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II micro-millennio 
e cominciato. 
Siamo nell'era 
dellelettronica 
e dell'informatica. 
Una rivoluzione silenziosa 
sta cambiando il nostro modo 
di vivere, pensare, esprimerci. 
Una scelta ci sta oggi davanti: 
subire le novita 
che ci attendono oppure 
viverle da protagonisti; 
impadronirci del future 
o farcene travolgere. Decidiamo! 
Varcare le soglie 
del micro-millennio 
conoscendone tutti i segreti 
e oggi possibile. Oggi e'e 
E.I. I'enciclopedia 
dell elettronica e dell informatica. 
Un'opera unica al mondo. 
scritta da specialisti 
per uomini-protagonisti. 
E completa, rigorosa, documentata, 
facile da capire... anche se parla di 
elettrotecnica, elettronica di base, 
elettronica digitate, microprocessori, 
comunicazioni, informatica di base, 
informatica e societa. 
Tutto quello che volete e dovete 
sapere sul micro-millennio 
che ci sta aspettando. 

ES Enciclopedia di 
Elettronica e Informatica 

50 fascicoli settimanali 
• 12 pagine di elettronica digitate 
e microprocessori 
• 16 pagine di informatica 
(oppure elettronica 
di base e comunicazioni) 
• 1 scheda (2 pagine) di elettrotecnica 
per ottenere in meno di un anno 
• 7 grandi volumi 
• 1400 pagine complessive 
• 1 volume schede di elettrotecnica 
L opera e arricchita da circa 700 foto 
e 2200 illustrazioni a colori. 
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Selektor 5-12 

Sistema di controllo per semafori  5-15 
I computer sono impiegati glfi da tempo net pllolaggio del "veri" 
semafori: ecco ora un'opporlunita di ulilizzare II Junior Computer 
per la medesima applicazione minialurizzala. 

Uso del computer per camera oscura 5-17 
Come utillzzare bene II computer e come collegarlo agll ingrandi- 
tori Philips PCS 2000 e PCS 130/150. 

Accessor! per I'amplificatore di potenza 
"Crescendo" 5-20 

Alimentatore da 3 A per computer   5-25 
L'alimentalore a 5 V/3 A presenlalo in questo articolo 6 ideale per 
allmenlare memorie supplementari, apparecchialure periteriche e 
slmlll. 

Interfaccia floppy disk per il Junior 5-28 
Questo articolo descrive le modiflche da apporlareal hardwaredel 
Junior Computer per (ornirgli la possibility di elabotare il software 
Ohio Scientific. 

Chip per audio digitale 5-40 
Finora I'audio ha avulo sollanto dimoslrazlonl in studio e nel labo- 
ratori. ma senza dubbio apparira presto anche nelle slanze di 
soggiorno dei comuni morlali. 

Musica di domani   5-47 
Hi-Fi lino alia fine del secolo. 
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ELEKTERMINAL + elekterminal 5-50 
Caratleri minuscoli e special! suH'Eleklerminal. 

Elektor Connection 5-54 
Un collegamento Ira il Junior e la scheda d'interfaccia. 

Milliohmmetro 5-55 
Slrumento di precisions per misurate la reslstenza di alloparlanli, 
bobine, conduttori e simili, 

Sintesi di Fourier 5-59 
Un invllo alia ricerca, al miglioramento, ed alia sperimentazione di 
Idee ancora imperfette ma inleressanti. 

Commutazione "morbida" 5-62 
Per evilare inlerpretazioni errate del titolo di questo articolo, 
diremo che lo scopo del circuilo non a quello di sosliluire i rumo- 
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chialure aulocoslruile, ma qualcosa di ben piO raffinalo, 
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alia APL trovi 

elektor-kit 

I kit garantiti per un anno con com- 
ponenti e spiegazioni. Usufruiscono 
del talloncino dl sconto i Soci Elek- 
tor Kit (5%). 

] 

B elektor-kit 
VILLA FRANCO • CEREA (Verona) 

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

volumo 1 b 2) L. 280.000 
2) ELEKTERMINAL (VDU 9966 + lasliera 

ASCII 9965 (mobile compreso) L 382.000 
3| COMPUTER PER TV GAMES 

(comprendente i KIT 79073-1-2 + Manuale 
Joystick) L 395.000 

4) SCHEDA PARLANTE comprendente 
Eprom gid programmale -f 2 da 
programmare e interfaccla (per scheda) 
parlanle (82034 + 82068)1 L 388.000 

5) CHOROSYNT (completo dl allmenlalorel L 152,000 
6) VOCODER (oomprendenle 1 Bus Board 

80068-1-2 -• 10 Moduli llllri 80068-3 H- 1 
Modulo 1 /0 80068-4 + Alimenlatore 
80068-5 + Mobile a rack L 490,000 

7) ANALIZZATORE LOGICO (c.s,: base 1- 
entrala + memoria -+- cursor! + display -I- 
aliment.) L 312.000 

8) MEMORIA PER OSCILLOSCOPIO L 128-000 
9) TV SCOPIO (VERSIONS BASE) L 115.000 

10) GENERATORS Dl FUNZIONI SEMPUCI 
(9453) (con pannello) L 85.000 

11) GENERATORE SINUSOIDALE Dl 
PREQUENZE FISSE (9948) L. 50.000 

12) CAPACIMETRO COMPLETO (79088) L 66 000 
13) RIVERBERO ANALOGICO - 

ELETTRONICO (9979) L. 140.000 
14) ESWAR EFFETTI SONORI CON 

RIVERBERO (ANALOGICO) 80009 L. 70.000 
15) DISTORSORE Dl VOCE (80054) L 33 000 
16) LUCI DA SOFFITTO (81012) L. 160.000 
17) POSTER CHE DANZA (compreso Poster 

81077) L. 70.000 
181 MIXER STEREO A 5 CANALI (compreso 

pannello 81068) L 135.000 
19) DISCO UGHTS (LUCI PSICHEDEUCHE) 

(con (illro antl-disturbo) L. 62.000 
20) ARTIST PREAMPLIFICATORE 

DISTORSORE PER STRUMENTI 
MUSICALI (completo dl pannello Ironlale) L, 220.000 

21) PIANOFORTE ELETTRONICO 5 OTTAVE L 548,000 
22) PIANOFORTE ELETTRONICO 7 OTTAVE L, 651.000 
23) MINI-ORGANO (con tastiera 5 ottave) L. 190.000 
24) FREOUENZIMETRO 150 MH + 

CAPACIMETRO (progtamm. con modulo 
FM 771 compreso 82028-82040) L 236.000 

I kit non elencati li trovi sul listino prezzi gene- 
rale pubblicato su questa rivlsta. 

Richiedi la tessera sconto e parteci- 
perai alia vita di club. La suddetta 
tessera ti verra inviata gratuitamente 
facendo un'ordinazione diretta dei 
kit che desideri. 

T«aitr« nominolivB non eedibile N. 

J-' ConctMionnno 

COMPONENTISTICA 
RESISTOR! E POTENZIOMETRI 
— resistori PEER 5% carbone 1/4 e 1 /2 W tutti I valorl 
— resistori metallicl 1% tulli i valorl 
— trimmer PEER orlzzonlali/vertical! 0 10 valon da 100 

OHM a 2.2 MOHM 
— potenziometri linean e logaritmicl da 100OHM a MOHM 
— potenziometri doppi dl Elektor 
— trimmer multigiri CERMET tutti I valorl 
— Irlmmei ad un giro CERMET tutti I valon 
— potenziometri professional! 1 giro AB tutti I valorl 
— potenziometri ELIPOT multigiri 

CONDENSATORI 
— condensalon ceramic) a disco da 1 pF a 100KpF 
— condensalori poliestere da IN a 2.2u 
— condensaton poliestere SMK da IN a 2u 
— condensaton lantalio a goccia da 0.1 u a lOOu (Volt- 

lavoro 3/6/16/35/25) 
— condensaton a carta da 4,7 KpF a 470 KpF basso ed alto 

voltaggio 
— condensaton eleltroliticiverticali/orizzontali tutti ivalori 

(16/25/40/73 VL) 
— condensaton ceramlci ed a mica fino a 50pF 
— condensalori variabili a mica ed in aria fino a 500pF 

INDUTTANZE 
— da luH a lOOmH 

DIODI VARICAP 
— 8B 102/104/105/115/142/205 
— KV 1236Z - 2BB 112 

DIODI RETTIFICATORI SERIE 1/N 4001-07 
PONTI Dl GREATZ 05/2/3/4A. 80/100/200/400 VL 
DIODI ZENER lutli I valorl 400 mW da 2.7 a 33 VL 

1 W da 2.7 a 33 VL 
1 W da 2.7 a 100 V 
5 W da 2.7 a 200 V 

DIODI Dl COMMUTAZIONE 
— AA 116/119 
— OA 95 
— IN 4148  

FOTORESISTENZE MINIATURA 
— LDR 03/05 

RESISTENZE NTC 1.5K/3K/10K 

DIODI LED:rosso/verde/giallo/arancio 0 5-3.5 
plan!/triangolo / reltangolari/ortogonali 

•LM !0C -U401 BR • SAB 0600 
-WO 55 -ZN 414 •//A 710/723/739/ 
-LH 0075 -2N 426/27 741/747/748 
-TL 084 -SL 440 -OM 931/961 
-TBA 120T -LX503 A -UAA 1300-1 
-UAA 170/180 -NE 556/557 -AY 5/1013 
-AY 1/0212 -LM 567 -AY 5/1015 
-LF 351/353/355 -NE 566/565 -TDA 1022 
356/357/359 -AY 1/1320 -SAD 1024 
386/387 - ULN 2003 -AY 3/1350 

-AY 3/1270 -2112 -2101 
-MC 1488 (1489) -2708 -2114 
-2102 -2764 -2716 
-4116 •2616 -XR 2203/06/07/40 
-2732 -2650 -2621 
-RO-3-2513 -RC 4116 -CA 3130/40/3080 
-2636 - MM5204Q 3161/62 
-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 -28601 
-8038 -MM 57160 
-95H90 
-SN 76477 

BAAR GRAF Monsanto a died led per LM 3914/15/16 
Strisce di led 4/6/8 
con LM 3916. 

DISPLAY NUMERICI 
7756/7750/7760/MAN 4640/ 
MAN 7414/T 312   

a selte segmenll 

TRANSISTOR) 
- serie AC/AD/AF/BD/BDX/BDF/FET/DUAL FET- 

/TIP/DARLINGTON 
- serie 2N (NS/TEXAS/SGS/TFK/RCA/MOTOROLA) 

DIAC/TRIAC/SCR 

CIRCUIT! INTEGRATI LINEARI serie CA/LM/^A 

CIRCUrn INTEGRATI TTL (serie normaie/LS/S e la nuova 
serie Fast Fairchild) 

CIRCUITI INTEGRATI CMOS SERIE TTL COMPATIBILE74C 
.. (NS/MOTOROLA) - (NS/F/TX/RCA/MOTOROLA) 
(serie 40-45) 

ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI A BASSO PROFILO ED 
A WRAPPARE 

CONNETTORI 
— AMPHENOL per RF 
— AMPHENOL per Cavo platto 
— AMPHENOL per Cavo piatto/Stampantl/Mlcroproces- 

sori/Connessione di schede 

ZOCCOU AD INSERZIONE ZERO E TEXTOOL 

MINUTERIA METALLICA 
DlSSIPATORI per transistors, (ntegrat), contenitori 
CONTENITORI In metallo, piastica per kits 
MASCHERINE SERIGRAFATE 
MOBIU per i kits dl Elektor 
TASTIERE ALFANUMERICHE 
TASTI per tastiere ASCII 
MONITOR! 
KITS Dl MONITOR! 
TELECAMERE 
CASSETTIERE 

DISPLAY ALFANUMERICI: LCD S'/j clfre BECKMAN 
LCD 4'/, cilre Japan 
FM 77T modulo 
Moduli orologlo NS 

DIODI INFRAROSSO - FOTOTRANSISTORI - DIODI 
SCHOTTKY - OPTOACCOPPIATORI TL 111/MOD 13/4N 
26/MCS 2400/FPT 100 

OFFERTA SPECIALE 
Floppy disk driuer 40 tpi 
per J.C. basso prolilo BASF 
Monitor 12 polllci 

L 450.000 
L 260.000 

Richiedi il catalogo generale componenti 
APL con prezziario 

Modulo d'ordlne da Invlare alia A.P.L. srl - Via Tombetta, 35/A - 37135 Verona 
DESIDERO RICEVERE   

COGNOME    NOME   

INDIRIZZO    N0 

CAP DESTINAZIONE   

DATA FIRMA 
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Cos'O un TUP' 
Cosa significa 3k9? 
Cos"6 11 seryizio EPS? 
Cosa vuol dire DT? 
Cosa si intende per 
II torto dl Eleklor? 

Tlpl dl semlcondultorl 
Le abbreviazionl TUP, TUN, DUG 
DUS si trovano impiegate 
spesso nel circuill di 
Eleklor Esse si rlferiscono a lipi 
di Iransistori e diodi di impiego 
universale, che hanno dati tecnici 
corrispondenli Ira loro e 
difleriscono solo per il lipo di 
conlenilore e per i oollegamenti al 
piedini Le preslazioni limile 
(nferiori dei componenli TUP- 
TUN, DUG-DUS sono raccolle 
nelle tabelle I e II. 

Tabella I. 
Preslazioni minlme 
per i TUP e TUN. 
Uceo max 
Ic max 
hie min 
Pioi max 
fT min 

Esempl dl elemenli TUN: 
BC 107 (-8, -9), BC147 (-8, -9). 
BC 207 (-8, -9), BC237 (-8, -9). 
BC 317 (-8,-9), BC347 (-8, -9), 
BC 547 (-8, -9). BC171 (-2. -3). 
BC 182 (-3. -4), BC382 (-3, -4), 
BC 437 (-8, -9), BC414 
Esempi di elememi TUP 
BC177 (-8, -9). BC157 (-8,-9), 
BC204 (-5, -6), BC307 (-8. -9), 
BC320 (-1,-2), BC350 (-1,-2), 
BC557 (-8, -9), BC25I (-2,-3), 
BC212 (-3, -4), BC512 (-3, -4), 
BC261 (-2. -3). BC416 

Tabella II. 
Preslazioni minlme 
per f DUG ed I DUS 

DUG DUS 
Un max 20 V 25 V 
If max 35 mA 100 mA 
In max 100 pA 1 pA 
Plot max 250 mW 250 mW 
Co max 10 pF 5 pF 

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

Molli semiconduttorl equivalenli 
Ira loro hanno sigle diverse. 
Trovandosi in difficoltk a reperire 
in commercio un lipo speciale, 
vlene lornito su Eleklor, dove 
posslblle, un lipo universale. 
Come esempio ci si puo riferire al 
tipo di circuito inlegrato 741. il 

quaie pub essere siglato: 
PA 741, LM 741. MC 741, MIC 741 
RM 741, SN 72741 ecc. 

Valorl delle reslslenze e dei 
condensalori 
L'espressione dei valorl capacilivi 
e resislivi avviene senza uso della 
vitgola Al posto di quesla, 
vengono impiegate le 
abbreviazionl di uso internazionale: 
p (piCO) — 10" 
n (nano) 10"' 
P (micro) lO-6 

m (milli) - lO' 
k (chllo) lO1 

M (mega) zz 106 

G (giga) — 10" 

20 V 
100 mA 

100 
100 mW 

100 MHz 

Alcuni esempi di designazione 
dei valorl capacilivi e resislivi: 
3k9 = 3.9 kO = 3900 O 
0033 = 0,33 O 
4p7 - 4,7 pF 
5n6 - 5,6 nF 
4p7 = 4.7 pF 
Dissipazione delle resistenze: 1/4 
Watt (in mancanza di diversa 
prescrizione). 
La lensione di lavoro dei 
condensalori a film plastico, deve 
essere di circa il 20% superiore 
alia lensione dl alimenlazione del 
circuito 

Dall In lensione contlnua 
I valori di lensione contlnua fornili 
in un circuito, devono rilenersi 
indicativl, quindl II valore misurato 
se ne pub scostare entro i limili 
dei ± 10% (lo slrumenlo di misura 
dovrebbe avere una resislenza 
interna » di 20 kO/V). 

Servizlo EPS 
Numerosi circuit! pubblicati sono 
corredah della baselta slampaia, 
Eleklor ve la fornisce giel pronla, 
pubb|icando ogni mese I'elenco di 
quelle disponibili solto la sigla 
EPS (dall'inglese Eleklor Print 
Service, servizio clrcuili stampali 
Eleklor), II montaggio dei circuill 
viene alquanto facililalo dalla 
serigiafia della disposizione dei 
componenli, dalla limitazione 
deHe aree di saldalura e dalla 
riproduzlone delle piste condultrici 
riporlala sul lalo componenli 

Servizlo lecnico lellori 
— Domande lecniche (DT) 

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

— II torlo di Eleklor fornisce 
tutte le notizie imporlanti che 
arrivano dopo I'uscita di un 
arlicolo. e che vengono riferite 
al leltore quanto prima b 
possibile. 



