioni del piedini 

LP, BP, N/AP/HP 

Sono le uscite passa-basso. passa-banda, notch 
o passa-tutto o passa-alto di ciascuna sezione di 
secondo ordine. Le uscile LP e BP possono 
assorbire di norma una corrente di 1 mA ed 
erogare 3 mA.L'uscila N/AP/HP/ pub di nor- 
ma assorbire ed erogare rispeltivamente 1.5 e 3 
mA, 

VA", VO" 

Alimenlazione analogica positiva ed alimenta- 
zione digitale positiva. Questi piedini sono col- 
legati internamente tramile il subslrato del chip 
e percib Va' e Vd' dovrebbero essere ricavali dal 
medesimo alimenlatore. Essi escono separala- 
mente perche sia possibile disaccoppiarli, se ne- 
cessario, mediante condensatori separati: pos- 
sono essere anche collegati insieme esternamen- 
le e disaccoppiali con un solo condensalore. 

Va , VD 

CLK (A oppure B) 
Gli ingressi di clock per ciascun modulo di con- 
densatori di filtro a commutazione dovranno 
essere entrambi pilotati dallo stesso livello (TTL 
oppure CMOS). La descrizione della funzione L 
Sh (adattamento di livello) parla dei modi di 
aggiustare i suddetli livelli. 11 rapporto impulso- 
/pausa del segnale di clock dovra essere preferi- 
bilmente prossimo al 50 %, specie impiegando 
frequenze di clock superiori a 200 kHz. Cib 
permetle agli amplificatori operazionali di avere 
il massimo tempo a disposizione per entrare a 
regime, ottenendo cosi il miglior funzionamenlo 
possibile del fillro. 

INV 

E' I'ingrcsso invertenle dcll'amplificatore ope- 
razionale sommatore di ciascuno dei filtri. II 
piedino e protetto contro le cariche statiche. 

SI 

SI e un piedino di ingresso segnale usato nelle 
configurazioni di fillro passa-lutlo (vcdi modi di 
funzionamenlo 4 e 5). II piedino deve essere 
pilotato da un generatore con impedenza infe- 
riore ad 1 kQ. 

Sa/b 

Alliva un commutatorc che collega uno degli 
ingressi del secondo sommatore del fillro alia 
massa analogica (Sa/b basso a Va") oppure al- 
I'uscita passa-basso del circuito (Sa/b alto a V a'). 
Cib permetle una maggiore llessibilita nei di- 
versi modi di funzionamenlo dell'mlegrato. 
Sa/b e protetto contro le cariche statiche. 

Sono rispeltivamente i negalivi dell'alimenta- 
zione analogica e digitale. Vale il medesimo 
commento fatto per la precedente coppia di pie- 
dini. 

L Sh 

Piedino di adattamento di livello: esso sistema i 
diversi livelli di clock nel funzionamenlo a dop- 
pio o singolo generatore. Con alimenlazione 
duale da ± 5 V, I'MF 10 pub essere pilotato da 
livelli CMOS del segnale di clock (± 5 V) ed il 
piedino L Sh dovrebbc essere collegato alia mas- 
sa del sistema oppure aU'alimentazione negati- 
va. Se sono impiegate le stesse alimentazioni di 
cui sopra, ma sono disponibili soltanto livelli di 
clock TTL, derivali da un'alimenlazione di 
0....5 V, il piedino LSh deve essere collegato alia 
massa del sistema. Per il funzionamenlo ad ali- 
menlazione singola (0 V e 10 V) i piedini Vo' e 
Va" debbono essere collegati alia massa del si- 
stema. il piedino AGND dovrebbe essere pola- 
rizzato a 5 V ed il piedino L Sh dovra essere 
anch'esso collegato alia massa del sistema. Que- 
sTullimo tipo di funzionamenlo sara in grado di 
acceltare livelli di clock CMOS e TTL. 

50/100/CL 
Vincolando il piedino a livello alto si oltiene un 
funzionamenlo del clock rispetlo alia frequenza 
centrale in rapporto 50:1. Collegando il piedino 
ad un livello pari alia meta della lensione di 
alimenlazione (alia massa analogica in caso di 
alimenlazione simmetrica) il fillro funzionera 
con un rapporto di 100:1 tra clock e frequenza 
centrale. Se il piedino e messo ad un livello 
basso, si fara scattare un semplice circuito desti- 
nalo a limitare la corrente di alimenlazione tota- 
le a circa 2.5 mA. Viene cosi eliminata I'azione 
di filtro. 

AGND 

Piedino della massa analogica: deve essere colle- 
gato alia massa del sistema per funzionamenlo 
ad alimenlazione simmetrica oppure polarizza- 
lo alia meta della lensione di alimenlazione in 
caso di alimenlazione singola. Gli ingressi posi- 
livi degli amplificatori operazionali dei filtri so- 
no collegati al piedino AGND. per cui i assolu- 
lamente necessario disporre di una massa "puli- 
ta", II piedino AGND e protetto contro le cari- 
che statiche. 
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i disturb! 

alle alte frequenze 

(un fattore importante) 

II livello di rumore nei ricevitori 
UHF/VHF puo essere 
determinate con I'impiego di 
apparecchiature complesse e 
costose. Eseguendo pero le 
prove impiegando un generatore 
di rumore si potranno ottenere 
risultati utili ad un costo molto 
inferiore: ogni dilettante sara in 
grado di costruire il noslro 
generatore di rumore. 

Cos'e il rumore? 

II rumore trae origine da process! fisici e 
termodinamici molio complessi. Si tratta, 
per dirla in breve, del movimento casuale 
dei portalori di cariche elellriche. II rumo- 
re aumenta quando aumenta la temperatu- 
ra: allo zero assoluto (—2730C = 0 K) il 
rumore e nullo in quanto a tale temperatu- 
ra ogni movimento e "congclato". Ecco 
perche, durantecerti processi molto critici, 
si usano delle tecniche criogeniche a tem- 
perature molto basse per diminuire il ru- 

12V/2mA , 

vedi lesto 2x 
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I-1 C3 BC557B 
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... 
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 ! 
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Come definire la cifra di rumore 
La cifra di rumore nei ricevitori puo essere 
calcolata in due modi diversi: mediante 
una misura di sensibilita o mediante una 
misura di rumore. Per misurare la sensibi- 
lita occorre un generatore di segnali; un 
buon generatore di segnali in alta frequen- 
za e pero piuttosto costoso ed ecco la 
soluzione: invece di applicare una sola fre- 
quenza per volta, perche non applicarne 
molte in una volta? In altre parole, perche 
non usare all'ingresso il segnaledi un gene- 
ratore di rumore ? 
Ed ecco come funziona il sistema: si dovra 
misurare per prima cosa il rumore di fondo 
N del ricevitore, quando il generatore di 
rumore e spento, a questo punto si accende 
il generatore di rumore e se ne regola il 
livello (mediante un attenuatore) in modo 
da poter misurare all'uscita un livello dop- 
pio del segnale d'ingresso precedente, II 
valore corrispondera ad un rapporto S/R 
di 3dB. La cosa piii interessantedeisistemi 
di misura con il rumore e che il rapporto 
S/R non dipende dalla temperalura edalla 
larghezza di banda. 
Schema elettrico 
Un piccolo generatore pu6 essere facil- 
mente costruito usando componenti eco- 
nomici e disponibili ovunque, e lo schema 
appare in figura I. Un transistore di alia 
frequenza (T2) e collegato come se fosse un 
diodo zener, ed e alimentato da un genera- 
lore di tensione continua (Tl), La tensione 

Figura 2- Pane dello spellro di Irequenza emesso 
dal generatore di figura 1. Sulla Iraccia superiore 
appare, sull'asse orlzzontale, la Irequenza (100 
MHz per cm) e sull'asse verllcale I'ampiezza (2 dB 
per cm). La Iraccia Inferiore rappresenta il rumore 
prodotto dall'anallzzatore dl speltro (—97 dBm: 0 
dBm corrlsponde ad 1 mW con un'lmpedenza di 
SO O). 

Figura 1. Schema elettrico del semplice generatore dl rumore in alta frequenza. 

more. Non sempre pero e pratico ricorrere 
a tali estreme risorse. 

11 rapporto segnale/rumore (S/R) e il mi- 
gliore sistema noto per determinare finoa 
quale punto il rumore (R) inquina il segna- 
le (S). Esso potra essere ottenuto espri- 
mendo il rapporto segnale/rumore in dB: 
S/R = 10 log S/N dB 

Rilevando il segnale in un certo punto del 
ricevitore (peresempio dopo il rivelatore), 
si potra determinare quanli microvolt sa- 
ranno necessari all'ingresso per ottenere 
all'uscita un certo rapporto segnale/rumo- 

di rumore e percio anche il livello d'uscila, 
sono determinati dalla regolazione del po- 
tenziometro PI. che controlla la corrente 
che passa attraverso il diodo zener. L'im- 
pedenza d'uscita del circuito e di circa 50 
fl La fotografia di figura 2 mostra una 
parte dello speltro di emissione del genera- 
tore di rumore. 
Non ci si potranno, naturalmente, attende- 
re miracoli da un apparecchio tanto sem- 
plice: la stabilita (coefficiente di tempera- 
lura del generatore di tensione Tl) a lungo 
termine non e proprio ideale. ma lo stru- 
mento si presta benissimo per prove com- 
parative (a breve termine). H 
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elettrolitologia 

uno sguardo all'interno dei condensatori 

II fatto che i condensatori 
elettrolitici posseggano una 
induttanza propria, dipendente 
dal modo in cui sono stall 
costruiti, non 6 una novita. Alle 
alfe frequenze la loro impedenza 
verr^ in gran parte determlnata 
dall'induttanza parassita. Un 
condensatore elettrolitico aglsce 
anche da flltro passa-banda e 
possiede percib una frequenza di 
risonanza. 
Solo pochi sono al corrente del 
fatto che la capacity dipende in 
maniera sostanziale dalla 
frequenza: ci6 e dovuto al 
movimento degli ioni 
nell'elettrollta, del quale parleremo 
in seguito. 

I condensatori sono componenti impor- 
tantissimi in elettronica, e percio e anche 
importante sapere esattamente come fun- 
/ionano. Nella loro forma piu semplice. 
sono formati da due piastre metalliche 
piatte separate da una soslanza elettrica- 
mente isolante, chiamata dielettrico (vedi 
figura 1). Quando si applica tra le piastre 
una tensione (figura 2), accade quanto se- 
gue. Gli elcltroni (particelle caricale nega- 
tivamenle) che traggono origine dal polo 
negativo del generatore di tensione. re- 
spingeranno gli elettroni present! sullapia- 
stra (b) quando raggiungeranno la piastra 
(a) (infatti, cariche di segno uguale si re- 
spingono). Gli elettroni sulla piastra (b) 
verranno atlraili dal polo positivo del ge- 

neratore di tensione. Gli elettroni sono 
percio in movimento, in altre parole si ha 
un passaggio di corrente elcttrica. Allor- 
che la piastra (a) e carica e gli elettroni 
scompaiono dalla piastra (b), ci sara una 
diffcrenza di potenziale tra le due piastre. 
Appena questo potenziale uguaglia quello 
del generatore, il flusso di elettroni si arre- 
stera ed il condensatore sara completa- 
mcnte carico. Dobbiamo ricordare che 
non ci sara effettivo passaggio di corrente 
tra la piastra (a) e la piastra (b), in quanto 
separate da un materiale dielettrico. 
La corrente e di natura temporanea (dura 
fino alia completa carica del condensato- 
re). Invertendo continuamente la polarita 
della tensione applicata, si potra mantene- 
re nel tempo il passaggio di corrente: ecco 
perche il condensatore lascia passare solo 
le correnti alternate. 
L'intensita della corrente dipende dal nu- 
mero delle cariche spostate airinterno del 
condensatore, che dipende a sua volta dal- 
la tensione applicata e dal valore del con- 
densatore, La relazione tra tensione e nu- 
mero delle cariche e la capacitii. Tanto 
maggiore e la capacita tanto maggiore sara 

il numero delle cariche spostate a parita di 
tensione e tanto maggiore sara la corrente 
alternata in grado di altraversare il con- 
densatore. 
Ci sono molti sistemi per aumentare la 
capacita di un condensatore. In primo luo- 
go si potra aumentare la superficie delle 
piastre (armature), in secondo luogo sara 
possibile diminuire lo spessore del dielet- 
trico, ed infine si potra aumentare la co- 
stante dielettrica del materiale isolante. 
Per oltenere il massimo valore della capa- 
cita con il minimo ingombro possibile. i 
fabbricami hanno preso in esame diverse 
tecniche costruttive. 
I condensatori sono composti di solilo da 
sottilissimi fogli metallici separati da un 
soltile strato dielettrico. Tanto minore sa- 
ra lo spessore del dielettrico, tanto mag- 
giore sara la capacita, ma allo stesso tempo 
si ridurra la tensione massima che si potra 
applicare agli eletlrodi senza che awenga 
la perforazione dcllo strato isolante. Per 
aumentare ancora la capacita si potranno 
impilare uno sopra I'allro parecchi strati di 
foglietti metallici e di strati isolami (vedi 
figura 3). Un componente cosi costruito si 
chiama "condensatore siratificato". 
II dielettrico potra essere carta, plastica 
oppure un materiale ceramico di tipo par- 
ticolare. Ci sono percio condensatori a 
carta, a dielettrico plaslicoeceramici. Cia- 
scun tipo di dielettrico possiede caratteri- 
sliche peculiari e rcnde il condensatore 
adallo per determinati scopi. 
Oltre alia costruzione stratificata, esiste 
anche il metodo (piit usato) di avvolgere 
delle lunghe striscie metalliche separate 
dal dieletrico formando dei cilindretti 
compatti (vedi figura 3b). Un condensato- 
re di tale tipo avra una maggiore induttan- 
za parassita rispetto al tipo siratificato. 
Tutti i tipi considerati finora sono costitui- 
ti da sottili striscie metalliche separate da 
una striscia di dielettrico. Nonostante I'e- 
strema sottigliezza degli strati di metallo e 
di dielettrico, le dimensioni crescono in 
maniera allarmante quando la capacita e 
la tensione di lavoro aumentano oltre certi 
limiti. Per questo motivo, il massimo valo- 
re dei condensatori "a secco" e limitato a 
pochi microfarad. Per valori piu elevati 
della capacita si dovranno impiegare i con- 
densatori elettrolitici. 

filo di connesstone 

- metallo 
■ dielettnco 

Figura 1. Un condensatoreconsiste, nella sua ver- 
slone piu semplice, dl due piastre metalliche plal- 
le (armature) separate da un materiale elettrlca- 
mente Isolante (talvolta aria). 

Figura 2. Collegando una tensione alle placche, si 
potr8 produrre una carica dovuta al movimento 
degli elettroni. 
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Flgura 3. Per ollenere elevate capacllA con plccole dlmensionl, parecchl strati dl lamina metalllca e dl malerlale isolanle possono essere dlsoosll uno 
sull allro (3a). Un altro metodo conslate nell'arrotolare la lamina metalllca ed II dlelettrlco (3b). 

II condensatore elettrolitico 
Anche le annature dei condensatori elet- 
trolilici sono delle sollili lamine inetalli- 
che. II materiale potra essere alluminio op- 
pure tantalio. Prendendo come esempio il 
tipo ad elettrodi in alluminio, si potra os- 
servare che il condensatore elettrolitico ha 
una struttura analoga ai tipi a secco: due 
armature metalliche ed uno strato isolan- 
te. Poiche il condensatore elettrolitico e 
polarizzato, possiedera una piastra anodi- 
ca (armatura posiliva) ed una piastra cato- 
dica (armatura negativa). 11 catodo non e 
composto soltanto dalla laminetta metalli- 
ca, ma anche da un elettrolita (un fluido 
elettroconduttore). In figura 4 si vede la 
struttura semplificata di un condensatore 
elettrolitico. II catodo serve solo a portare 
la corrente aU'elettrolita attraverso la sua 
elevata superficie. 
II dielettrico e composto da ossido di allu- 
minio, che e un ottimo isolante ad elevata 
tensione di perforazione (800 milioni di 
volt per metro!). Cio significa che il dielet- 
trico potra essere sottilissimo e permettera 
di raggiungere valori molto elevali di capa- 
city (fino ad 1 farad) con ingombro abba- 
stanza limitato. 
Lo strato di ossido di alluminio si ottiene 
anodizzando il lamierino di alluminio. 
L'anodizzazione e un procedimento elet- 
trochimico eseguito immergendo I'allumi- 
nio in un apposito bagno elettrolitico (fi- 
gura 5). Si applica una tensione (tensione 
di attivazione) tra il bagno e Palluminio 
che funziona da anodo (segno positivo). 
Gli ioni ossigeno (con carica negativa), 
presenti nella soluzione, si combinano con 
Palluminio e lo spessore dello strato di 
ossido che si forma dipende dalla tensione 
di attivazione e percio potra essere con- 
trollato con molta precisione. II foglio di 
alluminio anodizzato e infine pronto per 
I'impiego come anodo nei condensatori 
elettrolitici. 
Attualmente, tutti i condensatori elettroli- 
tici sono del tipo avvolto. Le laminette 
dell'anodo e del catodo sono separate da 
uno strato di carta e cio per due motivi: il 
primo e di evitare che le armature vadano 
in cortocircuito ed il second© e di contene- 
re la sostanza elettrolitica (effetto spugna). 
Per aumentare la capacita dei condensato- 
ri elettrolitici, la piastra anodica viene inci- 
sa prima dell'ossidazione, per aumentarne 
la superficie (vedi figura 6). Poiche il cato- 
do e composto da un fluido. esso si adatte- 

lamma di alluminio 
- ossido di alluminio 
• elettrolita 
. lamina di alluminio 

Figura 4. Nel caso del condensatore elettrolitico, I'armatura catodica non e composta soltanto dalla 
lamina metalllca, ma anche dall'eleltrollla (un lluldo condutlore dell elellrlcllS), II dielettrico 6 formato 
da ossido dl alluminio oltenuto medlante anodlzzazlone. 