5-06 — eiehior maggio 1983 piccoli annunci 

Piccoli Annunci 
'o insentiont dovrenno esserci'lnvlale ulilltzando I'apposilo coupon riporlalo pui sollo. 

ECO eietlronlco LX 478 (NE); com- 
pleto del conlenltore metallico seri- 
gralato originate vendo a L. 150.000 - 
eflelto flanging/shifter con 6 conliolli 
potenz. vendo L, 100.000 Irait. 
Calderini Giovanni - Via Ardealina, 
212 ■ 00042 Anzlo (ROMA I - Tel. 
06/9847506. 

Cercasi in omaggio I Kit LX246 ed 
LX247 di N.E, e gii stampali LX267 
LX508 LX483 e due LX477 di N.E poi 
due slampati EPS 82009 di E.K inline 
due pialli stereo anche non lunzio- 
nanti e 4 regislralori TEAC. 
Oe Maria Tlziano - Piazza Salvador 
Allende. 2 - 20095 Cusano Milanino 
(Ml). 

ZX81 1KRAM + alimenlalore e ma- 
nuali in inglese e italiano vendo a L. 
220,000 telelonare ore 9/13 al 42602 
(0883) dalle 20 alle 22 al 821965 (080), 
Lauciello Mario ■ Via Pallzzl. 50 ■ 
70033 Coralo (BA). 

Vendo amplificalorl HI-FI 50 W 4 O 
nuovi (completi di dissipatore) di- 
mensioni 88 x 35 X 75 mm L 18 000; 
alimenlatori nuovi imballali 1 -5 15 
2.2Aconvolt. 20.0001 -5 30V2.2Acon 
voll. 24 000 1 4- 30V 2,2A con volt, e 
amperom. L. 28.000 tutli con prolezio- 
ne + spese postal!. 
Longoni Luciano - Via Edison, 22 - 
20035 Lissone (Mi). 

Vendo wallmelro audio da 1 A 100 W a 
L. 120.000 - orologio sveglia dig a L. 
85.000 - carica balterie al nichel cad- 
mio a L, 45,000 - separalamente o in 
blocco anticipate I'imporlo medianle 
vaglla poslale. 
Rocco Nicola ■ Via Casal Murino, I - 
84080 Pellezzano ISA) 

Vendo FT 250 sommerkamp rice- 
trans. decametricbe perlello usato 
pochissimo complelo di alimentatore 
altoparlante e manuale otlimoper chi 
comincia a L. 450.000 non tratlablli. 
Codalo Davide - Via Galuppi, 11 - 
30171 Meslre - Tel. 041/962443. 

Vendo moduli amp. 60 + 60 W pre- 
amp. stereo wumeler a LED prot. 
elettr. casse acusliche elegante cont. 
lipo RAK II tulto complelo di schemi 
eletlricl alimenlatori ed accessor! a 
sole L. 80.000. 
Ricci Guido - Via Capo le Case, 19 - 
67015 Monlereale IAO) - Tel. 
0862/90242. 

Tradullore multilingua Sharp (fino a 
Ire lingue contemporaneamente) + 
modulo italiano inglese in imballag- 
gio originale (mai usato) vendo a L. 
200.000 + spese postal i o camblo con 
Junior Computer funzionante 
Di Jasio Lucio - Via Revollella, 10 - 
34138 Trieste - Tel. 040/752370. 

Camblo multimetro digitale Amlron 
da tarare con alimentatore digitale 
Amtron sia in kit che montato e natu- 
ralmente tunzionanle o vendo a L. 
90 000, non Iraltabili. 
teppariello Nicola - C.so Roma, 92 ■ 
20075 Lodi (Ml) - Tel. 0337/64638. 

Vendo schemari TV Editrice Romano 
Rosali dal volume N 22 24 25 27 3033 
34 35 e C1 in blocco a L. 200.000 op- 
pure L 25.000 cadauno. 
Sanlomo Giuseppe - Cascina Canla- 
lupo, 5 - 20098 San Giuliano Milanese 
(Ml). 

Vendo/camblo programml per II 
Compuler TV Games di elektor. Ho 
disponibile una valanga di giochi. Per 
infotmazioni, telefonare a Sebastiano 
ore 20,30. 
Tel. 02/270759. 

Vendo Sinclair ZX81 + 16k + alim 
Sine. + sound board + mother board 
+ ampl.per S. B, + programmalore 
128 caralleri + alim. 3.5 A-5V per dette 
inlerfacce + programmi + manuali, a 
L. 450.000. Tutto in elegant! conteni- 
tori. 
Barigetli Bruno - Via Mazzini, 74 - 
60044 Fabriano (AN). 

Esperto in eleltronica esegue a domi- 
cillo per dille o privali monlaggi e ta- 
rature apparecchiature eleltroniche 
massima serieta, 
Catlin Cosso Fernando - Via Goccia 
D'Oro, 152 - 38100 Tranlo (TN) - Tel. 
0461/925957. 

Laboratorio attrezzalissimo e vasta 
esperienza in TVC HI-FI assumereb- 
be incarico di assistenza per zona Val 
di Pesa Firenze inollre esegulamo ca- 
blaggi elettronici. 
lericchi Corrado - Via Ponlassieve. 23 
- 50142 Firenze IF!) - Tel. 055/714185. 

Altenzlone compro vendo e scambio 
maleriale vario d'antiquariato elellro- 
nico, Inoltre posso fornire schemi el. 
di qualsiasi CB - TV - B/N o colorl - 
radio - autoradio - strumenti - amplifi- 
catori ecc. rispondo a tulti. 
Papale Anlimo - Piazza 1° Ollobre, 4 - 
81055 S. Maria C. V, ICE/ ■ Tel. 
0823/811468. 

Vendo N° 7300 quadri lanlascienza 
Jeff Hawke rilegati volumi nuovi a L 
100.000 non Iraltabili veto affare per 
amatori genere. 
Righele Rinatdo - Via tsonzo. 4 - 38066 
Rlva Dei Garda - Tel. 0464/513663. 

Vendo casselta linguaggio Pascal per 
Spectrum 48 K e relative manuale a L, 
40,000. Modllico Spectrum 16K in 48 
K perL. 120.000,VendoZXstampante 
a L. 210.000. 
Vendo ZX Spectrum complelo di 2 
manuali, alimenlalore e casselta Sin- 
clair con 8 programmi a L. 535.000. 
Vendo anche diversl tesli inglesi su 
Spectrum e ZX81. 
Vialelto Dante - Via Gorizia. 5 - 21053 
Caslellanza IVA) ■ Tel. 0331/500713. 

Incredlblle olferta per sinclarisli: una 
marea di programmi 4 e 16 K per il 
voslro ZX81 O ZX80/8 K su 3 naslri 60 
minuti vendo con la migliore garan- 
zla: pagale solo se soddlsfatli anche 
in piccole rate. Un nastro L. 13.000, 3 
L. 38.000, Ogni programma meno di 
500 lire. 
Del Medico Bruno - Via Torino, 72 - 
04016 Sabaudia. 

AIM 65/40 vendo 48K RAM, assem- 
bler, basic, manuali original!. Tratlo 
solo di persona, 
Zamotlo Piero - Viale Murillo, 48 - 
20149 Mitano - Tel. 02/4699674. 

Vendo o camblo organo eletlronico 
Bonlempi HF201; 6 tilmi combinabill - 
3 tonl - 42 lasti nuovo perchfe regalo 
doppio L, 250.000 inlrallabill oppure 
cam bio con radio-amplificatore o 
ZX81 
Borghi Roberto - Via G. Verdi. 10 - 
46026 Ouislello IMN) - Tel 
0376/618016. 

Ollertlsslma olfro Wolchan con culfia 
a L. 70.000; autoradio con pianola 
equalizzatore autoreverse 25 W L, 
198.000; corso di S.R, elettra (sperim. 
elettr.) L 150.000; autoradio FM stereo 7 
5 + 5 W L 35.000 telelonare sabalo e 
domenica. 
Schlavone Gaelano - Quart. S. Pio X, 
42 - 71100 Foggia - Tel. 0881/31387 

Perilo In eletlronica industriale con 
esperienza net settore.cerca dilte dis- 
posle a dare lavoro nel campo dell'e- 
lettronica. 
Per inlormazioni telelonare, 
Batdazza Mauro - Via 4 Novembre. 6 - 
47020 Longiano - Tel. 0547/55318, 

Una marea di programmi per ZX-81 e 
ZX-80/8 k. Fantasliche novila assolu- 
te, su due cassette TDK 90 minuti cia- 
scuna (garantite piene zeppe da am- 
bo i lati). Giochi di ogni tipo, original! 
ed elaboratissimi, a meno di L. 500 
I'uno. Una casselta L 18,000, tutle e 
due tolaimente diverse L. 34.000. Ga- 
rantisco la massima soddisfazione 
Del Medico Bruno - Via Torino, 72 - 
04016 Sabaudia (LT). 

_____ ___   ____ 
tnviare questo (agliando a J.C.E. Elektor - Via dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello B. (Ml) 

PICCOLI ANNUNCI 
(scrivere in stampalello) 

Cognome   Nome   

Via  Tel 

Citta   c A p 

Firma    Data  —  
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l i i l , Mil MM 1 11 11 Mill 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l 1 I 1 MM 1 M 1 Mill Mill 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 ! 1 Mil M M 1 11 11 1 1 11 M 1 1 
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il   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Li J_LJ 
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Calcolatore sclenlllico ullrapiallo 
L. 25.000 
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60.1 
Calcolalore minicard cellula solare 
L 14 000 

28.3 
Cronomasler sport professional 
L. 30.000 

Orologio C.L, portaotilavl 
L. 10.000 

Orologio C L. portachlavl 
L. 8.000 

50.4 
Sveglia analogica al quarzo 
L 15.000 
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SO Telefono digitale 30.000 
90.1 Telefono digital© musical 40.000 

90.2 Telefono digitate 1 □ memone 50.000 
OROIN ANOO I TRE ARTICOLI IN BLOCCO U AVRETE IN SUPER OFFERTA AL PREZZO Ol LIRE 1 OO.OOO l-IVA V TBABPORTO) 

GENERAL QUARTZ 
TEL. (045) 917220 

VIA NAPOLEONE, 8 
37138 VERONA 

03 Cif 

h\.~' ■ 

ORDINE MINIMO LIRE 200.000. FARE L'ORDINE PER ESPRESSO E SPEDIRE ALLA GENERAL QUARTZ, VIA NAPOLEONE, 8 - 37138 VERONA (TEL. 
045/917220) NON SI EVADONO ORDINI SPROVVISTI DI NOME. COGNOME, JNDIRIZZO. NUMERO DI TELEFONO, CODICE FISCALE O PARTITA IVA, I 
PREZZI SI INTENDONO PIU IVA 18% E TRASPORTO, PAGAMENTO CONTRASSEGNO, ASSIEME ALLA FORNITURA VI SARA INVIATO IL CATALOGO 
GENERALE E MENSILMENTE SARETE AGGIORNATI SU TUTTE LE NOVITA DEL SETTORE. Al SIGG CLIENTI SARA INVIATO SU RICHIESTA, IL 
CATALOGO DEI COMPONENTI ELETTRONICI. I PRODOTTI POSSONO VARIARE NELL ESTETICA MA NON NELLE CARATTERISTICHE, 



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

CIRCUITIINTEGRATI: national - motorola - texas - fairchild - 
c/mos - linear! - til - memory 

OPTO ELETTRONICA 

CONNETTORI: varl e professional! 

ZOCCOLI: vati e professional! 

TRIMMER: 1 giro - multigiri 

TASTI E TASTIERE 

CONDENSATORI: varl e professional! 

RELfc: national e amf 

TIMER 

INTERRUTTORI 

MATERIALS WIRE WRAPPING 

STRUMENTAZIONE 

DOCUMENTAZIONI IN DATA BOOK 

VENDITA IN CONTRASSEGNO 
APERTI IL SABATO MATTINA 

E IN EDICOLA 

Sperunentare 

di maggio 

un numero favoloso su cui troverete ... 
oltre all'inserto speciale SINCLUB 

Sperimentare 
LA PIU' DIFFUSA RIVISTA MENSILE 
DI ELETTRONICA PRATICA 
MICROPROCESSOR! E KIT 

• mbar meter 

• Tastiera telefonica 
con memoria 

• Trasmettitore 
per radiocomando 
proporzionale 

• Tastiera con 
reset per ZX81 

e tanti altri 
interessanti articoli 

RISERVATO Al 

DISTRIBUTOR! 

Alia IBF trovate i circuit! stampati e i kit dei 
progetti di Elektor, come da elenco pub- 
blicato sulla rivista. Sono inoltre disponi- 
bili tutti i componenti relativi ai progetti 
elencati. 

  

Per magglori informazioni telefonate allo 0442/30B33 o 
spedile questo lagliando a 
IBF - Localita Franco - 37053 Cerea (VR) 

□ Siamo interessati a ricevere ulterior i informazioni sulla pos- 
sibilita di diventare rivenditori di Elektor. 

Ditta  

Via  n" Tel.;   

cms  c.a.p. 

Data Timbro e Firma   

R. G. ELETTRONICA 

Via CARNEVALI, 94 

20158 MILANO 

TEL. 02/3763869 

DOVE PUOITROVARE 

— i KIT e STAMPATI dei progetti di ELEKTOR E 
RADIO ELETTRONICA 

— I'editoria tecnica ELEKTOR - RADIO ELET- 
TRONICA - JOE - JACKSON - MUZZIO 

— componenti attivi e passivi per i progetti ELEK- 
TOR E RADIO ELETTRONICA 

— KITS PREMONTATI 
— CENTRO ASSISTENZA e distribuzione nazio- 

nale Radio Elettronica 

INGROSSO: 
— bigiotteria elettronica, orologi, radiosveglie, 

autoradio 
— IMPIANTI; antifurto, sonorizzazione, elettrici, 

citofonici. 

La R.G. INFORMA che sar^ presente il 28/29 mag- 
gio alia MOSTRA MERCATO DEL RADIDAMATO- 
RE E DELLA ELETTRONICA DI TERNI, ed il 4/5 
giugno alia MOSTRA MERCATO DEL RADIOAMA- 
TORE E DELL'ELETTRONICA DI CASTELLANA 
GROTTE (BA). 



CHI H DOVE • CHI E DOVE • CHI E DOVE • CHI E DOVE • CHI E DOVE .CHI E 

PUNTI Dl VENDITA DEI CIRCUITI STAMPATI E DEI KIT RELATIVI Al PROGETTI POBBLICATI DA ELEKTOR 

ABRUZZI E MOUSE 
O ALESSANDRO GIULIO 
Via Piave, 23 
65012 CEPAGATTI (PE) 
Tel 085/974663 
F B C ITALY dl PIERMARTIRI & C snc 
Via De Gaspen. 17'19 
62024 MATELICA (MC) 
Tel 0737/83187 

CALABRIA 
MOM ELETTHONICA 
Via Sbarro Int. Tr.XI 
d) V.le Moro 
89100 REGGIO CALABRIA 
Tel, 0965/56043 
SCARAMUZ2INO ANTONIO 
Via Adda, 41 
23089 LAMEZIA TERME (CZ| 
Tel 0968/23089 

CAMPANIA 
C.E.F. dl Febbralo Giuseppe 
Via Epomeo, 121 A/B 
89100 NAPOLI 
Tel 081/7284166 
FILIPPONI CLAUDIO 
V.le del Plnl, 37 
80131 NAPOLI 
Tel 081/7418453 
ELETTROTECNICA SUD s.r.l. 
Via Sellimo Mobllio, 27 
84100 SALERNO 
089/239576-9 
ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 
Geom. Salvaloro Sclalla 
Via Naz Appia. 123-125 
Caaaglove (CE) 
Tel 0823/460762 
ELETTRONICA T1RRENA 
C.so Mazzml. 224 
84013 Cava del Tlrrenl (SA) 
ELEKTRON LAND! & C. a.a.s 
Via Alfonso Balzico, 25 
84100 SALERNO 
Tel- 089/232019 
N.D. ELETTRONICA 
dl Nino de Slmone 
Via Sabalo Roberlelli, 17/B 
84100 SALERNO 
PM ELETTRONICA tdl 
Via Nicola Sala, 3 
82100 BENEVENTO 
Tel, 0824/29036 

EMILIA-ROMAGNA 
COMPUTEX 
Via Ciespellam, 73 
41100 MODENA 
Tel 059/366436 
B.M.P, a.n.c. dl Benawelil & Prand) 
Via Porla Brennone, 9/B 
42100 REGGIO EMILIA 
Tel. 0522/46353 
C.T.E.N. 
Via Corbarl, 3 
47037 RIMINI (FO) 

- DITTA PROCEEDING ELECTRONIC 
SYSTEM 
Via Bergafnlni, 2 
41030 S. Proepero (MO) 
Tel. 059/908407 
ELETTHOMECCANICA M & M snc 
Via Gramsci, 27 
29100 PIACENZA 
Tel. 0623/74664 
E. MEZZETTI snc 
Via A Agnello. 18/20 
48100 RAVENNA 
Tel. 0544/32267 
FLAMIGNI ROBERTO 
Via Pelrosa, 401 
48010 S. Plolro In Camplano (RA) 
Tel 0544/676834 
G.E.A. dl A. Menegatll 
P.zza T Tasso. 6 
44100 FERRARA 
Tel. 0632/391441 
LA COMMERCIALE 
ELETTRONICA saa 
dl Marllnolll Marco & C. 
Via Elia Ramusso. 60 
41100 MODENA 
Tel 059/330536 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
- b. & s. 