ra a tutte le disuguaglianze delta superficie 
anodica. I modemi metodi produllivi dei 
condensatori elettrolitici seguono quasi 
sempre lo schema descritto. Non sempre 
Pelettrolita deve essere un fluido, ma spes- 
so ha la consistenza di una "pasta". Da 
queslo deriva la denominazione di "con- 
densatori ad umido". Come abbiamo del- 
lo in precedenza, il condensatore elettroli- 
tico e sensibile alia polarita e I'anodo deve 
essere sempre positivo rispetto al catodo. 
La tensione ai capi del condensatore non 
deve mai superare la tensione alia quale e 
stata effettutata I'ossidazione, perche in 
questo caso I'ossidazione proseguirebbe 
ed il condensatore elettrolico potrebbe es- 
plodere per il calore sviluppato. Se il con- 
densatore elettrolitico fosse collegato a po- 
larita invertita (con I'anodo negative ri- 
spetto al catodo) il foglio di alluminio che 
forma I'armatura catodica subirebbe an- 
ch'esso un'ossidazione ed anche in questo 
caso il componente andrebbe incontro ad 
una brulla fine. Per impieghi in c.a., esisto- 
no speciali condensatori elettrolitici non 
polarizzati. 

II condensatore elettrolitico 
e la sua impedenza 

Abbiamo gia visto che il metodo ad arma- 
ture avvolte produce un effetto collaterale 
indesiderato, cioe Pindutlanza parassita. 
Specialmente alle alle frequenze, I'indul- 
tanza parassita contribuisce molto all'im- 
pedenza (resistenza alia c.a.) del condensa- 
tore elettrolitico. Con I'eccezione dei tipi 
bipolari. i condensatori elettrolitici sono 
adatti solo per la correntre continua, e 
percio dove sta il problema? Ci saranno 
delle difficolta, e notevoli. quando una 
tensione allernata sara sovrapposta ad una 

lamina di alluminio 

bagno eteitrolitico 80087 - 5 

Figura 5. L'anodizzazione i un procedimento elel- 
trochlmlco nel quale I'allumlnio d Immerso In un 
bagno elettrolitico nel quale si "riveste" dl uno 
strato d'ossldo al passagglo dl una corrente elel- 
trlca. Nel bagno I'allumlnio lunzlona da anodo. 
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Figura 6. Un ingrandimenlo di 2500 volte dl una 
superficie Incisa dl alluminio. del tipo adottato per 
i condensatori elettrolitici. Grazle all'altacco chl- 
mico, la superficie attlva aumenla moltisslmo 
(Siemens data book 1980/81). 
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componente continua. Prendiamo, per 
esempio, in esarne cio che succede nel cir- 
cuilo di livellamento di un alimentatore in 
c.c. al momento dell'interruzione della 
tensione di rete, oppure quando il conden- 
satore serve ad accoppiare tra loro in c.a. 
due sladi amplificatori audio. In quesli 
casi e impossibile fidarsi esclusivamente 
del valore di targa della capacita. 
II condensatore eletlrolitico possiede inol- 
tre una cerla resistenza a causa dell'elettro- 
liia: quest'ultima dipende mollo dalla tem- 
peralura. La dipendenza deH'impedenza 
dalla frequenza e chiaramente dimosirata 

IH=H 
VojC OIL 

Flgura 7. II clrcullo equlvalente dl un condensalo- 
re elettrollllco. 

dallo schema equivalente del condensatore 
eletlrolitico (flgura 7), che consiste princi- 
palmente di una capacita. di una resistenza 
e di un'induttanza collegate in serie. Per 
fare un esempio, sono state riportate in 
figura 8 le curve di impedenza di un con- 
densatore eletlrolitico da 100 pF/63 V a 
temperature diverse. Alle frequenze fmo a 
60 80 kHz (a 20oC) Pimpedenza e deter- 
minata principalmente da R e da C del 
circuito equivalente, ed alle frequenze su- 
periori da R e da L. La curva mostra inol- 
tre che il condensatore eletlrolitico ha una 
frequenza di risonanza, alia quale Pimpe- 
denza si riduce ad un minimo. In altre 
parole, esso agisce da filtro passa-banda 
per le alte frequenze (circuito in serie R, C, 
L). 

Capacity in c.a. ed in c.c. 

Come abbiamo gia spiegato, il catodo di 
un condensatore eletlrolitico e composto 
da un fluido (o pasta) eletlrolitico. Lacon- 
duzione della corrente in un fluido avviene 
in un modo diverse che nei solidi. Nei 
corpi solidi sono soltanto gli elettroni a 
muoversi, mentre nei fluidi prendono par- 
te alia conduzione anche gli ioni. A causa 
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Flgura 8. Le curve carallerlsllche dell'lmpedenza dl un condensatore eletlrolitico In rapporlo alia 
frequenza ed a diverse temperature. (Siemens data book 1980/81). 

Tabella 1 

Capacita misurata in /j F a 

Tjpo 0 Hz 50 Hz 100 Hz 1000 Hz 
47 |jF, 350 V 54,1 49,2 47.9 43,2 

112% 103% 100% 90% 
6800 mF. 25 V 8760 7370 7330 6670 

120% 100% 100% 90% 
680 MF. 25 V 829 759 749 699 

111% 101% 100% 93% 
100 MF, 25 V 133 122 121 110 

110% 101% 100% 90% 
4,7 AIF. 25 V 4.27 4,04 3,92 3,47 

109% 103% 100% 88% 

delle piccole dimensioni e della massa ri- 
dotla, gli elettroni sono mobilissimi e pos- 
sono stare al passo con le variazioni di 
tensione: cosi non accade per gli ioni, che 
sono piii pesanti e piii grossi. Gli ioni sono 
piii lenli, specialmente alle basse tempera- 
ture. Se la lemperatura diviene tanto bassa 
da far solidificare Pelettrolita. anche gli 
ioni verranno immobilizzati e non prende- 
ranno piu pane alia conduzione. Solo gli 
elettroni saranno quindi in grado di tra- 
sportare le cariche (questa e una caratteri- 
stica dei corpi solidi). II risultato e una 
forte diminuzione della capacita. 
Poiche gli ioni sono meno mobili, essi 
avranno qualche difficolta a penetrare nei 
pori piii profondi dell'anodo inciso, per- 
che non e'e tempo a sufficienza. Perquesto 
motivo, i pori piii profondi non partecipe- 
ranno al comportamento del condensatore 
nei confronli di una componente in c.a., e 
cio significa una riduzione della superficie 
attiva dell'anodo. La capacita effettiva di 
un condensatore eletlrolitico azionato in 
c.a. sara percio inferiore di quella dello 
stesso condensatore polarizzalo in c.c.. In 
altre parole, la capacita dipende dalla fre- 
quenza. Gli elettrolitici hanno quindi una 
capacita in c.c. ed una in c.a.. La capacita 
in c.a. e misurata secondo le norme DIN 
con un segnale a 50 Hz di livello ^ 0,5 V 
(basso a sufficienza per evitare la distru- 
zione del componente), ad una lemperatu- 
ra di 20 °C. Le norme IEC prescrivono una 
frequenza di 100 o 120 Hz. La capacita in 
c.c. e determinata misurando la durata di 
una singola scarica di un condensatore 
eletlrolitico caricato alia sua tensione no- 
minale. 
La capacita in c.c. e di solito da 1,1 ad 1,5 
maggiore rispello al valore in c.a. La diffe- 
renza massima estata trovata in condensa- 
tori elettrolitici a bassa tensione di lavoro. 
11 dielettrico di questi lipi e sottilissimo e 
percio le infossature nell'anodo inciso so- 
no piii profonde, dopo fanodizzazione, di 
quelle dei componenti a maggior tensione 
di lavoro massima. 
Dopo la pubblicazione dell'articolo "Il 
Digifarad", nel numero di Febbraio 1980 
di Elektor, molti lettori hanno atlirato la 
nostra attenzione sul fatto che le capacita 
dei condensatori elettrolitici misurati con 
questo apparecchio dovevano venire inter- 
prelate con una certa precauzione: cio per- 
che il Digifarad misura la capacita secon- 
do un metodo molto simile a quello usato 
per determinare la capacita in c.c. Poiche 
sulla maggior parte dei condensatori elet- 
trolitici e indicata la capacita in c.a., il 
Digifarad tende quasi sempre ad indicare 
valori maggiori di quelli segnati sull'invo- 
lucro dei condensatori elettrolitici. Cio 
non e di necessita sbagliato, ma si deve 
tener conto di questo fatto al momento di 
usare il condensatore. 
Nella tabella sono dati, a titolo di esempio, 
diversi valori di capacita di condensatori 
elettrolitici a varie frequenze. ^ 

Bibliografia: 

Siemens Data Book 1980/81. 
"Aluminium and Tantalum Electrolytic Capacitors" 
(Condensatori elettrolitici in a/luminio e lanta/io). 
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Totalizzatori elettronici 

II nuovo totalizzatore cstraibile a 6 cifre, 
con le dimensioni 25 x 50 mm, si inlegra, 
come i precedenti totalizzatori elettronici, 
nel sistema modulare Hengstler serie 400. 
Gli ingresssi di conteggioe ripristino ester- 
no a Schmitt-Trigger sono immuni contro 
le sovralensioni, per cui gli impulsi prove- 
nienti da circuili meccanici o elettronici 
possono raggiungere valori clevati senza 
che ci6 produca alcun danno. 
La serie 710.1 estatacostruitaconlatecni- 
ca CMOS che permette in mancanza della 
tensione di alimentazione di memorizzare 
per almeno un anno il valore di conteggio 
raggiunto. 
Dotalo di un visualizzatore a 6 cifre LED 
alte 7 mm, il contaimpulsi puo raggiungere 
una velocita di conteggio di 5 kHz. 
L'alimentazione pud essere a 24 Vcc o 
110/220 Vca. 

HENGSTLER ITALIA 
Via F. Filzi, 2 
M llano 

Nuovo connetlore di adattamento 
a doppia faccia 

I sistemi per collegare diversi apparccchi, 
mediante linec di connessione secondo le 
norme IEC ed IEEE, si differenziano fra 
loro esscnzialmente per il connetlore d'in- 
terfacciamenlo. Le norme internazionali 
IEC e quclle americane IEEE prescrivono 
rispettivamente il connetlore a 25 poli del- 
la serie subminiatura D, e quello a 24 poli. 
Per collegare apparecchi di misura con di- 
versi sistemi d'inlerfacciamenlo.e necessa- 
rio impiegare conncttori speciali con 25 
poli da un lato (norme IEC) e 24 poli dal- 
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I'allro (norme IEEE). La Siemens, ollre al 
connetlore a doppia faccia ■■A372-A2" a 
24/25 poli in esecuzione a spinotti, presen- 
la un'altra novita e cioe il connetlore 
"A372-A3" a 24/25 poli in esecuzione a 
vaschetta. Questo connetlore consente di 
collegare fra loro gli apparecchi con inter- 
faccia IEEE ed IEC. I dati tecnici del 
"A373-A3" corrispondono a quelli 
deir"A373-A2", 
SIEMENS ELETTRA 
Via F. Filzi. 25/A 
20100 Milano 
Tel. 02/4154141 

Arrays di darlington 

I QUAD 1.5 A. Sinking High - Current 
Switches ad alta tensione e ad alta correnle 
introdotti dalla Motorola Semicondutlori 
sono dispositivi bipolari monolitici pro- 
gettati in particolare per applicazioni in 
commutazione di potenza, e possono con- 
trollare carichi sia resistivi che reattivi fino 
a 300W. 
I dispositivi sono proposti per intcrfaccia- 
rc famiglie logiche a basso livello (TTL, 
DTL. LSTTL e CMOS a 5V) e carichi 
periferici come rele, induttanze. motori in 
continua o motori passo-passo, LED mul- 
liplessati e visualizzatori ad incandescen- 
za, martelletti o carichi similar! ad alia 
tensione e ad alia correnle. Entrambe le 
funzioni sono definite con un breakdown 
minimo garantito di 50V e possono opera- 
re con una tensione di alimentazione di 
10V massimi. in un campodi temperature 
fra 0" e 70oC. 
Le funzioni sono disponibili sotto i codici 
commerciali ULN2074B e ULN2068B. 
L'ultima include diodi soppressori di tran- 
sitori e uno stadio predriver che permette 
di ridurre la correnle di ingresso, purcon- 
sentendo al dispositive di commutare fino 
a 1,5 A. 

MOTOROLA 
V.le Milanojiori. AIC 
Ass ago (Ml) 

Generator! di correnle 
e di tensione programmabili 

La Kelhley ha introdotto il generalo're cc 
di correnle, mod. 220, con risoluzione di 
0,5 pA (resislenza di uscita I014 D) e il 
generatore cc di tensione mod. 230, con 
risoluzione 50 pV (capacita fino a 100 V 
bipolari). 
A basso rumore, programmabili-lEEE 
488, in grado di memorizzare sequenze fi- 
no a 100 distinti livelli - con limiti di cor- 
rente/tensione associati e relativi tempi di 
permanenza - ulilizzano entrambi un siste- 
ma operalivo di firmware, real-time multi- 
tasking, che consente di realizzare molte- 
plici funzioni usando semplici formati. 
I due apparecchi, se impiegati in stazioni di 
misura composte dai modelli 619/192/181 
della stessa casa e in connessione a un 
HP85, sono in grado di eseguire lest di 
caratterizzazione di resistenze(RESTEST) 
e semicondutlori (SEMTEST), grazie alia 
dotazione di packages di software, in lin- 
guaggio Basic, personalizzabili in accordo 
alle specifiche esigenze di analisi/rivela- 
zione. 

ELETTR ONUCLEONICA 
P.za De Angeli. 7 
Milano 

Multimetro digitale 

II MULT1PRECI MN 5103 RMS della 
AOIP e un multimetro digitale da 2000 
punti che vieneadaggiungersi al preceden- 
le MN 5102. Esso consente, Ira I'altro, di 
effettuare misure in alternala con un meto- 
do che permette di misurare il vero valore 
efficace anche delle correnti non sinusoi- 
dali. 

03 

Dotato di 28 funzioni o calibrazioni, offre 
una autonomia maggiore di 1500 ore. La 
sua facilita di impiego e accompagnata da 
dispositivi di sicurezza e protezione totali. 
I campi di misura vanno diJ 200 mV a 1000 
V in continua e da 200 mV a 750 Veff in 
alternata per le lensioni. da 2 mA a 10 A 
(vero valore efficace) per le correnti e da 
200 D a 20 M£2 per le resistenze. 
II multimetro consente inoltre la prova dei 
diodi. 
La precisione di base e di ± 0.1% della 
lettura + I unita e il display a cristalli 
liquidi e realizzato con cifre alte 13 mm. 

AMPERE 
Via Scarlalli. 26 
Milano 

Alimentatori switching a norme 
VDE 

La Boschert annuncia la versione miglio- 
rata dei suoi alimentatori XLS I e XL53 in 
grado di fornire rispettivamente 45 e 65 W 
di potenza distribuili suite tension! nor- 
malmente impiegale nell'eleltronica (+5. 
+ 12,-12, -5. +24). 
Caratteristiche comuni a questi alimenta- 
tori sono: accurato controllo sulle tensioni 
secondarie (lollcranza. ripple, noise) e ri- 
spondenza alle norme VDE 0806 e 0871 
classe B. 

MGRATA ERIE ELETTRONICA 
Via M. Gioia, 66 
Milano 
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Regolatore a modulazione 
di ampiezza 

La Exar Integrated Systems ha introdotto 
rXR-2230. tin regolatore a modulazione di 
ampiezza particolarmente adatto per ali- 
mentatori switching. 
Questo dispositive integra un generatore 
di onde a denle di sega, due amplificatori 
di errore ed una logica di controllo chc 
comanda due transistori di potenza e col- 
leltore aperto. 
L'XR-2230 in un package a 18 pin offre 
parecchie caratteristiche di protezione. La 
protezione lermica impedisce il danneg- 
giamenlo del chip in caso di surriscalda- 
mento. Un controllo regolabile del tempo 
di caduta e di avviamento prolegge la cir- 
cuiteria esterna. Un ingresso remote ad 
elevata velocita di intervento prolegge il 
circuilo che e pilotatodairXR-2230. II dis- 
positive contiene anche 2 amplificatori di 
errore ad elevate prestazioni con ingresso 
±5V permeltendo in lal modoal progetti- 
sta di predeterminare tensione a corrente 
di uscila. 