V le XX Seltembre. 37 
34170 GORIZIA 
Tel 0481'32193 
ELEKTRONIA dl Bonazza 
Via Fabio Severo, 138 
34100 TRIESTE 
Tel 040/574594 
ELETTRONICA PECORARO 
Via S Cabolo. 9 
33170 PORDENONE 
Tel. 0434/2J975 
P.V.A. ELETTRONICA 
Via A Marangom. 21 
33100 UDINE 
Tel 0432/297627 

LAZIO 
DERICA IMPORTEX las 
Via Tuscolana. 285/B 
00181 ROMA 
Tel 06/7827376 
E.C.M. 
Via Mastruccia, 50/52 
03100 FROSINONE 
ELETTRONICA ALBERT) 
Via Sponlini, 23 
00043 Clamplno (ROMA) 
Tel, 06/6110310 

- PANTALEONI ALBO 
Via Renzo da Ceil, 126 
00196 ROMA 
Tel 06/272902 
REEM 
Via di Villa Bonelli, 47 
00149 ROMA 
Tel, 08/5264992 
ROMANA SURPLUS 
P.zza Capri, 19/A 
00141 ROMA 
Tel. 06/8103668 
ELETTRONICA OIGITALE s.n.c. 
Via Piave. 93/93B 
05100 TERNI 
Tel. 0744/56635 
ELETTRONICA Dl ROLLO 
Via Vltgilio, B1B/81C 
03043 Casslno (FR) 
Tel 0776/49073 

LIGURIA 
2002 ELETTROMARKET dl R. Secco 
Via Monli, 15 r 
SAVONA 
Tel 25967 
ELTRON a.n.c. 
Via Lunigiana, 602 
19100 LA SPEZIA 
Tel. 0187/601186 

- NUOVA ELETTRONICA LIGUHE srl 
Via A, Odero, 22/24/26 
16129 GENOVA 
Tel, 010/565572 
DITTA NEWTRONIC Snc 
Piazza N, Sauro, 4 
16033 CAVE Dl LAVAGNA (OE) 
Tel 0185/305763 

LOMBARDIA 
Bazzonl Glamplero 
Via V. Emanuele, 106 
22100 COMO 
Tel 031/269224 
GRAY ELECTRONIC 
Via Nino Bixio, 32 
22100 COMO 
Tel 031/557424 
CENTHO KIT ELETTRONICA snc 
Via Ferri, 1 
20092 CINISELLO BALSAMO (Ml) 
Tel 02/6174981 
C.S.E. F.lll Lo Furno 
Via Maiocchi, 8 
20129 MILANO 
Tel. 02/2715767 
DITTA SO.CO tdl 
Via Malteolli, 99 
20041 Agrala Brlanzo (Ml) 
Tel 039/650959/650635 
ELETTHONICA SAN DONATO 
di Baroncelll Claudlo 
Via Monlenero, 3 
20097 San Donalo Milanese (Ml) 
Tel. 02/5279692 

- HG ELETTRONICA 
Via Catnevall. 94 
20158 MILANO 
Tel 02/3763869 
SAVA snc 
Via P. Cambiasi, 14/3 
20131 MILANO 
Tel 02/2894712 
MARCHE 
FOREL ELETTRONICA 
Via llalia. 50 
60015 Falconara (AN) 
Tel 071/9171039 
PIEMONTE 
C.E.A. dl Ponll Mario 
Via Bonardi, 28 
13014 COSSATO (VC) 
Tel 015/99978 
C.E.E.M.I. s.a.s. 
Via Carduccl, 10 
28100 NOVARA 
Tel. 0321/35781 
FIHET S.p.A. 
Via Avigliana, 45/F 
10138 TORINO 
Tel 011/751987 
FIRET S.p.A. 
Flliale Nord 
Corso Vercelll, 129 
10155 TORINO 
Tel, 011/6066572 
FIRET S.p.A. 
Flliale Sud 
Corso Roma, 95 
10024 Moncelllerl (TO) 
PINTO 
Corso Prin, Eugenio, 15 Bis 
10122 TORINO 
Tel 011/541564 
RACCA 
Corso Adda. 7 
13100 VEHCELLI 
Tel 0161/2386 
RAN TELECOMUNICAZIONI snc 
V.le Roma, 42 
28100 NOVARA 
Tel, 0321/457019 
PUGLIA 
EUROTECNICA srl 
Via Japlgia, 29 
74100 TARANTO 
Tel. 099/339875 
R.A,C. dl Franco Russo 
C.so Giannone, 91A 
71100 FOGGIA 
Tel, 0881/79054 
"Zero dB" s.n.c. 
Via Torino. 35 
71036 Lucora (FG) 
Tel. 0881/942172 
DITTA ELCO dl Narduccl Plelro 
Via Emanuele II. 39 
74023 GHOTTAGLIE (TA) 
Tel. 099/663190 
SICILIA 
CENTRO ELETTRONICO 
Viale Zecchtno, 151 
96100 SIHACUSA 
Tel. 0931/41130 
DIPHEL 
Via Solemi, 32 
91026 Mazara del Vallo 
Tel. 0923/941874 
ELCAR dl Cardlllo Vlncenzo 
Via P. Vasta. 114/116 
95024 Aclteale (CT) 
ELETTRONICA GAMMA 
dl Scandurra & Dlbella 
Via Risorgimento. 5 
96010 Macchla di Glarre (CT) 
Tel. 095/939136 
ELETTRONICA AGRO' 
Via Agrigenlo. 16/F 
90141 PALERMO 
Tel. 091/250705 
ELETTROSUD 
Via Duca D'Aosta, 111 
97019 Vlllorla (RG) 
Tel 0932/992511 
I.M.E.T. TELECOMUNICAZIONI 
Via Mifano, 14 
95128 CATANIA 
LATISOLE MARIO 
Via Mario Gori. 158 
93015 Nlsceml (CL) 
Tel. 0933/951829 

SARDEGNA 
HIVA GIOVANNA 
Via Montebello, 13 
07024 La Maddalena (SS) 
Tel. 0789/73736 
TOSCANA 
COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE LUCCHESI 
Via G, Puccini, 297 
55100 S. Anna (LU) 
Tel, 0583/55857 
C.P.E, ELETTRONICA s.a.s. 
Via S. Simone, 31 
(Ardenza) 
67100 LIVORNO 
Tel. 0586/50506 
ELECTRONIC MARKET srl 
Via della Pace, 18/A 
58100 GROSSETO 
Tel. 0664/411090 
MALPICI ALESSANDRO 
Via Del Bargeo. 6 
50135 FIRENZE 
Tel, 055/604030 
PETROCCHI Dr. Andrea Giovanni 
Via Lorenzelli, 5 
52100 AREZZO 
Tel 0575/354214 
SUN TRONIC SERVICE e.r.l. 
Via Enrico Guido Bocci, 45/53 
50141 FIRENZE 
Tel 055/411.758 
MATEX ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via Said, 33 
56025 Ponledera (PI) 
TRENTINO 
EL-DOM dl Zadra Elda 
Via Sulfragio. 10 
33100 THENTO 
Tel 0461/25370 
VENETO 

- A.P.L s.r.l. 
Via TombeUa. 35/A 
37135 VERONA 
Tel. 045/582633 
BECCARI ELETTRONICA 
Via Belluno. 45 
32032 Fellra (BL) 
Tel 0439/80518 
E.B. ELECTRONIC SYSTEMS 
dl E. Brancacclo 
Via Roma, 128/B 
35010 Vlgodarzer© (PD) 
Tel. 049/702018 
ELECTRONIC MARKET 
Via S Maria Maddalena. 11/A 
31046 Oderzo (TV) 
Tel. 0438/24258 
ERTES 
Via Unitd d ltalia, 154 
37132 San Mlchele Extra (VR) 
Tel. 045/973466 
MCE ELETTRONICA srl 
Via Dame, 9 
31029 Vlttorlo Venelo (TV) 
Tel. 0438/53600 
R.T.E. ELETTRONICA 
Via A. da Murano. 70 
35100 PADOVA 
Tel 049/605710 
SVIZZERA 
TERBA WATCH S.A. 
Via Dei Ploppi, 1 
6900 Lugano-Messagno 
Tel. 004-091-560302 



LISTING PREZZI DEI CIRCUITI STAMPATI 

ORIGINAL! ELEKTOR (EPS) E KIT* 

Per I'acquisto del maieriale indicato rivolgersi a uno del rivenditori elencati nella rubrica "CHI E DOVE" La vendita per corrispondenza viene 
eflettuata solo dai rivenditori indicall da una freccia (—). 
" I kit sono realizzati dalle dilte APL (Verona) e IBP (Cerea - VR). Essi comprendono i circuiti original! Elektor e i componenti elettronici come da 

schema eleltrico pubblicato nella rivista. II traslormatore 6 compreso solo se espressamenle menzionato. II pannello. se previsto, e sempre a 
parte. 

Prezzo Prezzo Codlce Deicrizlone Kit EPS 
ELEKTOR N" 1 - GIUGNO 1979 EPS 9453 GENERATORE Dl FUNZIONI SEMPLICI 

(compreso traslormatore) 87.000 10.800 9453/F Pannello per generatore 8.900 EPS 9466 ALIMENTATORE STABILIZZATO CON LM 317 STEEL 
(compreso Traslormatore piu Radiatore plir strumento) 68.000 5.800 

ELEKTOR N" 2/3 LUGLIO/AGOSTO 1979 
EPS 77101 AMPLIFICATORE AUDIO 4 W CON TDA 2002 (con 

radlotore) 11000 3.000 EPS 9525 INDICATORE Dl PICCO A LEO 14 900 5.100 
ELEKTOR N' 4 SETTEMBRE 1979 

EPS 9860 PPM; VOLTMETRO Dl PICCO LOGARITMICO AC 
(base) 10.800 6.000 

EPS 9817-1/2 VOLTMETRO A LED CON UAA 180 27.000 7 100 
* EPS 9952 SALDATORE A TEMPERATURA CONTROLLATA 

(completo di contenilore e suppodo per saldatore) 55.000 7.000 * Tesiata Saldante termostatata con punte 32.000 EPS 9970 OSCILLOGRAPHIC (ligure di Ussajousl SULL'OSCIL- 
LOSCOPIO 43.000 7.300 

ELEKTOR N" 6 NOVEMBRE 1979 
EPS 79075 MICROCOMPUTER BASIC 211 800 24.750 

ELEKTOR N" 7 DICEMBRE 1979 
EPS 79073 COMPUTER PRE TV GAMES a nc. 50.000 EPS 79073-1 AUMENTATORE TV GAMES a ric. 7.000 
EPS 79073-2 TASTIERA TV GAMES a ric. 10.800 
EPS 9906 ALIMENTATORE PER MICROCOMPUTER BASIC 56.200 EPS 9967 MODULATORE TV UHF-VHF 21 000 6 700 EPS 9985 SCHEDA 4 K RAM 40.000 

ELEKTOR N' 8 GENNAIO 1980 
EPS 79515 SINTONIA DIGITALE A TASTI 
EPS 9965 TASTtERA ASCII 
EPS 9966 ELEKTERMINAL 

ELEKTOR N" 9 FEBBRAIO 1980 
EPS 79036 ESTENSIONE DELLE PAGINE DELL'ELEKTERMINAL 
EPS 9978 RIVELATORE Dl PROSSIMITA' 

ELEKTOR N 10 MARZO 1980 
EPS 80021 - la/2a FREQUENZIMETRO SINTONIA DIGITALE 

ELEKTOR Nc 11 APHILE 1980 
EPS 80023a AMPLIFICATORE 60W CON OM 961 (con radlalorel 
EPS 80023b AMPLIFICATORE 30W CON OM 931 (con raOlalme) 

ELEKTOR N° 12 MAGGIO 1980 
EPS 79093 TIMER CONTROLLER PROGRAMMABILE (comotelol 

con TR 
ELEKTOR N* 13 GIUGNO 1980 

EPS 80086 TEMPORI22ATORE INTELUGENTE PER TERGICRl- 
STALLO EPS 80101 INDICATORE Dl TENSIONS DELLA 8ATTERIA 

ELEKTOR N" 14/15 LUGLIO/AGOSTO 1980 
EPS 78065 RIDUTTORE Dl LUCE A SENSOR 

ELEKTOR N0 16 SETTEMBRE 1980 
EPS 79033 QUIZ MASTER 
EPS 79513 VSWER METER (con slrumenlo) 
EPS 9945 CONSONANT (con irasformalOfO) 
EPS 9945F pannello Ironmle per CONSONANT 
EPS 80027 GENERATORE Dl COLORE 

ELEKTOR N" 17 OTTOBRE 1980 
EPS 80067 DIGISPLAY 

Plnza prova per DIGISPLAY EPS 80045 TERMOMETRO DIGITALE/TERMOSTATO 
EPS 79035 M1LLIVOLTMETRO CA E GENERATORE Dl SEGNALI 
EPS 9954 PRECONSONANT 

ELEKTOR Nc 18 NOVEMBRE 1980 
EPS 80060 COROSINT con TR 
EPS 80068*1/2 VOCODER BUS-BOARD 
EPS 80068-3 VOCODER FILTRI 
EPS 80068-4 VOCODER modulo I/O 
EPS 80068-5 VOCODER ALIMENTATORE (con Iraslormatore) 
EPS 80022 AMPLIFICATORE D'ANTENNA 

TASTIERA PER COROSINT 2.5 OTTAVE 
ELEKTOR N"1 20 GENNAIO 1981 

EPS 61002 OISSOLVENZA PROGRAMMABILE PER DIAPOSITIVE 
(Modificala) EPS 80050 INTERFACCIA PER CASSETTE MICROCOMPUTER 
BASIC (con clrcuito 
dl enlrata 801l2-2ed Eprom 27i6 

EPS 80112-1 MODULO Dl ESTENSIONE MEMORIA PER INTER- 
FACCIA CASSETTE 

ELEKTOR N0 21 FEBBRAIO 1981 
EPS 9968-1 TV SCOPIO (ampllllcatore di ingresso) 
EPS 9968-2 +3+4+ 
5 + F TV SCOPIO VERSIONS BASE 
EPS 9499 PORTA LUMINOSA A RAGGI INFRAROSSI (allmenla- 

lore) EPS 9862-1-2 PORTA LUMINOSA A RAGGI INFRAROSSI (Irasmelti- 
lore/ricevilore) 

ELEKTOR N" 23 APRILS 1981 
EPS 80085 AMPLIFICATORE PWM 
EPS 80089-1 JUNIOR COMPUTER (base) 
EPS 80089-2 DISPLAY 
EPS 80089-3 ALIMENTATORE per J,C. con TR 

ELEKTOR Nc 24 MAGGIO 1981 
EPS 9874 ELEKTORNADO (con radiaton) 
EPS 80069 SISTEMA INTERCOM 
EPS 80077 PROVA TRANSISTOR! Dl LUSSO (con traslormatore) 

* EPS 81124 INTELEKT 

55,000 
125 000 
235 000 

10.200 
26.000 
25 000 

Prezzo Prezzo Codlce Oescrlzlone Kll EPS 
ELEKTOR N" 25 GIUGNO 1981 

EPS 9897-1 EQUAUZZATORE PARAMETRICO: SEZIONE FILTRO 27 500 4 900 EPS 9897-2 EQUALI2ZATORE PARAMETRICO: SEZIONE TON! 30.500 4.900 EPS 80128 TRACClACURVE PER TRANSISTOR! 9000 2.500 TV SCOPIO verstone amphata 
EPS 9969-1 BASETTA MEMORIA 149700 4700 EPS 9969-2 CIRCUITO TRIGGER 22 000 4700 EPS 9969-3 BASE TEMPI Dl INGRESSO 20.000 4 700 

ELEKTOR N" 26/27 LUGLIO/AGOSTO 1981 
EPS 80505 AMPLIFICATORE A V-FET 40W 
EPS 80532 PRE AMPLIFICATORE STEREO DINAMlCO 
EPS 80543 AMPLIFICATORE STAMP 
EPS 80566 PROGRAMMATORE PER PROM 82S23 con TR 

ELEKTOR N" 28 SETTEMBRE 1981 

14 600 
13,000 
82 250 

EPS 81082 POTENZA BRUTA B500 EPS 81005 CAMPANELLO A SENSORE 16.500 3.000 EPS 81073 POSTER CHE DANZA (Basetta) con TR. 49.000 7.000 EPS 81073-P POSTER CHE DANZA 7.000 
EPS 81068 MINIMIXER STEREO con TR 135.000 36700 EPS 01085-1 IL GRANDE VU METER' verstone Base con TR 48.000 8 300 EPS 81085-2 IL GRANDE VU METER eslensione 240 V 68 000 8.600 

ELEKTOR N0 29 OTTOBRE 1981 
EPS 80120-a 8K RAM + 8K EPROM (con 2716) 228.000 
EPS 80120-b 8K RAM+16K EPROM (con 2732) 258.000 
EPS 81101-1-2 TEMPORIZ2ATORE Dl PROCESSO 51900 
EPS 81027-1-2 RIVELATORE Dl FONEMI SORDI E SONORI 109000 
EPS 01072 GENERATORE Dl RUMORE 43000 
EPS 80068-2 BUS BOARD (agglunllvo) 16.000 
EPS 81110 RIVELATORE Dl MOVIMENTO 47.800 

ELEKTOR N0 30 NOVEMBRE 1981 
EPS 00514 ALIMENTATORE PROFESSIONALE Dl PRECISIONE 

(completo dl iraslormatore e strumento) 149.000 EPS 81112 GENERATORE Dl EFFETTI SONORI (clrc. generale) 42.000 

46.000 
46.000 
12 700 
21 000 
10.700 
9.300 
7100 

6.000 
6.000 

22.000 ELEKTOR N" 31 DICEMBRE 1981 174 000 EPS 81013 ECONOMIZZATORE Dl CARBURANTE 28000 8.700 35.600 9.300 EPS 81142 SCRAMBLER 40.000 8,000 EPS 81117-1 HIGH-COM (Basetta Pnncipale) 175.000 93.000 
106.000 21.500 EPS 81117-2 HIGH-COM Allmentatore (con traslormatore) 30500 6.000 EPS 9860 HIGH-COM MISURATORE Dl PICCO 10.800 6.000 EPS 9817-1 2 HIGH-COM DISPLAY A LED 27 000 7 100 
65.000 EPS 9956/80512 OOPPIA DISSOLVENZA PER DIAPOSITIVE (coo Irasl.) 51.000 8.000 
59.000 ELEKTOR N" 32 GENNAIO 1982 

EPS 81173 BAROMETRO DIGITALE (circulto princlpale) con TR. 98.800 10.500 EPS 81135 ROGER-BLEEP 25 700 8.700 
99.000 EPS 81123 ACCOPPIATORE Dl TRANSISTORI 20.000 7.200 EPS 81094/1 ANALIZZATORE LOGICO (base) 156.000 ....... 

EPS 81094/2 ANALIZZATORE LOGICO (Entrata) 23.300 EPS 81094/3 ANALIZZATORE LOGICO (Memoria) 38 000 
54.000 9.900 EPS 81094/4 ANALIZZATORE LOGICO (Cutsori) 51.500 
26.000 5.300 EPS 81094/5 ANALIZZATORE LOGICO (Dysplay) 24.800    

EPS 80089/3 ANALIZZATORE LOGICO (Allmentatore con Irasl.) 49200 9.000 EPS 81143 ESTENSIONE DELLA MEMORIA DEL TV GAMES 256.300 82.700 
25.600 6,500 EPS 79017 GENERATORE Dl TRENI D'ONDA 43.200 13.000 

ELEKTOR N0 33 FEBBRAIO 1982 
15.900 4.300 EPS 81171 CONTAGIRI avanti - indleiro (con trasf.) 141.000 17.500 
25.300 3.500 EPS 01141 OSCILLOSCOPIO A MEMORIA per analizz. logico (con 
99.000 14.500 Irasformalore) 118.000 13.900 

11.500 EPS 81155 CONTROLLO DISCO LIGHTS (luct psichedeliche) con 
55.500 6.000 TR. 55.000 9 650 EPS 81105/01156 VOLTMETRO-FREQUENZIMETRO (con irasformalore) 110.000 20100 
19.900 7.500 ELEKTOR N0 34 MARZO 1982 
38.000 EPS 80133 TRANSVERTER PER 70 cm. —.— 42.000 
99.000 EPS 81594 SCHEDA AD INSERZIONE PROGRAMMAZIONE 
33.300 6.200 EPROM 2700 20,000 4.950 
18.000 7 000 EPS 82004 TIMER PER CAMERA OSCUFIA (con Irasformalore) 70.500 8.700 EPS 82009 AMPLIFICATORE TELEFONICO A INDUZIONE 21.800 4.700 EPS 02011 STRUMENTO A CRISTALU UOUIDI (per baromefro) 66.000 ....... 

108.000 66.500 EPS 82015 DISPLAY A LED 24.000 6.000 
60.000 25.000 EPS 82029 HIGH-BOOST (ampli-loni per chitarra) 28.000 8.600 
40.000 10.300 
59.000 9.000 ELEKTOR N 35 APRILE 19B2 
39 000 8.100 EPS 82006 OSCILLATORE SINUSOIDALE 58.000 8.300 

2.800 EPS 82020 MINI ORGANO POLIFONICO A 5 OTTAVE (con lastiera) 162.500 12.500 
59.000 ....... EPS 9968-5 MINI ORGANO Alimenlalore con Irasf. 24.000 5.600 EPS 82040 MODULO Dl MISURA DEI CONDENSATORI 36.000 7,200 

ELEKTOR N" 36 MAGGIO 1982 
160.000 19.900 EPS 82019 IPROM 61.000 6.000 EPS 82026 FREQUENZIMETRO DA 30 MHz (SENZA MODULO) 29.000 8.800 FM77T MODULO LCD per 82026 e 82028 95.000 
155.000 16700 EPS 82046 CARILLON ELETTRONICO 58.000 6.800 

25.500 5.400 ELEKTOR N0 37 - GIUGNO 1982 
EPS 82010 PROGRAMMATORE PER EPROM 2716/2732 108.000 19.000 EPS 02028 FREQUENZIMETRO A 150 MHz (con PROM program- 

20.500 5.000 male) 114.500 (senza modulo) 
101 500 EPS 82043 AMPLIFICATORE 10 W per i 70 cm 14300 EPS 82070 CARICATORE UNIVERSALE Dl BATTERIE Ni-Cd con 
23.800 10.600 TR. 49.500 8 200 
39.000 10.400 ELEKTOR N& 38/39 LUGLIO/AGOSTO 1982 

EPS 81570 PREAMPU HI-FI (con trasf.) 66.000 13.000 EPS 81515 INDICATORE Dl PICCO PER ALTOPARLANTI 9.950 4.500 
13.000 2.700 EPS 81523 GENEFIATORE CASUALE Dl NUMERI (per analtz. L) 30.500 7.500 

230.000 31.500 EPS 81577 BUFFER Dl INGRESSO (senza sensore per Analiz. L) 41 900 7.000 
29.000 6.000 EPS 81567 SENSORE 01 UMIDITA' (con sensore) 105.000 6.650 
49.200 13.000 EPS 01575 STRUMENTO DIGITALE UNIVERSALE 67.400 10.000 EPS 81541 DIAPASON AL QUARZO 34,000 5100 
54 000 12.500 ELEKTOR N" 40 SETTEMBRE 1982 

4.900 EPS 82069 TERMOSTATO PER CAMERA OSCUFtA con TR. 42 000 7.000 47.000 7.800 EPS 82027 SINTETIZZATORE VCO 96.000 13.200 19.000 EPS 82093 MINISCHEDA EPROM 39.700 4.900 



Oeicrlzlone 
Prozzo Prozzo 

Kll EPS 

EPS 82014/F 
EPS 82090 
EPS 82089-1 
EPS 80089-2 

PREAMPUFICATORE ARTIST (complelo) dl TH. e 
molla 
PANNELLO ADESIVO PER ARTIST 
TESTER PER RAM 2114 (CON ZOCCOLO FORZA 
ZERO) 
AMPU HI-FI MONO 100 W 
ALIMENTATORE PER 82089-1 

ELEKTOH N" 41 OTTOBRE 1982 
EPS 82077 SQUELCH AUTOMATICO 
EPS 82031 SINTETIZZATORE: VCF/VCA 
EPS 82066 GENERA TORE Dl FISCHIO DEL VENTO 
EPS 82080 RIDUTTORE Dl RUMORS (DNR) sonz.a lillro 
EPS 82017 SCHEDA 16K FIAM DINAMICA 
EPS 82122 RICEVITORE IN SSB PER OC 

ELEKTOR Nu 42 NOVEMBRE 1982 
EPS 82032 SINTETIZZATORE' MODULO ADSR DOPPIO EPS 82033 SINTETIZZATORE MODULO LFO/NOISE 
EPS 81170-'-2 OROLOGIO A MICROPROCESSORE con TR 
EPS 82138 STARTER PER LAMPADE FLUO 

ELEKTOR N" 43 DICEMBRE 1982 
EPS 9729-1 SINTETIZZATORE: MODULO COM 
EPS 82078 SINTETIZZATORE; ALIMENTATORE (con Uasf.) 

TV GAMES: 
EPS 82558-1 BUS ESTENSIONE EPROM 
EPS 82558-2a EPROM 2716 PER TV GAMES 
EPS 82558-2b EPROM 2732 PER TV GAMES 

* EPS 82121 OROLOGIO PARLANTE 
EPS 82128 VARIATORE Dl LUMINOSITA" PER LAMPADE FLUO- RESCENTI 
EPS 82091 ANTIFURTO PER AUTO 

24.000 92.000 
21.000 
69000 

112.000 

94 000 
64 000 

210000 
10.500 

44.000 
49.000 
52.000 

140.000 
160.000 
165.000 
32.000 
28.000 

36 000 
6.200 
5800 
7 800 
7 500 

5.650 
12 750 

6.000 
10.900 
14.800 
15000 

12.650 
11.750 
21.500 

5.000 

12,100 
11 000 
15,500 
9.000 
9.000 

11.500 
6.000 
8 000 

ELEKTOR N" 44 GENNAIO 1983 TASTIERA POLIFONICA DIGITALE: 
* Kimbler-Allen 
* Tastlera nuda 3 ottave. 155.000 
* Tasliera nuda 4 ottave; 188.000 
* Tasliera nuda 5 ottave: 215.000 * Contaltl in oro per tasli KA- 

Devialore (per pianoforte) 2.800 
* 2 Contafti dl lavoro (Polilonico) 3.500 
* TASTIERA KA 5 OTTAVE COMPLETA(CONTATTI + 
8 MODULI 82106) 490.000 * TASTIERA FATAR 5 OTTAVE (completa dl 8 moduli 

* EPS 82106 KA 
anlirimbalzo per 
Falar e contaUi a molle dorali) 

Modulo anlirimbalzo con contain per KA 
276.000 
37 000 

Prezzo Prezzo Codice Descrizlone Kit EPS 
* EPS 82106 F Modulo anlirimbalzo con molle e astine per Falar 25.000 8.500 * EPS 82107 CIRCUITO Dl INTERFACCIA 105.000 17.000 * EPS 82108 CIRCUITO Dl ACCORDO 41.000 10.500 EPS 82105 SCHEDA CPU Z 80 A 190.000 25500 EPS 82131 RELAIS ALLO STATO SOLIDO 16.000 5 500 EPS 82146 RIVELATORE Dl GAS 64.500 7.000 EPS 82147-1 SISTEMA TELEFONICO INTERNI: Postazione 9.500 EPS 82147-2 SISTEMA TELEFONICO INTERNI: Alimentazione 4.900 EPS 82577 TESTER TRIFASE (mdicalore del senso di rolazlone) 31.500 9.200 
ELEKTOR H" 45 FEBBRAIO 1903 

EPS ,82156 TERMOMETRO A CRISTALLI UQUIDI isenza contem- 
lore) 98.000 6,700 EPS 82161-1 CONVERTITORE Ol BANOA per nceviton SSB< 14 
MHz 6.400 EPS 82161-2 CONVERTITORE 01 BANDA per nceviton SSB> 14 
MHz 7.200 EPS 82110 BUS PER TASTIERA POLIFONICA 10.100 Connettore din 21 poli lemmina per Bus 2.100 EPS 82144-1-2 ANTENNA ATTIVA (con alimenlalore) 53.000 9.500 

ELEKTOR N' 46 MARZO 1983 
AMPLIAMENTO DEL JUNIOR COMPUTER; EPS 81033-1 schcda di mtertaccia 230.000 63.000 EPS 81033-2 Alimenlalore (ampliamento per 80069-3) con TR. 67.000 5.100 EPS 81033-3 Mimmodulo aggiunlivo J.C. 10.400 4.600 EPS 82172 Cerbero (anlifurto programmabile) f i richlesia 8400 COMPUTER PER CAMERA OSCURA EPS 81170-1 Scheda CPU 149.000 14 000 EPS 82141-1 Tasliera 13.600 EPS 82141-2 Inlertaccia per tasbera 19.000 7 400 EPS 82142-3 Modulo per display 29.900 7.800 EPS 82157 ILLUMINAZIONE PER FERROMODELLI con TR. 84,900 12.000 

ELEKTOR N" 47 - APRILE 1983 
EPS 82180 CRESCENDO AMPU 140 W HI-FI A V MOS-FET 119.000 15.300 EPS 82178 AUMENTATORE 35V/3A DA LABORATORIO con trasl. 

Slrumenti radiator) 176.000 14 300 EPS 82159 INTERFACCIA PER FLOPPY DISK 15 600 EPS 82167 ACGORDATORE PER CHITARRA a rlc, 7.600 EPS 82142/1/2/3 FOTOMETRO TERMOMETRO E TEMPORIZZATORE 
PER IL COMPUTER PER CAMERA OSCURA 89.000 17.300 EPS 82162/9823 IONIZZATORE PER AUTO 18.500 

ELEKTOR N" 48 - MAGGIO 1983 
EPS 83002 3 A PER COMPUTER CON TRASF E RADIATORE 54.300 5.650 EPS 83006 MILLI-OHMMETRO (SENZA STRUMENTO) 32.400 5.850 EPS 83008 TEMPORIZZATORE E PROTEZIONE CC PER CRE- 

SCENDO 48000 9200 

TUTTI GLI EPS SEGUENTI ED I RELATIVI KIT SONO DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE A PREZZI SPECIALI 
RIVISTA N" 1): 78041; 234; 9743; 452379831 ;1453; 9765. 1471. 
RIVISTA N0 2/3): HB 11; HB 12, HB 13; HB 14. HD4; 77059; 9398/9399. 
RIVISTA N" 4): 9797; 9827. 9927; 
RIVISTA N0 5): 9344-1-2-3; 9948. 9491. 
RIVISTA N" 6); 9401; 9973: 79005; 9751; 9755-1-2, 9325. 9973 
RIVISTA N" 7) 79006: 9906. 
RIVISTA N0 8): 9984; 9985; 9988; RIVISTA N0 9) 79077; 79082. 79087. 79088-1-2-3, 79095; 79514; 78003. 
RIVISTA N0 10); 79019. 79040. 9753; 9913-1-2; 80016: 
RIVISTA N" 11) 79039: 79070. 79071. 79650; 

RIVISTA Nc 12). 80009; 80031, 79024, 
RIVISTA N" 13): 80018-1-2; 80097: 80102; 80109; 80084. 80096; 
RIVISTA N0 14/15) 79517; 79505: 79114; 79509: 
RIVISTA N0 16): 9950-1-2-3; 
RIVISTA N" 18): 9955/9956 
RIVISTA N0 19): 9423. 9368 
RIVISTA N" 20). 9914, 9915 

9329:9369. 9192: 80065:80019; 
9981. 9979; 

RIVISTA N" 21) 78053; 9840: 
RIVISTA N" 22): 81047; 81051; 81049; 81043; 81044; 81042; 81048; 
RIVISTA N0 25); 9932; 80502: 

RIVISTA N" 26/27). 80506; 80515-1-2-. 80516; 80071/80145 
RIVISTA N0 28): 81012; 
RIVISTA N0 31): 81024. 
RIVISTA N0 35): 81029; 81128. 81130. 81158. 
RIVISTA Nu 36) 82041. 
RIVISTA N" 37); 82039-1-2 
RIVISTA N" 38/39): 81545: 81525: 81506: 
RIVISTA N0 40); 82081: 
RIVISTA N0 42): 82116; 82094; 82092; 
RIVISTA N8 43): 82133; 

SERVIZIO ESS 

SOFTWARE 

Dlachl 45 girl con programma per microprocettore 
* ESS 002 (DISCO 45 giri) SC/MP con meiodia dl Natale 
* ESS 004 (DISCO 45 glrl| NIBL-E 

ESS 005 (DISCO 45 gin) PER SC/MP; Luna, battaglia navaie. giornale luminoso, 
biorllmo, programma d'analtsi. disassembler 

Cassette con programma per microprocesaore 
* ESS 007 (CASSETTA) 

ESS OOB (CASSETTA) 
* ESS 009 (CASSETTA) 

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

9000 
9000 

23.000 
10.000 
31.000 

-ATTENZIONE- 
II codice riportato nell'elenco del kit, deve essere Indicato nell'or- 
dinazione. 
Tale codice dovrS essere preceduloda unadelle seguenli sigledi 
riconoscimenlo (relalivamenle a old ohe si vorri acquislare); 
E = Kit (scatola di montaggio). 
EP = Kit premontall. (+ 30%). 
Se il codice non sarS precedulo da quesle sigle, si inlendera 
I'ordine per II solo circuilo slampalo (EPS), 
I Kits, gll EPS e il software preceduli da asterisco sono fornili 
secondo disponibilitS. 