V.F. display driver 

La Rockwell E.D.D. annuncia ladisponi- 
bilita di un controller LSI in grade di pilo- 
tare direllamenle display vacuum fluore- 
scent rimpiazzando cost fino a 11 dispositi- 
vi in tecnologia TTL. 
II controllore per display alfanumerici 
10937. realizzato in single chip con tecno- 
logia PMOS. puo essere usalo con display 
da 14 a 18 segmenti fino a 16 caratteri. 
II chip funzioni come RAM buffer. PLA 
segment decoder, output driver e control 
logic. 
II dispositive e conirollato dal microcom- 
puter principale tramile un'interfaccia se- 
rialc, in mode tale da renderlo compatibile 
con qualsiasi microprocessore come 
R6500. 8085. Z80, Z8000. ecc. 
II display driver e fornibile per VF displav 
da 20. 30, 35 e 40V. 
L'aggiunta di un driver esterno permette 
una notevole riduzione costi per applica- 
zioni LED, scarica di gas, LCD e display 
ad incandescenza. 
II decodificatore interno a 16x64 bit forni- 
sce il set di caratteri ASCII, inoltre caratte- 
ri custom possono essere forniti perappli- 
cazioni speciali. 

ROCKWELL 
Via Boccaccio. 23 
Milano 
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I due transistori di uscila a colleltoreaper- 
to rendono ii dispositivo capace di assorbi- 
re fino a 30 mA di corrente. Con un range 
di tensione di ingresso -18 4- 18V le uscite 
deirXR-2230 variano da -0.5 a +I8V. 
II range delle temperature di esercizio va 
da 0 a 75X2. 

ELEDRA 3S 
V.le Elvezia. 18 
Milano 
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Transistor lineare push-pull VHF 
da 125W 

II transistor BLV 36 prodoltodalla Philips 
lavora nella banda III VHF. E un transi- 
stor push-pull per amplificatori lavoranti 
in classe AB. Oltre i 125 W di potenza di 
uscita. il BLV 36 possiede un guadagno in 
potenza molto elevalo (11.5) alia potenza 
di uscita di 140 W e un rendimento che 
arriva fino al 65%. Per consentire un cor- 
retto impiego negli amplificatori a larga 
banda. il transistor ha un ingresso adaltato 
internamente. Le impedenze di ingresso e 
di uscita sono piii elevate di quelle normal- 
mente possedute da transistor single- 
ended, il che semplifica I'adattamento ne- 
gli amplificatori a larga banda. 
Come allri transistor di quesla famiglia. il 
BLW 36 possiede resislori di emettitore 
diffusi con funzione di ballast allo scopo di 
realizzare una piu razionale ripartizionedi 
calore nel cristallo, e la metallizzazione in 
oro che consente una grande sicurezza di 
funzionamento. I BLV36 e incapsulato in 
un contenitore a flangia a 8 terminali 
(SOT-I6I) e possiede la "testa" in cerami- 
ca. Tutti i terminali sono isolati dalla flan- 
gia. 

PHILIPS 
P.za IV Novembre, 3 
Milano 

II piccolo rele W 11 ora anche 
a tenuta stagna 

La Siemens produce il piccolo rele W 11 
non solo con protezione antipolvere. ma 
anche a tenuta d'acqua. Anche il nuovo 
rele. come quello proletto dalla polvere e 
neutro, monostabile ed equipaggiato con 
uno o due conlatti di scambio. Esso puo 
commutare potenza fino a 60 VA o 30 W. 
II maleriaie dei conlatti e di argento dorato 
oppure, a seconda delle condizioni di cari- 
co. argento palladio rivestito di oro (spe- 
cialmente per impieghi low-level). 

•vfc 

La tensione massima di commutazione e di 
28 V tensione continua oppure 120 V ten- 
sione alternata, la corrispondentecorrente 
di commutazione per i conlatti in argento- 
/palladio. raggiunge i 2 A. L'esecuzione 
standard si presta per temperature am- 
bienle da -25°C a +550C. mentre quella piii 
sensibile (con un solo contattodi scambio) 
opera tra -25"C e +75X2. 

SIEMENS ELETTRA 
Via F. Filzi. 25/A 
20100 Milano 
Tel. 02/4154141 

Gaussmetro digitale 

II modello 912 della RFL Industries e uno 
strumento compatto che consente di effet- 
luare misure di magneti permanenti, cam- 
pi c.c. e c.a. con un alto grado di precisio- 
ne. 
II livello di densita di flusso e indicate da 
un display a LED a 7 segmenti a 4 .1/2 
cifre. 
Le caratteristiche del gaussmetro com- 
prendono un'alta precisione, pari allo 
0,5% del valore nominale, un ampio range 
di misura che va da 10 milligauss a 100 K 
gauss e tre modi di funzionamento che 
includono magnete permanente/c.c., c.a. 
o picco. 

VIANELLO 
T Da Cazzaniga. 9/6 
Milano 
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Totalizzatore elettronico 

II totalizzatore per impieghi generali 7995 
della Veeder-Rootedotatodi una custodia 
in grado di soddisfare le esigenze degli am- 
bienti industrial!" piii severi. 
Non avendo parti in movimento soggette 
ad usura, il 7995 conserva lasuaprecisione 
per una durata virtualmente illiinitata. 
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La velocila di conleggio puo andare da 
1500 a 60.000 conteggi al minulo a seconda 
dei modelli. Semplici da montare, i lotaliz- . 
zatori richiedono soltanto un'alimentazio- 
ne a 115 Vca. 

OIL METER ELEJTRONICA 
Via Zurelli. 61 
Milano 

Convertitore D/A monolitico 
a 16 bit 

E il convertitore digitale/analogico con 
uscita di corrente HI-DACI6 della Harris 
Semiconductor caratterizzato da una ec- 
cellente stabilita al variare della lempera- 
tura. 
II circuilo viene offerto in due versioni, 
I H1-DAC16B e I'HI-DAClbC, che sono 
caratterizzati da due diversi livelli di preci- 
sione nel range di lemperatura commercia- 
le (da 0 a 75 °Q. 
Entrambi i tipi offrono una risoluzione a 
16 bit e la compatibilita CMOS e TTL. 
grazie alia tecnologia ad isolamento dielet- 
trico della Harris (DI). 
L'H1-DAC16B garantisce una monotoni- 
citsi di 16 bit a lemperatura ambiente e una 
monotoniciti di 15 bit su tutto ii range di 
lemperatura. mentre il tipo HI-DAC16C 
presenta limiti un po meno stringenti. 
I convenitori sono incapsulati in package 
DIP ceramic! a 40 pin. 

ERIE ELETTRONICA 
Via M. Gioia. 66 
Milano 
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Moduli LCD alfanumerici 

La famiglia DAYSTAR della Industrial 
Electronic Engineers (IEE) comprende 4 
modelli di display a cristalli liquid! alfanu- 
merici che utilizzano la tecnologia CMOS 
VLSI per fornire la RAM dei dati dei ca- 
ratteri, la ROM del generatoredicaralteri, 
I'elettronica per il refresh della scansione e 
il pilotaggio multiplexato. in modo da rea- 
lizzare un'interfaccia ASCII con bus dati a 

8 bit su un package di dimensioni minime. 
Le configurazioni disponibili sono I riga 
di 16 caratteri (modello 3802-02-016), 2 
righe di 16 caratteri (modello 3802-03- 
032), I riga di 40 caratteri (modello 3802- 
04-040) e 2 righe di 40 caratteri (modello 
3802-05-080). 

EXHIRO ITALIAN A 
Via F Filzi. 22 
Monza (Ml) 

Wmm\9 f 

Potenziometri di precisione 

La SEER ha ampliato la sua gamma di 
potenziometri e trimmer per uso industria- 
le, professionale e militare con il trimmer 
T4, concepito per impiego su circuit! ibridi 
e caratterizzato da dimensioni molto con- 
tenule (4x4 mm). 
£ disponibile in tre versioni; T4N per sal- 
datura diretta su circuito ibrido, T4F con 
uscite piane e T4Y per inserzione su circui- 
lo stampato. 
Altre caratteristiche del T4 sono la buona 
stabilita, il basso coefficiente di lempera- 
tura e la larga gamma di valori ohmici. 

SEC! 
Via G.R. Grassi. 97 
Milano 

T4 

WMmW 9 

Vademecum elettronico tascabile 

La Benders ha realizzato una sveglia digi- 
tale tascabile per coloro che devono pren- 
dere regolarmente delle medicine. II vade- 
mecum/portapilloie c infatti una sveglia 
musicale che incorpora uno scomparto 
portapillole, ed e munila di un pulsante 
che permette di regolare la suoneria su 
determinati intervalli di tempo in modo da 
poter selezionare e fissare il numero di 
volte che si desidera essere chiamati. Le 
possibilita di selezione sono 8, a partire da 
intervalli di mezz'ora, fino ad intervalli di 
I, 2, 4, 6. 8 e 12 ore. 
Naturalmente il vademecum puo servire 
per ricordare qualsiasi altro appuntamen- 
lo, e puo essere usato anche come normale 
orologio da tavolo. 