SERVIZIO PROM-EPROM PRE-PROGRAMMATE 
500 ELBUG IN VERSIONE ORIGINALE 3xMM 5204Q L. 35.000 510 FREOUENZIMETRO 150 MHz 2x82S23 PROM L 30 000 
501 ELBUG 11° VERSIONE SC/MP 3xMM 52040 L 35 000 511 PROGRAMMA DISASSEMBLER PER JUNIOR C SU EPROM 
502 PROGRAMMA Dl ROUTINE PER NIBL COMPUTER L 20.000 PROGRAMMA 
503 JUNIOR-MONITOR 1x2708 L. 20 000 512 EPROM PER OROLOGIO A pP (81170-1-2) L 25.000 
504 LUCI DA SOFITTO 1 x2708 L 20 000 514 EPROM PROGRAMMATA PER CAMERA OSCURA (82141-2-3) L 25.000 
505 PROGRAMMA PER INTELEKT 2x2716 L 50.000 515 SOFTWARE DOS L 30 000 
506 MONITOR PER JUNIOR C. 1x2716 EPROM L 25.000 2716/2732 PROGRAMMATO IN ESADECIMALE 1x2716 EPROM L 28.000 
507-N MONITOR Dl STAMPA PER JUNIOR C. PME 1x2716 EPROM L 25.000 79073 TV GAMES EPROM 2716 MONITOR L 30 000 
508 PROGRAMMA D'INDIRIZZO BUS PER JUNIOR C. 1x82S23 9966 ELEKTERMINAL - PROM CON PROGRAMMA 71301 

PROM L 20.000 E 1-0 PER ELEKTERMINAL L 30.000 
509 DINAMICA Dl PROCESSO PER JUNIOR C 1x2716 EPROM L 25.000 9966 ELEKTERMINAL - EPROM 2716 MINUSCOLE-MAIUSCOLE L. 35.000 

TAGLIANDO D'ORDINE EPS-ESS-KIT da inviare a uno del punli di dlstrlbuzlone elencati sulla rlvista e contrassegnato dalla freccia (—) 
Nome Cog no me 

M M M M M 1 M M 1 M M 1 M 1 M M 1 M 
Indirizzo 
1 1 . 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 11111 II 
Cap Cilia Provlncla 
1 i INI 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II M 1 1 1 1 1 1 1 
Codice Fiscal# (indispentabiie per le aziende ) 
I   i i i i i i i i i i 
Invlateml il seguente malertale. pagher6 al postlno I'lmporto relellvo • tpeie dl apedlzlone. 

Codice OuantIM Codlca QuantIM Codice QuantIM Codlca QuantIM 
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IL PLASMA ILLUMINA UNO 
SCHERMO PIATTO DA 14 
POLLICI 

Di Alois Schauer, Siemens AG, 
Monaco di Baviera 

Indirizzamento a matrice di una 
scarica continua in un gas che 
matte a disposizione luminanza e 
risoluzione tali da rivaleggiare 
con i terminali muniti di tubo a 
raggi catodici. 

Un plasma che serve da generatore di 
elettroni inveee che da elemento 
luminescente e il segrelo che sta alia 
base dei display a grande pannello 
piatto, che hanno una luminanza ed una 
risoluzione paragonabile a quella dei 
cinescopi. La nuova tecnologia possiede 
anche un altro grande vantaggio sui 
convenzionali display rossi a plasma: 
poiche funziona per eccitazione di uno 
schermo a fosfori come un normale 
tubo a raggi catodici, puo fornire una 
vasta gamma di colori. 
La maggior parte dei display a pannello 
piatto erano destinati ad applicazioni 
che richiedevano la rappresentazione di 
un numero relativamente ridotto di 
informazioni, fino a circa 10 alia quarta 
elementi d'immagine. Alcuni progressi 
sono stati fatti con i pannelli piatti per 
applicazioni di media scala (da 10 alia 
quarta a 10 alia 5 pixel). Poche 

tecnologie alidi fuori di questa sono 
state pero in grado di offrire risoluzioni 
di 10 alia quinta - 10 alia sesta pixel 
senza compromettere almeno uno dei 
diversi parametri di visualizzazione, 
come la luminanza. il rendimenlo, la 
risoluzione, il colore o le dimensioni, 
Questo pannello piatto a scarica nel 
plasma dispone di uno schermo da 14 
pollici in diagonale che comprime la 
sorgente di elettroni, gli elettrodi di 
controllo, e lo schermo a fosfori enlro 
un involucro spesso 6 cm (figura 1), che 
ha le medesime prestazioni di un tubo a 
raggi catodici. Questo articolo presenta 
uno studio di praticabilila ed e il 
risultato di un grande lavoro di gruppo 
che ha avuto contributi incalcolabili da 
parte di molti reparti della Siemens. 
Sia il cinescopio che il display a plasma 
operano grazie all'eccitazione di 
sostanze fluorescenti da parte degli 
elettroni. Tuttavia, menlre i cinescopi 
convenzionali necessitano di una 
tensione di circa 20 kV per accelerare 
gli elettroni provenienti da un catodo 
riscaldato, questo display necessita di 
soli 4 kV circa, per estrarre gli elettroni 
da una scarica continua in c.c. nel 
plasma che si trova tra la piastra 
catodica posteriore e le griglie anodiche 
disposte sulla piastra di controllo. 
Inoltre, con I'impiego di questa tensione 
piu bassa. il pannello piatto non genera 
praticamente i dannosi raggi X, come 
avviene per i monitor a cinescopio. 
Adeguarsi alle prestazioni di una 
tecnologia gia matura come quella dei 
tubi a raggi catodici non 6 un compilo 
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facile. Per la prima volta, pero, uno 
schermo piatto da 14 pollici, in grado di 
visualizzare 2.240 caratleri, corrisponde 
a questi requisiti (vedi labella), II 
rapporto di contrasto, che e di 25:1, 
garantisce una buona separazione tra le 
zone chiare e le zone scure, necessaria 
per una buona leggibilita del testo 
visualizzato. In pratica, poiche ciascuno 
dei 322.560 singoli pixel pub essere 
individualmente indirizzato, sono 
possibili immagine grafiche arbitrarie, 
grazie alia risoluzione di questo 
pannello, che e di 3,1 punti per mm in 
senso orizzontale e di 2,5 punti per mm 
in senso verticale, 
Molti tentativi sono stati fatti nei 
laboratori di ricerca di lutto il mondo, 
allo scopo di utilizzare la luce 
ultravioletta proveniente dalla scarica 
in gas rarefatti per eccitare i fosfori di 
un pannello piatto. Tutti questi tentativi 
sono falliti perche i rendimenti luminosi 
ottenuti erano eccessivamente ridotti 
(circa 0,1 lumen per watt). Viceversa, 
con i fosfori eccitati da elettroni, il 
rendimento 6 di 6 Im/W, e cio permette 
di ridurre il consume a soli 20 W per 
I'intero pannello, compreso il circuito di 
pilotaggio. L'aggiornamento del 
pannello ad una frequenza di 80 Hz 
elimina lo sfarfallio spesso osservato 
alle frequenze inferiori. 
Oltre a possedere i vanlaggi 
dell'elevata frequenza di quadro e di 
flessibilita ergonomica, dovuta al 
piccolo spessore, il progetto del 
pannello migliora I'aspetto dei caralteri 
e delle immagini sullo schermo. Poichb 
questa tecnologia impiega fasci 
elettronici mollo corti, I'immagine 
risulta bene a fuoco sull'intera 
superficie dello schermo. I margini e 
gli angoli sono altrettanto a fuoco del 
centro dello schermo. anche alia 
massima brillanlezza. I lunghi percorsi 
liberi degli elettroni nei normali tubi a 
raggi catodici danno invece 
all'immagine il tempo per sfocarsi 
grazie alia vicendevole repulsione 
elettrostatica tra gli elettroni stessi. 
Un ulteriore vantaggio, in questa era di 
elaborazione digitale dei segnali, 
consiste nel fatto che 1'indirizzamento a 
matrice dei segnali di pilotaggio del 
pannello e digitale. Non c'e quindi 
necessita di conversione 
digitale/analogica dell'informazione 
che dovra essere visualizzata. 
Una volta estratti dal plasma, gli 
elettroni attraversano la placca di 
controllo passando per i fori che si 
trovano ad ogni intersezione di una riga 
con una colonna. II controllo del 
potenziale applicato a queste 
intersezioni permette la regolazione 
della corrente totale di elettroni che 
fluisce attraverso ciascun foro: 
mediante questo controllo puo essere 
ottenuta una scala dei grigi, cioe una 
graduazione deU'intensita di eccitazione 
dei fosfori. Dopo aver attraversato la 
placca di controllo, gli elettroni 
vengono accelerati a circa 4 kV per 

Involucro di vetro 
Placca 
di controllo 

Elettroni 

Scarica nel gas 

Catodo 
(- 200 V) 

'O 
O 

0 

K 

Schermo 
di fosfori 

Elettrodo 
di accelerazione (4 kV) 

Righ.e 
(+10V-,.+ 60 V, 
anodo) 

Cornice di spaziatori 
in vetro 

Colonne 
(0 V...+ 50 V) 

Figura 1. Struttura sotllle. La corrente dl elettroni estratti da una scarica continua nel plasma llulsce 
attraverso tori prallcatl nella placca dl controllo, per andare ad eccitare I loslorl del display piatto. La 
tensione anodlca sarfi di soli 4 kV, contrarlamente al 20 kV necessarl con I tubi a raggi catodici. 
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Flgura 2. Llvelll dl lumlnosllA. Modulsndo la durata degll Impulsl dl pllolagglo, wlene controllato II llusso 
lotale dl elettronl che colplsce lo schermo dl losforl, otlenendo dlversl gradl dl InlensllA. Le Inlormazlonl 
per (utte le colonne vengono caricale slmuitaneamenle per ciascuna rlga altlvata. 
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vengono mantenute ad una tensione di 
10 V per fornire una brillantezza 
uniforme. 
11 contenuto di informazioni di una riga 
e inserito in modo seriale nel circuito di 
pilotaggio delle colonne. Circuili latch 
in parallelo su ciascuna colonna 
controllano gli stadi pilota che 
commutano le colonne della riga degli 
indirizzi tra 50 V per rilluminazione 
totale e 0 V per lo spegnimento. In 
pratica I'indirizzamento delle colonne e 
suddiviso in due meta. II carico delle 
due meta viene effettuato mediante 
registri a scorrimento separati: in 
questo modo la frequenza di clock e la 
meta di quella necessaria in assenza di 
questa suddivisione. 

fornire loro energia sufficiente ad 
eccitare i fosfori ad un livello elevato di 
luminanza. Poiche questa eccitazione 
elettronica dei fosfori nel display a 
pannello piatto e la medesima dei 
cinescopi, potranno essere impiegate le 
stesse tecniche per creare immagini 
colorate. Invece di rivestire la 
superficie interna dello schermo con 
fosfori monocromi. potranno essere 
applicati punti di fosfori rossi, verdi e 
blu, in modo da produrre immagini 
policrome. 
Mantenendo una scarica conlinua nel 
gas tra la placca ed il catodo, la 
fornitura di elettroni risulta istantanea. 
Questa scarica non deve perd avere la 
possibilita di sconfinare tra la placca e 
10 schermo, che in tale caso rimarrebbe 
uniformemente illuminato, 
11 segrelo del confinamento della 
scarica nel plasma pud essere trovato 
nella legge di Paschen, la quale 
afferma che il potenziale di scarica di 
un gas e proporzionale alia sua 
pressione ed alia separazione tra anodo 
e catodo. Per quanto la pressione del 
gas nelle due regioni debba essere la 
stessa a causa della costruzione del 
display, I'effetlo potra essere ottenuto 
giocando sulle distanze critiche tra gli 
elettrodi. Le distanze di 1 mm tra lo 
schermo a fosfori e la placca di 
controllo, e di 25 mm tra la placca di 
controllo ed il catodo si sono dimoslrate 
ottimali per una pressione del gas 
dell'ordine di 1 millibar (vedi il 
paragrafo conclusive "applicazioni 
della legge di Paschen"), 
Sia nei tubi a raggi catodici che nei 
display piatti a fosfori eccitati, i pixel 
sono altivati in sequenza ad una 
velocita sufficiente a far apparire 
1'immagine completa, grazie alia 
persistenza sulla retina. In un 

w 

cinescopio i diversi punti sono eccitati 
uno dopo I'altro. mentre in questo 
progetto di pannello piatto, i pixel 
vengono eccitati una fila alia volta. 
Nel pannello piatto monocromo per 
visualizzazione di testi, i pixel sono 
disposti su 448 righe e 720 colonne. II 
circuito di pilotaggio delle righe, un 
registro a scorrimento con uscite in 
parallelo che pilotano una serie di 
transistori. attiva in sequenza le righe. 
Per attivare una riga sono necessari 
solo 60 V, mentre le righe bloccate 

selektor 

Controllo ad impulsi 

II periodo di tempo nel quale la tensione 
positiva e applicata al foro prescelto 
della piastra di controllo determina il 
flusso totale di elettroni atlraverso ad 
esso. L'ottenimento di diverse 
gradazioni di luminosita diventa percid 
una mera questione di modulazione 
della durata deU'impulso di 
indirizzamento delle colonne (figura 2). 
Per quanto la tensione di pilotaggio alia 
placca di controllo possa essere 
modulata per variare i livelli 
d'intensita. questo tipo di modulazione 
garantisce una brillantezza piu 
uniforme. In pratica, la relazione tra 
corrente (brillantezza) e tensione non e 
proprio identica nei diversi pixel. 
Questa differenza, anche se piccola, 
provoca modulazioni della tensione di 
controllo che hanno come risultato 
correnti diverse nei diversi pixel ad una 
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Figura 3. Comportamento dei pixel. Quando in un pannello pialto viene usata una tensione dl controllo 
9 relallvamenle bassa V,. ci saranno correnti e livelli dl lumlnoslti diversi (qui le curve sono leggermenle 

esagerale). Una tensione magglore Vi garantisce una corrente plii uniforme I edl conseguenza anche la 
brillantezza sara plii uniforme. 
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determinala tensione fissa di controllo 
(vedi figura 3). Questa diversita 
potrebbe provocare illuminazione non 
uniforme nelle diverse zone 
deU'immagine. 
Per fortuna. pero, nei punti delle curve 
a massima tensione, le differenze tra le 
diverse curve sono molto piii piccole: 
con la modulazione di durata d'impulso, 
il display viene pilolalo in questa 
regione. Poiche i livelli di correnle sono 
pressoche identici. I'immagine 
risultante ha una brillantezza quasi 
uniforme sull'inlera sua area. 
Questo campo delle tension! di controllo 
fornisce inoltre il grado ottimale di 
luminosita e contrasto. Altrettanto bene 
potranno essere mantenute a 0 V le 
righe bloccate. Ancora, per ottenere la 
differenza di 50 V potrebbe essere 
necessario lavorare con le tension! di 
pilolaggio dei pixel in un settore meno 
favorevole delle loro curve 
caratteristiche, 
Speciali circuiti integrati. che 
impiegano la tecnologia MOS a doppio 
impianto (Dimos), elaborano gli 
impulsi a 50 V alia frequenza 
necessaria per la corretta costruzione 
deU'immagine (13,6 MHz per frequenza 
di quadro di 80 Hz). Questi circuiti 
integrati. forniti in involucri quad-in- 
line a 48 piedini larghi solo 32 mm. sono 
montati su pellicola capton metallizzata 
e collegati ai conduttori della placca di 
controllo. Questa tecnica permette di 
disporre tutti i circuiti di pilotaggio, che 
non siano quelli di controllo e gli 
alimentatori, intorno al pannello 
visualizzatore. 
La struttura compatta ha come 
risultato un progetto completamente 
nuovo delle apparecchiature: terminal! 
con il display montato alia parete od 
appesi ad un supporto a doppio cardine. 
Questo tipo di costruzione soddisfa alle 
necessita ergonomiche delle moderne 
apparecchiature da ufficio, perche 

ciascun operatore sara in grado di 
regolare secondo le sue preferenze 
I'altezza e I'inclinazione del display. Le 
lamentele degli operatori dei terminali 
dali, riguardanti affaticamenlo degli 
occhi e delle spalle, non sono per la 
maggior parte causate dalle proprieta 
ottiche dello schermo, ma dal fatto che 
i monitor equipaggiati con cinescopi 
sono grandi e mal concepiti, e non 
possono essere adattati alle necessita 
individual!. 

Applicazioni della legge 
di Paschen 

II potenziale di scarica tra due eletlrodi 
piani paralleli in un gas e proporzionale 
al prodotto della pressione del gas per 
la distanza tra gli elettrodi. 
Perche un display a scarica nel plasma 
possa trarre profitto dalla relazione 
espressa nella legge di Paschen, i 
progettisti hanno dovuto esercitare it 
loro ingegno tecnico. La legge in se e 
semplice : per un particolare gas esiste 
una relazione fissa tra tensione di 
scarica, distanza tra gli elettrodi e 
pressione (vedi figura 4). 
Per valori molto piccoli del prodotto tra 
pressione e distanza (p x d). la tensione 
di accensione e elevata. Poiche la 
pressione del gas 6 la medesima nelle 
due camere, la tensione di scarica 
potra essere controllata variando la 
distanza. Nel nostro pannello piano, la 
distanza di 1 mm nella camera di 
accelerazione e talmente piceola che la 
scarica nel gas non pub aver luogo, 
neppure quando la tensione, arriva a 4 
kV: una scarica in questa camera 
provocherebbe un flusso incontrollato di 
elettroni sull'intero schermo. D'altra 
parte, la distanza di 25 mm della 
camera di scarica permettera che 
questa avvenga. 

w 
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Pressione del gas per distanza 
tra gli elettrodi 

1 primi lentativi di costruire display 
basati sulla legge di Paschen 
prevedevano I'uso di celle di scarica 
separate, delimitate da spaziatori per 
ciascun elemento deU'immagine. Se in 
questo display fosse stato usato un 
simile sistema costruttivo, lo schermo 
sarebbe risultato piutlosto 
ingombrante, in quanto le celle 
sarebbero state piii di 300.000. 
Inoltre. poiche piii elettroni significano 
un'immagine piii brillante, la tendenza 
e di fare la camera di scarica con il 
volume piii grande possibile, in modo 
che gli elettroni possano essere estratti 
da un "serbatoio" delle maggiori 
dimensioni possibili. La suddivisione 
della regione della scarica nel gas in 
celle separate diminuisce il volume, 
riducendo il numero di elettroni e di 
conseguenza la brillantezza 
deU'immagine. 

Tratlo da: Electronics/December 15. 1982 

CARATTERISTICHE DEI PANNELLI PIATTI 

Numero dei caratteri 2.240 
Righe di caratteri 28 
Colonne di caratteri 80 
Matrice del campo dei caratteri 9 x 16 
Carattere maiuscolo 7x9 
Righe 448 
Colonne 720 
Elementi d'immagine 322.560 
Raster 0,40 x 0,32 mnr 
Area attiva del display 230 x 179 mm2 

Dimensioni esterne 320 x 257 mm2 

Spessore del display 6 cm 
Luminanza 200 cd/m2 

Rapporto di contrasto 20:1 
Livelli intermedi di luminosita 2 
Rendimento 6 Im/W 
Tension! 250 V, 4 kV 
Potenza assorbita (compreso pilotaggio) 20 W 
Frequenza di quadro 80 Hz 
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La destinazione classica di un 
microcomputer 6 di svolgere, 
mediante un programma, funzioni di 
controllo che altrimenti 
richiederebbero una notevole quantity 
di hardware. I computer sono 
impiegatt gia da un po di tempo nel 
pilotaggio dei "ver!" semafori; ecco 
ora un'opportunitd di utilizzare il 
Junior Computer per la medesima 
applicazione miniaturizzata. 

OCED- 

OOD- 

O-CED- 
'A1 
OOE3- 

O-l h 

'AO 
OH i- 

TJ 

-4 

-0— 

r * 

L3 
H0- 

-0— 

-0— 

I 
i 
I 

?; 

L> . L3-l?V/50n.A I 
I 

11 .17 = BC 517/MPSA13 
^=1N4148 

"(0) 

sistema di controllo 

per semafori... 

L'hardware potra essere facilmenle 
costruito su una piccola basetta preforata, 
che potrS essere montala vicino al 
connettore delle porte. I due semafori sono 
collegati traraite due linee di controllo a Ire 
fill. La tensione di alimentazione posiliva 
potra essere prelevata dal condensatore di 
filtro C5 dell'alimenlalore del Junior 
Computer, E adatta allo scopo anche 
qualsiasi altra alimentazione a 12 V non 
stabilizzata. Lampadine a tension! diverse 
ricbiederanno naturalmente di variare la 
tensione di alimentazione. I costrultori che 
desiderano usare i LED per i semafori 
dovranno congiungere tra loro gli anodi dei 
diversi LED e poi collegarli alia tensione di 
alimentazione posiliva tramite una 
resistenza comune di limitazione. Ad una 
tensione di 12 V e con una corrente di 60 mA 
(10 mA per ciascun LED), il valore della 
resistenza dovra essere di 200 fi/1 W, 
Volendo che la luce emessa dai LED 
rimanga oostante con piu di un LED acceso, 
dovra essere collegala una resistenza di 
limitazione di lk2, 1/2 W in serie a ciascun 
LED. 

Come avviene con tutti gli altri circuit! che 
richiedono quantita minime di hardware, 
questo arlicolo dara soltanto alcuni 
particolari costruttivi. La figura 1 mostra gli 
stadi di controllo per un tolale di 6 lampade 
suddivise Ira due semafori. insierae ai 
cablaggi ed alia matrice di diodi, che 
esercita anche una funzione protettiva. I due 
semafori sono controllati dal programma il 
cui lislato in Assembler appare in tabella 1. 
II listalo Assembler permelle di spiegare 
meglio il programma. Partendo 
dall'indirizzo 0200, il computer inizia a 
"scalare" un livello logico "1" (che 
corrisponde ad un livello logico "0" ai 
colleilori dei transistori pilota Darligton) da 
PAl a PAD. tramite PA5. II ciclo dei 
semafori e il seguente; 
semaforo 1 - rosso, semaforo 2 - giallo (per 2 
secondi); semaforo 1 - rosso/giallo. 
semaforo 2 - rosso; semaforo 1 - verde. 
semaforo 2 - rosso (per 10 secondi); 
semaforo 1 - giallo. semaforo 2 - rosso; 
semaforo 1 - rosso, semaforo 2 - rosso/giallo 
(per 2 secondi); semaforo 1 - rosso, 
semaforo 2 - verde (per 10 secondi). 

D. Herzberg 

...con il Junior 

Computer 
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JUNIOR'S ASSEMBLER 

a 

Si 

\ 

0010: 0200 ORG S0200 
0020; 
0030: 
0040: SIMULAZIONE 01 LUCI SEMAFORICHE CON 11 JUNIOR COMPUTER 
0050: 
0060: 
0070; PROGRAMMA 01 DIETER HEH2BERG BERLINO 
0080; 
0090: OEFINIZIONE DEGU INDIRIZZI 
0100: 
0110: 0200 PA * S1A80 REGISTRO DATI PORTA A 
0120: 0200 PADD * S1A81 DIHEZIONE DATI PORTA A 
0130: 
0140; 0200 TIMERD • S1A97 
0150; 0200 END * S1A85 
0160; 
0170; 
0180; 0200 A9 7F START LDAIM S7F INIZ1AUZZAZI0NE PORTA A 
0190; 0202 8D 81 1A STA PADD 
0200: 
0210: 0205 A 0 02 LOOP LDVIM 502 CONTATORE AO ANELLO 
0220: 0207 8C 80 1A STY PA INIZIA CON LA FASE 1 = Al R0SS0M2 GIALLO 
0230: 
0240: 020A 20 2F 02 NEXT JSR SHORT ATTENDE DUE SECONDIIFASE 1 •' 21 
0250: 020D 0E 80 1A ASL PA FASE 2 + 3 
0260; 0210 88 DEY 
0270: 0211 D0 F7 BNE NEXT 
0280: 0213 20 2C 02 JSR LONG ATTENDE 10 SECONDI ALLA FASE 3 
0290: 0216 A0 02 LDYIM 502 FASE 4 + S 
0300: 
0310: 0218 0E 80 1A NEXTA ASL PA 
0320: 021B 20 2F 02 JSR SHORT ATTENDE 2 SECONDI IFASE A + 51 
0330; 021E 88 DEY 
0340: 021F D0 F7 BNE NEXTA 
0350: 0221 A9 01 LDAIM 501 FASE 6 = FASE 1 
0360; 0223 Bf 80 1A STA PA 
0370: 0226 20 2C 02 JSR LONG ATTENDE 10 SECONDI ALLA FASE 1 
0388: 0229 4C 05 02 JMP LOOP 
0390: 
0400; 
0410: 022C A2 28 LONG LDXIM 528 RITAHOO 01 10 SECONDI 
0420; 022E 2C = S2C 
0430: 
0440: 022F A2 08 SHORT LDXIM 508 RITARDO DI 2 SECONDI 
0450: 
0460: 0231 A9 F 4 LOAD LDAIM SF4 250 MS 
0470: 0233 80 97 1A STA TIMERD FATTORE 01 DIV1SI0NE 1024 MS 
0480: 
0490; 0236 2C 85 1A TIMEND BIT END IL TEMPO 6 TRASCORSO' 
0500: 0239 10 FB BPL TIMEND NO 
0510; 023B CA DEX SI, CARICA IL TEMPORIZZATORE CON IL SECONDO RITARDO 
0520: 023C 10 F 3 BPL LOAD 6 TRASCORSO IL SECONDO TEMPO? 
0530: 023E 60 RTS 
0540: 
0550: 
0560: 023F A9 7F US LDAIM S7F SOLO SE IL SEMAFORO NON FUNZIONA 
0570: 0241 80 81 1A STA PADD 
0580: 0244 A9 40 LDAIM 540 
0590; 
0600: 0246 8D 80 1A PORT STA PA ENTRAMBE LE LUCI GIALLE LAMPEGGIANO 
0610: 0249 A2 04 LDXIM 504 1 SECONDO ACCESO/SPENTO 
0620; 024B 20 31 02 JSR LOAD 
0630; 024E AD 80 1A LDA PA 
0640: 0251 49 40 EORIM 54 0 INVERSIONE PORTA 
0650; 0253 4C 46 02 JMP PORT 
0660: 

J\ 

SYMBOL TABLE 3000 3054 
END IA85 LOAD 0231 
NEXT 020A 
PORT 0246 
TIMERD 1A97 

NEXTA 
SHORT 
US 

0218 
022F 
023F 

LONG 
PA 
START 

022C 
1A80 
0200 

LOOP 0205 
PADD 1A81 
TIMEND 0236 

JUNIOR 

HEXDUMP: 200,255 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0200; A9 7F 8D 81 1A A0 02 8C 80 1A 20 2F 02 08 80 1A 

0210: 88 D0 F7 20 2C 02 A0 02 0E 80 1A 20 2F 02 88 D0 
0220: F7 A9 01 8D 80 1A 20 2C 02 4C 05 02 A2 28 2C A2 
0230: 08 A9 F 4 8D 97 1A 2C 85 1A 10 FB CA 10 F3 60 A9 
0240: 7F 8D 81 1A A9 40 8D 80 1A A2 04 20 31 02 AD 80 
0250: 1A 49 40 4C 46 02 
JUNIOR 

Alia fine, il ciclo ricomincia dall'inizio. Un 
altro ciclo di luci semaforiche viene 
simulato a partire daH'indirizzo 023F. In 
questo caso, le due lanipade del giallo 
lampeggiano alia frequenza di 1 secondo. 
Per questo scopo viene utilizzata PA6. II 
listato esadecimale mostra una raccolta dei 

dati da inserire. 
Nel caso di un guasto al computer, i diodi 
garantiscono die almeno una delle luci 
semaforiche rimanga rossa, evitando in tal 
modo un ingorgo del traffico: sari 
praticamenle esclusa la possibilita di 
incidenti. H 
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con il contribute di K. Fietta 

Le principal! reazioni del noslri lettori 
al computer per camera oscura 
descritto negli articoli dei due numeri 
precedent!, mostrano che il circuito ha 
suscitato un grande interesse. Questo 
articolo descrive ora il modo in cui il 
computer potr^ essere collegato, in 
camera oscura, ai ben noti 
ingranditori Philips PCS 2000 e PCS 
130/150. Viene anche suggerilo un 
metodo per ottenere una miglior 
linearity della misura del termometro, 
ed un miglioramento del 
funzionamento del computer, 
medianle una piccola modifica al 
programma. 

Computer per camera oscura 
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Collegando il computer per camera oscura 
agli ingranditori Philips PCS 130/150 e PCS 
2000. occorrera tener conto del fatto che 
questi apparecchi sono equipaggiati con 
temporizzatori incorporati. Esistera percio il 
rischio che il temporizzatore incorporate 
possa influenzare il funzionamento del 
temporizzatore contenuto nel computer per 
camera oscura. 
Inoltre, questi ingranditori hanno un sistema 
speciale di alimentazione della lampada, 
chiamato "reset all'accensione": cio 
significa che la lampada non si accenderA 
quando verra data corrente aH'appareechio. 
Non e percio possibile attivare la lampada 
usando il computer per camera oscura 
inserito nella presa di rete o nell'interruttore 
principale deU'ingranditore. L'oggelto del 
nostro esereizio e di trovare un qualche 
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Figura 1. Ecco come II 
computer per camera oscura 
deve essere collegato al 
circuito di conlrollo 
deU'ingranditore Philips PCS 
130/PCS 150, impiegando un 
accopplalore otlico 

I'uso del computer 

per camera oscura 



5-18 
I'uso del computer 
per camera oscura 
elektor maggio 1983 

Figura 2. Ecco come deve 
essere collegalo 
I'accopplalore oltico al 
circullo slampalo deH'unlla dl 
controllo deH'ingranditore. La 
tigura mostra II lato delle 
piste di rame. 

punto su questi apparecchi al quale possa 
essere collegato il computer per camera 
oscura. 
PCS 130/150 
Con questo lipo di ingranditore. il 
collegamento potra essere fatto molto 
semplicemente impiegando un accoppiatore 
oltico. La figura 1 contiene uno schizzo che 
mostra il collegamento tra il computer per 
camera oscura e I'ingranditore PCS 150, con 
I'impiego di un optoaccoppiatore. II reld Rel 
nel computer per camera oscura verra 
sostituito, in questo easo, da una resistenza 
di 150 n, alia quale e collegato in serie il 
LED dell'accoppiatore oltico. II 
fototransistore deH'accoppiatore oltico verrS 
ora collegato in parallelo ai terminali di 
stand-by dell'interrutore focus/adjust/stand- 
by (messa a fuoco, regolazione ed allesa) 
neH'ingranditore. In figura 2 e visibile una 
sezione del circuito stampato del PCS 150, 
eon i punti di collegamento opporlunamente 
marcati. II gruppo di controllo 
dell'ingranditore contiene spazio sufficiente 
ad accogliere anche I'aceoppiatore ottico. I 
terminali del LED potranno essere collegati 
ad una presa, permettendo in tal modo di 
effettuare il collegamento con spina e cavo. 
PCS 2000 
L'ingranditore PCS 2000 presenta un numero 
relativamente maggiore di problemi. Questo 
ingranditore e equipaggiato con un circuito 
di spegnimento automatico della lampada 
che garanlisce di non superare una durata 
massima di accensione di 2,5 minuti: in 
questo modo verra evitato il 
surriscaldamento della testa 
dell'ingranditore. La protezione avra luogo 
soltanto nelle posizioni "adjust" e "focus" 
del commutatore delle funzioni. Nella 
posizione "stand-by", il tempo massimo che 
potra essere regolato e 40 secondi: cio 
significa che il circuito di spegnimento della 
lampada non entrera, in questo caso, in 
funzione. Desiderando collegare il computer 
per camera oscura all'ingranditore il 
collegamento dovr5 essere fatto tramite la 
posizione "stand-by" del commutatore 
focus/adjust/stand-by. In questo caso, il 
collegamento dovra essere fatto in modo che 
il circuito di protezione funzioni anche se 
viene selezionato un tempo eccessivamente 
lungo su! computer per camera oscura. II 

melodo di connessione desiderato e reso 
possibile dall'impiego di un rele con due 
contalli di scambio. 
II rele deve essere cablato secondo lo 
schema di figura 3. Aprendo I'alloggiamento 
del gruppo di controllo ed osservando il lato 
componenli del circuito stampato, sara 
visibile la sezione illustrata in figura 4. II 
reld verra cablato come mostrato dalla 
stessa figura 4. Uno dei fili di R29 dovra 
essere tagliato ed un contatto di rele 
normalmenta chiuso sara collegato tra i due 
spezzoni rimasti liberi. Due fili a trecciola 
dovranno ora essere collegati ai piedini 23 e 
25 del commutatore SK-5, sul lato rame del 
circuito stampato. Questi due fili devono 
anche essere collegati al rele. al secondo 
contatto normalmente aperto come mostrato 
in figura 4 (vedi anche figura 3). 
La tensione di eccitazione della bobina del 
rele dovra essere di 5 V. Esso dovrS anche 
avere dimensioni molto ridotte, per 
facilitarne I'istallazione all'interno del 
gruppo di controllo, Un adatto rele (citato 
qui come esempio) e il RAPA tipo 08E-4,5- 
002/7; lo schema dei coliegamenti di questo 
rele e mostrato in figura 3. 
I due terminali della bobina del rele possono 
essere collegati ad una presa. inserila nel 
gruppo di controllo dell'ingranditore. 
Verrano poi usati una spina ed un cavo, per 
collegare I'ingranditore al computer per 
camera oscura. Se il computer per camera 
oscura non e collegato, il PCS 2000 
funzionera in modo normale. 
Funzionamento 
Una volta eseguite queste modifiche, sara 
necessario posizionare il commutatore 
focus/adjust/stand-by in posizione stand-by. 
£ ora possibile operare con la eombinazione 
tra computer per camera oscura ed 
ingranditore allo stesso modo come se vi 
fosse collegato un normale ingranditore. 
Attenzione pero a non premere il pulsante di 
avviamento del temporizzatore suH'unita di 
controllo, altrimenti i tempi selezionati con 
il computer per camera oscura non saranno 
rispettati. La funzione di focalizzazione 
potra essere attivata con il corrispondente 
tasto suH'unita di controllo oppure eon 
quello del computer per camera oscura. Se 
non si desidera commutare I'illuminazione 
della camera oscura con il computer, non 
occorrera piii montare Rel, In questo caso 
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pero dovra essere dedicala una certa 
attenzione alle misure fotometriche, 
allrimenti esse potrebbero essere falsale 
daU'illuminazione inattinica. Sarebbe percio 
meglio usare il computer per commutare la 
luce della camera oscura, quando vengono 
misurati rilluminazione ed il contrasto. 
Miglioramento della linearita 