HONK KONG TRADE DEVELOPMENT 
COUNCIL 
P.za Pallari, 2 
Milano 

Tester digitale 

£ uno strumento di prova programmabile 
per la raisura della intensita, del colore 
(hue) e della conformita delle caratteristi- 
che elettriche di lampade LED. 
II modello 200 della versatile Integrated 
Modules prova anche dies, display e altre 
sorgenti di luce quali i trasmettitori per 
fibre ottiche e i CRT a colori. 
Esso e dotato di un controllo a micropro- 
cessore e puo essere accoppiato ad un cari- 
catore automatico (handler) per la prova 
fino a 1000 pezzi/ora. 
II tester puo funzionare a luce ambiente 
senza necessita di special! contenitori. 
La deriva per lemperatura e automatica- 
mente compensata. 

ELIND 
Via Torino. 30 
Cernusco S/N (Ml) 

•99 9 



I GIOIELLI Dl ELEKTOR 
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I GIOIELLI Dl ELEKTOR 
1) JUNIOR COMPUTER (80089-1-2-3 + 

volume 1 e 2) 280.000 
2) ELEKTERMINAL (VDU 9966 + tastiera ASCII 9965 

(mobile compreso) 382.000 
3)COMPUTER PER TV GAMES (comprendente 

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

programmate + 2 da programmare e interfaccia 
(per scheda) parlante (82034 + 82068) 388.000 

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 80068-5 + Mobile a rack 490.000 

7) ANALIZZATORE LOGICO (c.s; base + entrata 
+ memoria + cursori + display + aliment.) 312.000 

8) MEMORIA PER OSCILLOSCOPIO 128.000 
9) TV SCOPIO (VERSIONS BASE) 115.000 

10) GENERATORE Dl FUNZIONI SEMPLICI 
(9453) (con pannello) 85.000 

11) GENERATORE SINUSOIDALE Dl FREQUENZE FISSE 
(9948) 50.000 

CAPACIMETRO COMPLETO (79088) L. 65.000 
RIVERBERO ANALOGICO - ELETTRONICO (9979) 140.000 
ESWAR (EFFETTI SONORI CON RIVERBERO 
(ANALOGICO) 80009 70.000 
DISTORSORE Dl VOCE (80054) 33.000 

16) LUCI DA SOFFITTO (81012) 160.000 
17) POSTER CHE DANZA 

(compreso Poster 81077) 70.000 
MIXER STEREO A 5 CANALI 
(compreso pannello 81068) 135.000 
DISCO LIGHTS (LUCI PSICHEDELICHE) 
(con filtro anti-disturbo) 62.000 
ARTIST PREAMPLIFICATORE 
DISTORSORE PER STRUMENTI MUSICALI 
(completo di pannello frontale) 220.000 
PIANOFORTE ELETTRONICO 5 OTTAVE 548.000 
PIANOFORTE ELETTRONICO 7 OTTAVE 651.000 
MINI-ORGANO (con tastiera 5 ottave) 190.000 
FREQUENZIMETRO 150 MH + CAPACIMETRO 
(programm. con modulo FM 771 
compreso 82028-82040) 236.000 

12) 
13) 
14) 

15) 

18) 

19) 

20) 

21) 
22) 
23) 
24) 

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

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

DESIDERO RICEVERE IL GIOIELLO Dl ELEKTOR:   

COGNOME     NOME  

INDIRIZZO  N" .. 

C.A.P DESTINAZIONE  

DATA FIRMA 
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NELL" ELETTRONICA E NEL 

asssal 
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Cod, 
500P 

L 10.000 
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IMPABIAMO 

IL PASCAL 

Cod. 
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SUV 
22.000 

L 11600 

* 

V! Cod. 
511A 

L 12.000 
L 9.600 

IW 
Cod 
•'dF 
28 000 
22400 

;od 
SIM 

8.000 
6.400 

Cod 
51.! A 

af 
200 

TELEMATICA 
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L 3.500 
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ss- 

J 
.'(T 

t|v1 
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' Cod. ' 
304A 

L. 14.000 
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m INIROOU/IONI Al 
MICROCOMPUTER 

INTROCXJZIONE 
Al PERSONAL 

E BUSINESS 
COMPUTING 

Cod 
3030 

L. 14.000 If 
t. " 200* 

PRINCIPI 
E TECNICHE 

Dl ELABORAZIONE 
DATI 

? 

• 

I prezzi blu sono riservati agli abbonati 
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La programmazione 
dello 

Z-8000 

©« ? 

::ci: 
3210 

ocd 
17.600 

Un EOitof-AflsemWw RmkJenlo 
.8090-i085 

Cod ^ 
322P 
12.000 
9 600 

8080A/8088! 
PROGRAMMAZIONE 
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Programmazione 
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507A 
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6.600 
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DEI TRANSISTOR! 

Cod 
607H 

dec 
'6.000 

Cl 

91 B 

H3 

V Q01A V 
■ L. 22 000 1 

'T600M 

Esperimenfi con 
TTLe8080A 

saass? 

«ss 

31 
8 

ZJ f^l 
' Cod. 

005A 
19.000 

Jl 15200, 
,-I 

4. 

Comprendere 
I'Elettronica 

a StatoSolido 

■ ■ D 
^Tod^® 

202A ■ 
1,14.000 1 

. 1. " 200 M 

LA PROGETTAZIONE 
  , DEI FILTRI 
rri 
I I CON ESPBJIMENTI 

r Id 
cc-e 

ooo 
'2000 

OukxamondB 
kmpOfiutori Oparazjonak 

IntognU 

TtTTTtJT' 

Cod. 
608H 

L. 15.000 
[ 12000 
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m^^^TOO pa9»ie 

40 volui^t 
Cod. 09^ 129.000 

II corso articolato in 40 volumi per complessive 2700 
pagine, permette in modo rapido e conciso 
I'apprendimento dei concetti fondamentali di elettrotecnica 
ed elettronica di base, dalla teoria atomica all'elaborazione 
dei segnali digitali. 
La grande originalita dell'opera non risiede solo nella 
semplicita con cui gli argomenti vengono trattati, anche i 
piii difficili, non solo nella struttura delle oltre 1000 lezioni 
incentrate su continue domande e risposte, esercizi, test, 
al fine di permettere la costante valutazione del grado di 
apprendimento raggiunto, ma soprattutto nella possibilita 
di crearsi in modo organico un corso "ad personam" 
rispondente alle singole necessita ed obiettivi. 
Se non avete tempo o non volete dedicare 120 delle vostre 
ore, anche in modo frammentario, al completamento del 
corso, potete seguire un programma di minima, sempre 
con brillanti risultati, con obiettivi, anche parziali, 
modificabili dinamicamente nel corso delle letture 
successive. 
Ogni libro e una monografia esauriente singolarmente 
consultabile per I'approfondimento di un particolare 
argomento. 

GRUPPO EDITORIALS JACKSON 

Divisione Libri 

CP 

Manuale prabco di 
REGISTRAZIONE 

MULTIPISTA 

Cod. 
OCMA 

L. 10,500 |- 
L em M 

1 
a ■ cod. 
~ 7040 S 
MB L 10 ooo a 

ytMMimnco 

riparIjore 
RADIO-TV 

Co.l 
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L, 6 000 
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■ ATTENZIONE Per ordmarequesti libri utihzzare I'apposita cedola di commissione libraria L'OFFERTA E 
VALIDA SOLO FINO A 28/2/1983 Dopo lale data gli abbonatiavrannocpmunquedirittoalloscontodel 10% 
su tutti i libri JACKSON, novila comprese I libri elencali possono essere ordinati anche dai non abbonali 
utilizzando la stessa cedola di commissione libraria. In questo caso naturalmenle non si avr4 dirilto a sconto 
alcuno. 

CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA 
Da inviare a Gruppo Editoriale Jackson - Via Rosellini, 12 - 20124 Mllano 

Nome Cognome 

Cap CUM Provlncia 

1 1 
| 

1 11 
Codice Flscale (Indispensablle per le azlende) 

Invlalemi I seguenU llbrl: 
Codice 
Llbro Quanllta Codice 

Llbro Ouanlitd Codice 
Llbro Ouantitd Codice 

Llbro Quanllta Codice 
Llbro Quanllta 

□ Pagherb al poslmo il prezzo mdicato nella vostra oHerta speciale 4- L 1.500 per contribute fisso spese di spedizione 
□ Allego assegno n* di L  (in questo caso la spedizione 6 gratuita) 

□ Non abbonato □ Abbonalo sconto 20% O l EIettromca □ Elettronica Oggi □ Automazione Oggi □ Elektor 
□ intormatica Oggi □ Computerworld □ Bit □ Personal Software □ StrumenU Musicali 
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Texas Instruments A ATARI 

ALESSANDRIA 
Via Sffvonarola, 13 CINISELLO BALSAMO 

VloleG.Maiteoni.66 
L'AQUILA 

Strada 85 N 2 
MILANO 

Via Jacopo Paima. 9 

SH R 

pnmavera 

PISA 
Via XXIV Maggio. 101 

ANCONA 
Via A. De Gasperi. 40 COMO 

Via L. Socco, 3 LECCO 
Via I. Da Vlncl.7 

MONZA 
Via Azzang Visconti, 39 PISTOIA 

Viala Adua. 350 
TORINO 

Via Chivasso. 11 

AREZZO 
Via F Llppl, 13 

COSENZA 
Via Del Mllle, 86 LIVORNO NAPOLI 

Vis Ssn Simone. 31 Via Luigia Santelice, 7/fl 
POTENZA 

Via G. Mazztni, 72 
TORINO 

Corso Gfosseto. 209 

BAR I 
Vis Caoruzzi, 192 

CUNEO MERANO NAPOLI POZZUOLI 
Corio Nlzza. 16 Via S. Maria del Confono. 22 Corao V. Emanirele. 54 via G.B. Pergolwi. 13 

TORINO 
Via Triooli, 179 

BARI PAVRIA CANAVESE MESSINA 
Vis DeuitolranCBsco, 4/2 A Corso G. Matieoiti, 13 Via Del Vasoro. 71 NOVARA 

Baluardo O. Selle, 32 RIMINI 
Via Benola. 75 

TRENTO 
Via Sighele, 7/1 

BARLETTA 
Via Viirani.58 

FIRENZE 
Via G. Mllaneai, 28/30 

MACERATA 
Via Soalato. 126 

PADOVA 
Via Fistomoa.8 ROMA 

Via C. Da Spoleto,23 
TREVIGLIO 

Via G. Mazzioi, 10/B 

BASSANO DEL GRAPPA 
Via Jacopo Da Ponie. 51 

FOGGIA 
Via Marchiand, 1 MILANO 

Via G. Petrella. 6 
PALERMO 

Via LiPerta, 191 ROMA TRIESTE 
P.fW2a S. Dona Di Piave. 14 Via F. Saverio. 138 

BERGAMO FORLI 
Via S. F. D'Assisl. 5 Piazza M. Degli Ambrogi, 1 

MILANO 
Via G. Cantoni, 7 

PARMA 
Via Imbfiani. 41 ROMA 

Viale Qualtro Venti. 152 VARESE 
Via Carrobio, 13 

BOLOGNA 
Via Brugnoli, 1 

GALLARATE 
Via A Da Brescia. 2 

MILANO 
Piazza Flrenze. 4 

PAVIA 
Via C. Battistl. 4/A 

ROMA 
Largo Bel Ion i, 4 
Vigna Stelluli 

VERONA 
Via Pontiere. 2 

CAGLIARI 
Via Zagabria, 47 GENOVA 

ViaD Fiasalla. 51/R 
MILANO 

Via Altaguardia. 2 
PERUGIA 

Via R. D'Andreono. 49/55 SONDRIO 
Via N Sauro. 28 

VIAREGGIO 
Via A. Volta. 79 

CAMPOBASSO GENOVA-SESTRI MILANO PESCARA TERAMO VOGHERA Via Mons. II Bologna. 10 via Chlaravagna, 10/R Viale Corsica, 14 via Guelfi, 74 Piazza Martiri Penneai, 14 Piazza G. Carducci. 11 

CESANO MADERNO 
Via Ferflni.6 

IMPERIA 
Via Del beech 1.32 

MILANO 
Viale Certosa. 91 PIACENZA 

Via IV Novembre,60 
TERNI 

Via C. Beccaria, 20 

La prima e la piu 

catena di computer in 

BIT SHOP PRIMAVERA 
Piazzale Massari,22 - 20125 MILANO - Tel. 60.82.255 



Oscilloscopi Gould 

la qualita 

che diventa tradizione 

v. c 

Lire 850.000 

2? 

VV\/ 
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mm 
i i. 

i i .ij- >* MHz 9 ... 

II nuovo oscilloscopio OS300 6 la piii recente 
conferma deH'impegno e della tradizione 

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

degli oscilloscopi da 15 
MHz' 11 nuovo 05300 

■ fl ■ oflre prestazioni ancora 
J I I piii spinte: - banda 

MHz passante DC-20 MHz 
elevata sensibility 

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

luminosity □ sincronismo TV automatico □ 
somma e differenza dei canali □ base dei 

tempi variabile da 50 ns/cm a 0.2 sec/cm " x-y 
leggero (5,8 Kg) e compatto (140x305x460 mm). 

completo di 2 sonde - consegna pronta 

II modello 
0S3500 
otfre 
una 
banda 
passante 
DC-60 MHz 
e sensibility 2 mV/cm 
su tutta la gamma 
□ ha tre canali 
d'ingresso con trigger-view 
u trace separation □ doppia base dei tempi 

trigger hold-off d multimetro opzionale DM3010 

II modello 
0S3600 

offre 
prestazioni 
eccezionali 

che lo 
pongono 
ai livelli 

piii 
elevati 

della sua 
categoria: banda passante 

DC-100 MHz o 3 canali d'ingresso con 
trigger-view □ trace separation □ 

Mjj sensibilita 2 mV/cm □ 16 KV EHT o IVlriz doppia [jasg jjgj tempi □ trigger hold-off □ 
multimetro opzionale DM 3010 per misure accurate di ampiezza, 

intervalli di tempo e frequenza. 

Tutti i modelli hanno consegna pronta 
e sono garantiti 2 anni 

una gamma completa dl strumantl elettronlcl di misura 

elettronucleonica s.p.a. 

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

'Gennao 82 Pag alia consegna. IVA esdusa. 1 Lgs = L»»e 2250 * 2% 

Elettronucleonica S.p.A. 
Desidero 
□ maggiori intormazioni su gli Oscilloscopi I 

Gould modello > 
1 avere una dimoslrazione degli Oscilloscopi j 

Gould modello | 

Nome e Cognome . 

Ditta o Ente   

^ndinzzo   



La pratica 

delle misure 

elettroniche 

Sommarlo 

Fondamenti della metrologia - Lo strumento multiple 
come multimetro universale - Misure digitali - Cenni 
suH'oscilloscopio - Importanti strumenti di misura di 
laboratorio. 

o 

coniBe^s~ 

^Rumenti 

U 
L 

Cod. 8006 L. 11.500 
(abb L. 10.350) 

II libro illustra le moderne tecniche di misure elettro- 
niche applicate alle ormai classiche misure di tensions, 
corrente e resistenza, come a quelle pl£i complesse, 
richiedenti costose apparecchiature non alia portata di 
tutti. 
La trattazione mantiene sempre un laglio pretlamente 
pratico, applicativo, con la teoria rldotta ai minimi termi- 
ni: descrizione, modalita di costruzione ed esempi d'im- 
piego degli strumenti di misura nei circuit! eiettronici. 
II libro cosh mette in grado il lettore di potersi costruire, 
con il tempo, un attrezzalo laboratorio domestico. In 
questo modo si ottiene un duplice rlsultato: non solo si 
risparmia denaro, ma anche si acquisiscono nuove co- 
noscenze nel campo deU'elettronica. 

La mlgllore tecnologla europea 
al prezzo piu competitlvo 

HM 204 
20 MHz - 2 mV 
CRT rettangolare 
retlcolo inciso 
sincronizzazione fino ad oltre 40 MHz, trigger allernato canale l/l I 
doppia traccia 
(unzionamento X-Y, somma e differenza 
base dei tempi in 21 passi da 0,5 psec a 2 sec 
espanslone x 10 
base dei tempi ritardata per un'agevole analisi del segnale. 
7 passi da 100 nsec a 1 sec. 
Hold-off regolabile 10-M 
prova component 

L. 895.000" 
Sono disponibili inollre i seguenli modelli: 
HM 307 
• 3" - 10 MHz - 5 mV 
• monofraccia con prova componenti 
• sincronizzazione fino a 20 MHz L. 380.000" 

HM 203-4 
• 20 MHz - 2 mV 
• CRT rettangolare 8 x 10, relicolo inciso 
• doppia traccia 
• sincronizzazione lino ad oltre 30 MHz 
• funzionamento X-Y 
• base dei tempi da 0,5 us a 0.2 s in 18 passi 
• espansione x 5 

L. 635.000" • 
HM 705 

70 MHz - 2 mV 
CRT rettangolare 8 x 10 - 14 kV post acceierazione 
reticolo inciso 
sincronizzazione lino a 100 MHz 
funzionamento X-Y e somma/differenza canali 
base tempi in 23 passi da 50 ns a 1 s ritardabile 100 ns - 1 s after delay 
trigger 
espanslone x 10 
Hold-Off regolabile 