E possibile migliorare. entro certi limit!, la 
linearita della scala termometrica. T2 
(BC547B) dovra essere sostituito da un BS 
170 ed RIO dovra avere il suo valore ridotlo 
a 10 O. In questo modo, la tensione residua 
ai capi di €3 verra ridotta da 10..,15 mV a 
circa 1.5 mV. La risposta pressoche lineare 
(deviazione massima +0,2 0C) diverra, con 
questa modifica, ancor piu lineare. 
La piedinatura del BS 170 e la medesima del 
BC 547, per cui la modifica potra essere 
apportata in modo molto semplice. 

Miglioramento del secondo 
temporizzatore di trattamento 
Se viene usato il secondo temporizzatore di 
trattamento (quello visibile sul display), 
potra costituire un inconvenienle il fatto che 
il primo temporizzatore di trattamento 
riapparira sempre sul display quando il 

temporizzatore viene arrestato tra un tempo 
e 1'altro (con il pulsante START/ST). La 
soluzione piii pratica potrebbe consistere nel 
far tornare il temporizzatore aH'inizio del 
tempo del trattamento in corso. Cid k reso 
possibile da una modifica del software, che 
richiede cambiamenti ai seguenli indirizzi 
della EPROM: 
indirizzo dali 
09A8 49 (precedentemente: C9) 
09AB 08 (precedentemente: 04) 
09B3 2E (precedentemente: 5E) 
09B5 5E (precedentemente: OA) 
09B7 OA (precedentemente: 5A) 
09B9 5A (precedentemente: 2E) 
Se viene premuto ii pulsante START/ST 
mentre il temporizzatore sta funzionando, 
esso si arresta e viene visualizzato I'inizio 
del tempo del trattamento in corso. Cid 
avviene perche normalmente il 
temporizzatore viene arrestato quando e 
passato il tempo predisposto e suona il 
cicalino. Se. per esempio, il temporizzatore 
viene arrestato quando d trascorso il quarto 
tempo, apparira sul display I'inizio del 
quinlo tempo. Quando venga nuovamente 
premuto il pulsante START/ST, la 
temporizzazione continuera da questo punto 
in poi. Gli altri comandi rimangono 
invariati. N 
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Flgura 3. II PCS 2000 4 
collegato al compuier per 
camera oscura Iramile un 
rel6 con due contain dl 
scambio. 

Flgura 4. Ecco come deve 
essere collegato II reld al 
clrcuilo stampalo deH'unlld dl 
controllo dell'lngrandilore. La 
ligura moslra II lalo 
component! del ctrculto 
stampalo. 
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1 lettori di Eleklor, che siano anche 
appassionali di hi-fi. avranno senza dubbio 
lello i'afticolo del mese scorso, che 
riguardava il Crescendo. Alcuni avranno gia 
iniziato la costruzione dell amplificatore di 
potenza. Una volla montalo. provato ed 
installato in un attraente mobile, 
I'amplificatore dovrebbe senz'altro 
funzionare per anni, in modo atfidabile e con 
oltima quality di riproduzlone, C'e pero 
sempre il rischio die un componente possa 
guastarsi nel corso del tempo, o che possa 
avvenire un qualunque guasto di altro tipo 
In tali casi, e per esempio possibile che una 
lensione c.c. possa raggiungere le uscite 
dell amplificatore e distruggere i costosi 
altoparlanti. 

consiste nel mantenere continuamente sotto 
controllo l eventuale presenza di una 
tensione c.c. troppo elevata alle uscite. Se 
quesla tensione superasse un determinato 
Uvello, il collegamento tra amplificatore ed 
altoparlanti verrebbe inlerrotto. La tensione 
di alimentazione del circuito di protezione § 
stata scella in modo che il rele venga 
immediatamente disattivato dopo il distacco 
della tensione di rete, Per quanlo il 
Crescendo sia ancora sottoposto alle tension! 
di scarica provenienti dal grosso 
condensalore di livellamento, gli 
altoparlanti verranno. per maggiore 
sicurezza. scollegati, 
II circuito di ritardo contiene anche un 
dispositive speciale: duranle il tempo di 

accessori per Tamplificatore 

di potenza "Crescendo" 

La seconda parte del sistema audio XL di Eiektor contiene i circuit! di protezione per ramplificatore di 
potenza Crescendo. Un buon amplificatore di potenza deve essere in grado di funzionare in tutte le 
circostanze, ed II Crescendo non fa eccezione. Cf sono per6 alcuni segnali che possono danneggiare 
gli altoparlanti: principalmente essi consistono nei picchi di attivazione del segnale (esposizione 
troppo rapida al segnale d'ingresso) e nelle tension! ex.. Per proteggere gli altoparlanti da rischi di 
tal fatta, tutii gli amplificatori di potenza dovrebbero essere equipaggiati con un sistema di protezione 
ex., con incorporate un ritardo dell'lnserzione. Queste sono le funzionl degli accessori del 
Crescendo, che sono adatti anche ad attri amplificatori. 

conteggio 

alia rovescia 

e circuito 

di protezione 

c.c. 

Questi ultimi. in poche parole, non sono 
progettati per far fronte a questa 
eventuality. Possono anche insorgere alcuni 
problemi, quando I'amplificatore viene 
acceso e spento. E' piuttosto normale, per 
un circuito complicato come e quello di un 
amplificatore di potenza, richiedere un certo 
tempo per stabilizzarsi dopo che la tensione 
di alimentazione e stata collegata. Una volta 
che lutti i componenti abbiano raggiunto la 
loro temperatura di funzionamento, potrd 
sussistere la certezza che lutti i livelli c.c. 
nel circuito siano stabili. Quando la lensione 
di alimentazione viene staccata, non esiste 
alcun modo per accertarsi deU'effettiva 
risposta del circuito. Infine, potranno essere 
uditi dagli altoparlanti suoni irritanti, come 
scoppiettii, quando I'amplificatore viene 
acceso o spento. Questi suoni non sono 
sempre pericolosi per gli altoparlanti. ma 
sono di solito indesiderati. 
Per questo motivo, gli amplificatori 
commercial! di elevata qualita contengono 
quasi sempre un circuito di protezione 
contro i picchi di aecensione e spegnimento 
e le c.c. insolitamente elevate presenti 
all'uscita. destinato agli altoparlanti. 
Ovviamente, ramplificatore di potenza 
Crescendo e pure provvisto di fusibili, in 
quando anche un eccesso di c.a. pu6 
provocare a sua volla un eccesso di c.c.! 
E percio chiaro che il Crescendo (e qualsiasi 
altro amplificatore autocoslruito che non 
abbia un condensalore di uscita) dovra 
essere attrezzato con un circuito di 
protezione di un tipo o dell'altro. 11 circuito 
presentato in questo articolo adempie a due 
funzioni: la prima e di collegare gli 
altoparlanti all'uscita deH'amplificatore. 
tramite un rele, esaltamente cinque secondi 
dopo I'accensione. La seconda funzione 

preriscaldamento deH'amplificatore, il 
conteggio alia rovescia di 5 secondi potra 
essere osservato su un display a sette 
segmenti a LED. Potra essere percio 
osservato il momento esatto in cui gli 
altoparlanti vengono collegati. 

Schemi elettrici 

Nelle figure 1 e 2 sono illustrati il circuito 
del ritardo di aecensione e quello di 
protezione. In linea di principio, entrambi i 
circuit! possono essere monlati 
separatamente nell'amplificatore. La sola 
sezione comune ad entrambi i circuiti e lo 
stadio del rele, con Rel. D13. T5. T6 ed R23. 
II circuito di ritardo, con il suo conlatore 
alia rovescia. consiste principalmente negli 
integrati IC1...IC4. IC2 e un conlatore 
avanti/indietro programmabile con 
possibility di predisporre i parametri. La 
predisposizione del parametro di conteggio 
viene fissala al valore 5 mediante gli 
ingressi J. II disposilivo e anche configurate 
come conlatore all'indietro, (piedino 10 a 
massa). L'ingresso di clock di questo 
conlatore 6 pilotalo da un generatore ad 
onda quadra, formato da Nl. C1 ed Rl. 
Quando la tensione di alimentazione viene 
collegata, IC2 verra per prima cosa eccitato 
da un impulse di predisposizione, tramite il 
circuito R2/C2. II valore 5 verra quindi 
"impostato" nel conlatore. II generatore ad 
onda quadra iniziera poi il suo 
funzionamento, in modo che un'impulso di 
clock venga applicato ad IC2 ognf secondo, 
Quando il conlatore arrivera a zero (5 
secondi dopo I'attivazione). I'uscita carry- 
oul del conlatore emette un livello 
logico "0", con il risultato che il generatore 
ad onda quadra verra bloccato ed il 
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Flgura 1. Questa parts del 
clrcuilo delermlna il rltardo 
alFaccensione. II tempo che 
paeaa Ira I'accensione 
deH'ampliflcalore e I'enlrala 
in clrcuilo degli alloparlanli 4 
vlsuallzzato medlanle un 
conlalore all'lnverso. 

Flgura 2. II clrcuilo dl 
prolezione c.c, prolegge gli 
alloparlanli dalle perlcolose 
correnti continue. 
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Figura 3. Ouesla llgura 
mostra I percorsl del segnale 
per le tension! c.c. positive 
(llgura 3a) e negative (llgura 
3b). Qul appare sollanlo II 
cltcullo del canale destro. 

Figura 4. II clrcuilo stampalo 
conslsle di due parti: quella 
del vlsuallzzatore e quella di 
prolezione. Le due parti 
possono anche essere 
separate per II monlaggio in 
luoghl dlversl. 
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contatore si arrestera in corrispondenza alia 
posizione 0. L'uscita carry-out attivera poi il 
rele. tramite N2 ed i transistor! T5 e T6 (in 
figura 2). Le uscite dell'altoparlante saranno 
percid collegate alle uscite 
deiramplificatore, II conteggio all'indietro 
da 5 a 0 d visibile sul display a LED LD1, 
IC3 e un decodificatore/pilota da BCD a 7 
segnienti che potrd pilotare direttamente un 
display a LED. Quindi saranno necessarie, 
per il collegamento del display, solo le 
resislenze R3...R9. In questo tnodo. il 
contenuto del contatore IC2 viene 
visualizzato da IC3 e DPI. II circuito di 
prolezione c.c. e visibile in figura 2, Come 
gia ricordato, lo scopo di questo circuito e di 
scollegare gli altoparlanti quando una 
tensione c.c. appare ad una delle uscite 
deiramplificatore. La parte di rilevazione di 
questo circuito d configurala separatamente 
per ciascun canale. Ci6 evita che le tensioni 
positive di errore present! ad una uscita 
siano compensate da tensioni negative 
all'altra uscita. come sarebbe nel caso che 
entrambe le uscite fossero collegate ad un 
solo circuito di rilevazione tramite due 
resislenze. Ciascun circuito di rilevazione 
consiste di un filtro passa-basso, di un 
raddrizzatore a ponte e di un transistore 
configurate come interruttore elettronico. II 

filtro passa-basso evita che il circuito possa 
reagire alle frequenze che sono 
normalmente elaborate daU'amplificatore. 
Per questo motivo, ciascuna uscita 
deiramplificatore e dapprima seguita da un 
filtro a 12 dB/ottava, che ha una frequenza 
di taglio di circa 0,5 Hz. Per il canale 
sinistro, il filtro consiste di RIO, C3/C4, R13 
e C5, e per il canale destro avremo R15. 
C6/C7, R18 e C8. Le resislenze Rll, R12, R16 
ed R17 hanno un effetto trascurabile sul 
filtro. RIO ed Rll formano un partitore di 
tensione che manterra la massima tensione 
ai capi di C3 e C4 ad un livello inferiore 
rispetto alia tensione di alimentazione di 63 
V. Cio perch6, in caso di guasto, 
I'amplificatore di potenza polrebbe anche 
presentare, ai suoi terminali di uscita, una 
tensione massima c.c. di 75 V. R15 ed RI6 
eseguono la stessa funzione nell'altro canale. 
Le resislenze R12 ed R17 servono a 
scaricare C5 e C8: altrimenti i condensatori 
rimarrebbero carichi, grazie ai diodi. Le 
tensioni c.c. sono rilevate nel seguente 
modo: lo schizzo di figura 3 mostra come i 
componenti passino in conduzione 
nell'eventualita di una tensione c.c. positiva 
di valore troppo elevato (3a) e per una 
tensione c.c. negativa anch'essa troppo 
elevata (3b). Per motivi di chiarezza, viene 
rappresentato qui soltanto il canale destro 
ed i componenti non necessari per questa 
spiegazione non sono stati disegnati. In 
figura 3a si puo osservare che i diodi D7 e 
DlO e la giunzione base-emettilore di T2 
sono disposti in serie con le resislenze R15 
ed R18. Ci6 significa che il transistore viene 
pilotato quando la tensione all'ingresso 
supera quella di caduta diretta dei tre diodi. 
In pratica la tensione di ingresso deve 
essere un pochino maggiore per mandare in 
conduzione T2. DovrS essere anche tenuto 
conto della caduta di tensione su R15 ed R18. 
quando passa una corrente di base in T2. Di 
conseguenza T2 commuta quando e soggetto 
ad una tensione di ingresso positiva 
leggermente maggiore a tre volte 0,7 V = 2,1 
V. 
Con una tensione negativa all'ingresso. 
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abbiamo la situazione mostrata in figura 3b. 
Anche in questo caso. 3 giunzioni a diodo 
dovranno essere superate allo scopo di 
permettere a T2 di condurre. Si potra 
ritenere che la stessa tensione (negativa) 
debba essere superata qui come in figura 3a. 
Questo pero non e del tutto esatto: la 
tensione di ingresso deve essere 
leggermente superiore perche, oltre alia 
corrente di base, passa attraverso R15 la 
corrente di collettore. Di conseguenza la 
caduta di tensione ai capi di questa 
resistenza e leggermente superiore a quella 
che si aveva con la tensione di ingresso 
positiva. In pratica il circuito risponde alle 
tensioni negative di circa 2,6 V o maggiori. 
D1I/D12 ed R17 in parallelo, sono collegati 
tra D7/R18 e I'emettitore di T2, I due diodi 
garantiscono che la corrente di base di T2 
venga limitata ad un livetlo di sicurezza, 
quando siano applicate elevate tension! c.c. 
all'ingresso del circuito. Come gia ricordato. 
R17 serve a scaricare il condensatore 
elettrolilico C8. II circuito per il canale 
sinistro funziona in modo identico. 
I collettori dei transislori di commutazione 
sono collegati alia base di T3 tramite R14 ed 
R19. R20 garantisce che T3 possa comunque 
commutare aH'interdizione anche se Tl e/o 
T2 dovessero avere una certa corrente di 
dispersione nello stato di interdizione. II 
transistore T4 e collegato al circuito di 
collettore di T3. II transistore T4 isola la 
corrente di base fornita da T6 per T5, 
quando il circuito di protezione risponde. Se 
Tl e/o T2 conducono perche c'6 una tensione 
continua ad uno od entrambi gli ingressi, T3 
passa in conduzione.In questo caso, T4 
conduce anch'esso ed il transistore di 
potenza BD139 viene privato della corrente 
di base. II rele collegato nel circuito di 
collettore di T5 viene disattivato ed i 
collegamenti tra gli altoparlanti e 
Tamplificatore di potenza saranno interrotti. 
II circuito contiene anche quattro resislenze 
per adattare una cuffia all'amplificatore di 
potenza. Queste permettono di collegare le 
uscite di cuffia alle uscite deirampiificatore. 
Se Tascoltatore desiderasse ascollare 