L. 1.389.000" * 1 IVA ESCLUSA 
"" I prezzi sono comprensivi di una sonda 1 -t- 10 per il modello HM 307 e di 
una coppia di sonde 1-^10 per i rimanenli modelli e sono legati al cambio 
di 1 DM = L, 562. (30 settembre 1982) 
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CAPACIMETRO DIGITALE MOD. BRI 8004 
Alimentazione: 220 V AC ± 10% 50 Hz • Indicazione: 4 cifre con display Led 
1/2" • Misura di capacita: da 1 pF a 9999 in 4 portate • Precisione: 1 % 

GENERATORE DI FUNZIONi MOD.'BRI 8^00 
Forme d'onda: sinusoide (distorsione inferiore a 1% fi/io a^-IS KHz e inferiore 
al 2% da 15 KHz a 200 KHz); triangolare (linearity migliore peH'jM/o); quadra 
(tempo di salita e discesa inferiore a 250 nsec.) • Frequenia: da 1fHz a 
200 KHz in 5 portate.da 1 Hz a 20 Hz; da 10 Hz a 200 Hz; da 100 a 2 KHz,- da 
1 KHz a 20 KHz; da 10 KHz a 200 KHz , 

A 
VF8EI •win 

BREMI 
BREMI ELETTRONICA - 43100 PARMA ITALIA - VIA BENEDETTA 155/A 
TELEFONI: 0521/72209-771533-75680-771264 - TELEX 531304 BREMI 



Sperimentare 

di gennaio 

RICCO DI ARTICOLI 

INTERESSANTI!!! 

Sperimentare 
LA PILT DIFFUSA B1VISTA MENSILE 
DI ELETTBONICA PRATICA 
MICROPBOCESSOBl E KIT 

Cuffia ad infrarossi 

Automatismo per registrazione 

telefonica 

Serratura elettronica 

ad impulsi 

Uso del sistema 8085 

Generatore manuale 

d'impulsi logic! 

Effetto tremolo per chitarra 

Frequenz dip-meter 

Scheda d'interfaccia 

per Sinclair ZX80/81 
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OFFERTA SPECIALE 
A.P.L. 

• Stampante ad aghi seriale RS 232C 
oppure parallela Cenlronic compati- 
bile • 80 caratteri 'secondo ottimizza- 
ta • Set di caratteri; 96 ASCII con 
selezione di 7 caratteri nazionali da 
microswitch oppure via software (op- 
tional) • Grafica • Stampa: 1 origina- 
le, 2 copie. 

PREZZO IVATO: L. 779.000— 
Offerta limitata. Garanzia diretta 6 
mesi. 

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

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

COGNOME   
NOME   
VIA   N0  
CAP  CITTA'   
DATA   FIRMA   
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operazionale quadruple con tensione 

d'offset dl amV9 Quale sislema di sviluppo 
pub supportare la CPU 8085?"Chi produce 
una RAM dinamica di 16 K con tempo di 
access© mleriore a 300 mA"? Che note di 

applicazione esistono per i convertiton A/D 
veloci? 

In che tipo di conlenitore e presentato 
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consultare semplicemente 

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

• Circuit! digltall 
• Circuit! di Inleriaccla 
• Circuit! linearl 
• Memorle 
• Microprocessor! 
• Schede per microcomputer 
• Schede di memorla e dl 

supporto per microcomputer 
(nuova sezione) 

• Circuit! integrati mllltari 
• Circuiti integrati "custom" 
• PROM (nuova sezione) 
• Oltre 50.000 integral! 

Tutti i parametrl piii 
imporlanti 
Elenco delle equivalenze 
Note dl applicazione 
15.000 variazionl rispetto 
all'edizione 1981 
Introduzione in 5 llngue: 
inglese - tedesco - francese ■ 
spagnolo - giapponese 
160 costruttorl di circuiti 
integrati 
Indirizzi completl di 
produltori e distributori 

I Tagliando d'ordlne da inviare a: 1 GRUPPO EDITORIALE JACKSON s.r.l. - Via Rosellini, 12 - 20124 Milano 
■ O Inviatemi una copia (due volumi + aggiornamenti) dell'IC-Master 1982 

I 

Nome 

Cognome 

Via Cap. 

Codice Fiscale (per aziende) 

□ Allege assegno di L. 145.000 

Prezzo per entrambi i volumi (aggiornamenti compresi); L. 145.000 
(IVA e spese di spedizione Incluse), I volumi non possono 
essere inviati separatamente. 

I 
I Non si effettuano spedizioni contro assegno - I versamenti possono 

essere eflettuati anche tramite vaglia postale o utilizzando il ccp n° 
. 11666203 inlestalo a Gruppo Editoriale Jackson - Milano (in questi casi . 
I speciticare la causale del versamenlo). 

yi) 6RUPPO EPTORIALE JACKSON 
EBr PUBMJCAZWNI TECNKHE MORSMONAil. 



ELETTRONICA INTEGRATA 

DIGITALE 

di Erbert Taub e Donald Schilling 

Non esiste, in lingua italiana, un libro di testo cosi. 
Chiaro, completo, moderno, ma anche rigoroso e 
didattico. Sono alcuni tra gli aggettivi che 
costituiscono la prerogativa di questo volume. 
Per capire I'elettronica digitale bisogna avere delle 
solide conoscenze sui dispositivi a 
semiconduttore, soprattutto usati in circuiti di 
commutazione. E malgrado quest'analisi richieda 
una notevole complessita matematica, 
introducendo alcune semplificazioni, 6 possibile 
mantenere la trattazione ugualmente rigorosa e 
ottenere approssimazioni pienamente accettabili. 
Come trascurare poi gli amplificatori operazionali, 
che, se a rigore non rientrerebbero nella materia, 
per6 trovano larga applicazione in sistemi 
completamente digitali. E poi i circuiti integrati, 
finalmente spiegati e analizzati in tutti i loro 
aspetti. Dalla vecchia logica resistore-transistor 
(RTL), funzionale nella sua semplicitci 
all'esemplificazione degli aspetti fondamentali, a 
quella a simmetria complementare (CMOS). 
Questo, pero, dopo aver studiato un capitolo che. 
pur non richiedendo alcuna conoscenza 
preliminare, va a fondo dei concetti di variabili 
logiche, di algebra di Boole, di analisi di circuiti 
logici. E ancora. Via via nei vari capitoli: i flip-flop, 
i registri, e i contatori (sia sincroni che asincroni), 
i circuiti logici atti ad eseguire operazioni 
matematiche, le memorie a semiconduttore (RAM, 
ROM, EPROM, ....), I'interfacciamento tra segnali 
analogic! e digitali (multiplexer, circuiti sample 
and hold. ..., convertitori d/a e a/d), i 
temporizzatori. Tutto con oltre 400 problemi, dai 
piii semplici ai piu sofisticati, in cui vengono 
presentati i circuiti tipici che si trovano nella 
pratica. 
Un testo quindi non solo per gli specialisti e per 
gli studenti universitari, ma che si adatta 
magnificamente agli Istituti Tecnici. 
Un testo che. speriamo per gli studenti, la scuola 
non debba scoprire tra alcuni anni. 

SOMMARIO 
Dispositivi Elettronici Fondamentali; Amplificatori Operazionali e 
Comparatori; Circuiti Logici; Logica Resistore-Transistore e Logica 
ad Iniezione Integrata; Logica Diodo-Transistore; Logica 
Transistore-Transistore, Logica ad Accoppiamento di Emeftitore; 
Porte MOS: I Flip-Flop; Registri e Contatori; Operazioni Aritmetiche 
Memorie a Semiconduttore; Interruttori Analogici; Conversione 
Analogico-Digitale; Circuiti di Temporizzazione; Linee di 
Trasmissione; Problemi; Alcuni Esempi di Specifiche. 
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AVVERTENZE 
Per esegurre il versamenlo. il versanle deve compi- 

lare in lutte le sue part), a macchina o a mano. purchl1 

con mchiostro neto o neto-bluaslto il presenle bollellino 
(indicando con chiarezza il numero e la mleslazione del 
conlo ncevenle qualora gi4 non siano impressi a stampa) 

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI HECANTI 
CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI 

A lergo del cediticalo di accredilamenlo i versanli 
possonoscnvere brevi comunicazioni all'indirizzodei cor- 
renlisli deslinalan. 

La ncevuta non 6 valida se non poda i bolli e gli 
estremi di accettazione impressi daH'Ufficio postale ac- 
cetlanle. 

La ncevula del versamenlo in Conlo Cortenle Po- 
stale. in lulli i casi in cui tale slslema di pagamenlo 6 
ammesso, na valore liberalono per la somma pagala con 
eflello dalla dala in cui il versamenlo 6 slalo eseguito 

Aulorizzazione C.C S B di Milano n° 1056 del 9-4-1980 

IMPORTANTE : non scrlvere nclla zona »opra»tanle~! 
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