soltanto in cuffia. gli altoparlanti potranno 
essere staccati mediante Si. I lettori che 
desiderino un amplificatore separate per 
cuffia troveranno importanti informazioni al 
riguardo in un future articolo 
(Preamplificalore per il sistema audio XL). 
In questo caso le resislenze R24...R27 ed il 
commutatore Si non saranno piii necessari. 
Costruzione ed installazione 
La figura 4 mostra le piste di rame e la 
disposizione dei componenti per il circuito 
stampato, II circuito stampato 6 formato da 
due elementi che possono essere separati 
qualora lo si desideri. Cio rende possibile 
montare la parte visualizzatrice sul pannello 
frontale deirampiificatore di potenza, 
disponendo altrove la parte contenente il 
resto del circuito . preferibilmente vicino 
alle uscite d'altoparlante (cio6 nel punto 
dove dovra essere installalo il rel6). II 
circuito stampato del display potra anche 
essere installato nell'alloggiamento del 
preamplificalore e la "sezione di 
protezione" nel mobile deirampiificatore di 
potenza. Questo tipo di montaggio dovrebbe 
suscitare I'interesse dei lettori che 
desiderino occultare il loro amplificatore di 
potenza (per esempio dietro le casse degli 
altoparlanti). Separando i circuiti stampati, 
dovranno essere eseguiti tre collegamenti 
cablati: LSP, + e "massa". Se i circuiti 
stampati non verranno separati, questi 
cablaggi non saranno evidentemente 
necessari. Se viene collegata un'uscita 
cuffia, dovra essere incorporate nel 
collegamento LSP I'interruttore SI, secondo 
la prima soluzione, cioe con i circuiti 
separati. Nel secondo caso, cioe con i 
circuiti stampati uniti, dovra essere tagliata 
la pista relativa in modo che I'interruttore 
possa essere collegato tra i due lerminali 
rimasti liberi. I costruttori che desiderino 
limilarsi ad una spesa piu modesta. 
potranno preferire la seguente alternativa: 
in questo caso. la parte del display viene 
interamente omessa: una resistenza da 33k 
viene collegata tra i punti "+" ed LSP ed un 
condensatore elettrolilico (47 (i/16 V) ed una 
resistenza da 100 Q in serie verranno 
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Elenco dei componenti 

Resislenze: 
R1 = 1 M 
R2 = 100 k 

• R3 . . . R9 = 330 n 
R10.Rt 5,R20 = 15k 
R11,R16 = 82 k 
R12,R1 7 = 56 k 
R13,R18fR21 = 10 k 
R14,R19 = 33 k 
R22 = 4k7 
R23 =3k3 
R24,R26 = 220 n/1 W 
R25,R27 = 39n/ 1 W 

Condensatori: 
C1 = 680 n MKT 
C2 = 100 n MKT 
C3,C4,C6,C7 = 33 a/63 V 
C5,C8 = 22 M/35 V 

Semioonduttori: 
DI . . . D13= 1N4148 
T1 ,T2,T4.T6 = BC547B 
T3= BC557B 
T5 = BD 13f 

"LD1 = 7760 (calodo comune) 
IC1 = 4093 
IC2 = 4029 

«IC3 = 4511 

Vaiie: 

Rel = rele 10,..15 V/50.,.100 
mA, due conlatti n.a, 10 A etl, 
placcali in oro. 
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Figura 5. Schema di 
cablaggio. I nil dlsegnall con 
llnee traltegglate sono quelll 
dsH'uacila per cuflla. 
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collegati tra i punti LSP e "massa". Anche 
in questo caso polra essere utilizzato SI. 
Desiderando avere comunque un tempo di 
ritardo digitale, dovranno essere oraessi 
esclusivamente IC3, LDI ed R3...R9. II rele 
dovra essere dimensionato per una tensione 
di bobina di 12 V e dovra essere in grado di 
commulare una corrente minima di 5 A per 
ciascun contatto. Sara ottima eosa 
procurarsi un rele con contatti placcati 
d'oro. 
I collegamenli sono semplici. basla 
osservare la figura 5. Nel nostro esempio, 
abbiamo ritenuto che la sezione del display 
venga montata separata dal cireuito 
stampato principale, e che sia inserito Si. II 
rele dovra essere installato nelle immediate 
vicinanze delle uscite di altoparlante 
deiramplificatore. Sara anche preferibile 
fare lo stesso con il circuilo di protezione. Lo 
scopo di Si 6 di escludere gli altoparlanti 
mediante il rele, se I'ascoltatore desidera 
impiegare esclusivamente la cuffia. 1 fili che 
in figura 5 sono disegnati tratteggiati, 
potranno essere omessi, qualora non si 
voglia installare I'uscita cuffia. 
In questo caso, anche Si ed R24...R27 
potranno essere omessi. 

In nessun caso dovra essere utilizzato un 
condensatore elettrolitico di elevata 
capacita. 
Dopo I'accensione deU'alimentatore, il 
display mostrera il conleggio alia rovescia 
da 5 a 0. Quando sul display apparira la 
cifra 0, il reld verra attivato ed il display 
conlinuera a mostrare lo zero. Per la prova 
funzionale. bastera collegare all'ingresso del 
canale sinistro una batteria piatta da 4.5 V, 
con il positivo all'ingresso ed il negative a 
massa. II circuito di protezione dovra 
rispondere ed il rel6 dovrS essere 
disattivato. Togliere ora la batteria e, dopo 
un breve periodo, il rele tornera ad 
eccitarsi, perehe il difetto all'ingresso e 
stato "eliminalo". Collegare ora la batteria. 
con polarita inversa, ed il rele verra anche 
in questo caso diseccilato. Questa procedura 
dovra essere ripetuta anche per gli ingressi 
del canale destro. 
Potremo ora affermare con sufficiente 
cerlezza, che gli altoparlanti sono 
efficacemente protetli contro i transitori, i 
picchi e le lensioni c.c.. che possano trovarsi 
alle uscite deiramplificatore di polenza. 



Dovendo ampliare un personal computer completamente montato, I'alimentatore 
interno sar^ spesso inadeguato a lornire la potenza necessaria per il circuito 
supplementare. La generazione di chip di memoria relativamente moderna 
(RAM, EPROM, eccetera) necessita di una sola tensione di alimentazione, dl 5 
V. L'alimentatore a 5 V/3 A presentato in questo articolo 6 percio ideale per 
alimentare memorie supplementari, apparecchiature periteriche e simili. 
L'alimentatore potrd essere coslruito con la massima (acllitd, usando un 
regolatore di tensione integrate LM 350. I circuit! di protezione interna conlro le 
eccessive correnti assorbite dal carico e I'aumenlo di temperatura, garantiscono 
che l'alimentatore possa sopravvivere a notevoli maltrattamenli. 
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a prova di cortocircuito 

e protetto contro 

il surriscaldamento 

II regolatore di tensione LM 350 impiegato in 
questo alimentatore, ha una caratteristica 
particolarmente degna di nota: il terminale 
"comune" si comporla come un vero e 
proprio terminale di regolazione. 
Contrariamente a quanto avviene con i 
consueti regolatori di tensione a 3 terminali. 
la corrente che attraversa il terminale 
comune e molto ridotla e pressoche 
indipendente dalla tensione d'ingresso e dal 
carico (ladj). £ percio possibile variare la 
tensione di uscita mediante un semplice 
partitore resistive, senza menomare le 
caratteristiche di slabilizzazione di tensione. 
La figura 1 mostra lo schema a blocchi di 
una tale configurazione a partitore di 
tensione. II regolatore di tensione genera al 
suo interno una tensione di riferimento, 
molto stabile, di 1,25 V, che puo essere 
misurata tra i piedini 3 ed 1. Questa tensione 
genera una corrente costante nella 
resistenza RI e. insieme ad lodj, viene 
sviluppata una tensione ai capi di R2. Percib 
la tensione di uscita Uom e data dalla 
seguente formula: 
Uoul = Uref + (I.uij + Uref/RI) R2 

= Urof (1 + R2/R1) + ladj R2. 
Come gia detto in precedenza, la corrente 
(di errore) lad] e molto bassa e pressoche 
indipendente dalla tensione d'ingresso e dal 
carico. Sara percio possibile affermare che 

MSSU 
Um Uout 

Uref- 

U,a 
'ad| R2 

® 

Uoul 

la tensione d'uscita dipende esclusivamente 
dalla tensione di riferimento interna, che e 
molto stabile, e dal rapporto tra le 
resistenze Rl ed R2, II valore Ldj R2 potra 
essere detratto dal valore finale. La tensione 
d'uscita potra percio essere regolata a 
volonta e potrfi essere resa variabile in 
continuity impiegando un potenziometro in 
sostituzione di R2. In questo alimentatore da 
3 A e stato utilizzato un trimmer al posto di 
R2 (Pi in figura 2). La tensione di uscita 
puo essere predisposta tra 4,7 e 5,7 V, 
regolando questo trimmer. La disposizione 
drcuitale permette di compensare la caduta 

Caratteristiche lecnlche 
■ Tensione di uscita : 
4.7 ....5,7 V (regolabile) 
• Corrente erogala : 
3 A massimi. 
' Ronzio residue : < 1 mVefl. 
• Protetto contro 
ootlocircuiti e 
sovralemperalure. 

Figura 1. Contrariamente al 
normali stabilizzatorl di 
tensione a Ire terminali, I'LM 
350 ha II vantaggio che la 
corrente ladi e molto bassa e 
pressoche Indipendente dalla 
tensione d) Ingresso e dal 
carico. SarS percIA possibile 
warlare la tensione dl uscita 
mediante un semplice 
partitore dl tensione, senza 
Intluire negallvamenle sulle 
caratteristiche dl regolazione. 
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Figura 2. Grazie al regolalore 
di lensione LM 350, questo 
alimenialore da 3 A 6 a prova 
dl corlocircullo ed i prolello 
conlro I sovtaccarichi di 
nalura termica. I dlodi 01 e 
02 proleggono II regolalore 
dalle lensioni a polarity 
Invertlla, che polrebbeto 
avere orlgine dalla scarlca dl 
condensalorl. 

LM350K 

B40C5000/3300 

r 
Dl .02 = 1N400' 

'i,rA 
BldV IrOA, 4.7 .5.7V 11V 1= fCI 

© 10V 
4A 'V LM350K 

"3|G 
© 

4700^ 
25V 

1U/16V 47001# 25V 
100n lo I0u/16v 

vad leato 
-0 ,1) 

di lensione sui conduttori che portano la 
corrente dai morsetti di uscita 
dell'alimenialore a quelli d'ingresso del 
computer. II regolalore di lensione LM 350 e 
in grado di resistere ai cortocircuili tra le 
uscite, e contiene un circuilo interno di 
protezione conlro il surriscaldamento. La 
protezione interna e dimensionala in modo 
da permettere al regolalore di fornire una 
corrente di almeno 3 A (corrente tipica di 
cortocircuilo = 4.5 A circa, dipendente 
dall'esemplare preso in esame). II circuilo 
di protezione conlro il sovraccarico termico 
non rende pero superflua raletlatura di 
raffreddamento: senza un opportuno 
dissipatore termico. la risposta del circuilo 
di protezione sarebbe Iroppo rapida. 
I condensatori di by-pass (C3 e C5) sono 
collegati all'ingresso ed all'iiscita del 
regolalore. Questi condensatori provvedono 
anche a sopprimere qualsiasi tendenza 
aH'oseillazione sponlanea del circuilo. II 
condensatore C4 cortocircuita verso massa 
per i segnali alternati 1'ingresso di 
regolazione (piedino 1), permettendo di 
migliorare la soppressione del ronzio 
presente al piedino 2. I diodi Dl e D2 
garantiscono die in nessun caso possa 
essere applicata al regolalore una lensione 
di polarita inversa e che i condensatori 
possano scaricarsi altraverso I'apparecchio. 
Se I'uscila venisse chiusa in cortocircuilo. il 
diodo D2 eviterebbe la scarica del 
condensatore C4 altraverso i piedini 1 e 2 del 
circuilo inlegrato. Se questo potesse 
avvenire, il componente andrebbe incontro 
alia distruzione, prima che possa intervenire 
il circuilo di protezione. II diodo Dl evita 
che il potenziale al piedino 3 diventi 
maggiore di quello presente al piedino 2: cio 
pud avvenire, per esempio, quando sia 
presente un grosso condensatore di 
livellamenlo neH'apparecchiatura collegata, 
che mantenga la sua carica piii a lungo dei 
condensatori C1 e C2, dopo lo spegnimento 
dell'apparecchio. 
Disposizione dei componenti 
II circuilo stampato illustrato in figura 3 ha 
le stesse dimensioni del dissipatore termico 
SK 03 (2.7 nC/W). che e stato taglialo ad una 
lunghezza di 50 mm. Cio facilita la 
costruzione deH'alimentatore. II dissipatore 
termico potra essere montato all'esterno del 
pannello posteriore del mobiletto, con il 
circuito stampato montato internamente; la 
foratura di montaggio rimarrebbe in questo 

caso la medesima. II lato saldalure del 
circuito stampato sara rivolto verso il 
dissipatore. I fili di collegamento al 
regolalore possono essere passali altraverso 
i fori appositamente predisposti. Per i 
collegamenti ai piedini 2 e 3 di IC1 potranno 
essere usati fili a trecciola con una sezione 
di name di almeno 1,5 mm quadrati. In ogni 
caso, i conduttori dovranno essere in grado 
di lasciar passare una corrente di 3A. Tra la 
superficie inferiore del circuito integrate e 
quella del dissipatore termico dovrd essere 
inserito un kit di isolamento in mica, 
abbondantemente spalmato di pasta al 
silicone. II regolalore non dovra fare 
contatto eleltrico con il dissipatore e/o con il 
mobiletto. Conlrollare, mediante un 
ohmmetro, che questa situazione sia veral 
Se Talimentatore dovesse fornire una 
corrente maggiore di 2,5 A in funzionamento 
continuato, il raddrizzatore a ponte dovra 
anch'esso essere raffreddato (collegarlo ad 
una staffa dissipatrice). 
II trasformatore di rete deve poter erogare 
una corrente di 4 A a 10 V. Una volta 
costruito Talimentatore e dopo aver 
controllato che non ci siano errori, polrh 
essere data tensione di rete. La lensione di 
uscita in assenza di carico dovra essere 
regolata al suo valore minimo (4.7 V) 
mediante PI. L'alimentatore dovra poi 
essere collegato al computer. Accendere 
Talimentatore ed il computer, e regolare PI 
in modo che la tensione all'ingresso del 
computer sia esattamente di 5 V. Cio 
permettera la compensazione della caduta 
di tensione dovuta alia corrente che 
percorre i lili di collegamento. Non 6 
consigliabile regolare la tensione a vuoto a 
piii di 5,5 V; infatti questa e la massima 
tensione ammissibile per i circuiti TTL e per 
quelli del microprocessore. Se, per un 
motive qualsiasi. un circuilo ad elevato 
assorbimento di corrente dovesse andare 
fuori servizio. la caduta di tensione sui fili di 
collegamento dell'alimentazione verra 
ridotta e la tensione presente all'ingresso 
diverra troppo elevata per i componenti 
elettronici. Se la tensione a vuoto che si 
manifesta dopo la compensazione della 
caduta, fosse superiore a 5,5 V, sara 
opportuno impiegare, se possibile, 
conduttori di maggior sezione o di minor 
lunghezza per il collegamento. 
L'alimentatore dovra ovviamente essere 
sottoposto ad una nuova regolazione. h 
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Flgura 3. Le dimension! 
scells per II circullo slampato 
sono lall da permelleme il 
montaggio In un lullo unlco 
con II dlsslpalore termico 
SK03 lungo 50 mm. I fill dl 
collegamento per il 
regolaloreposaono essere 
falll passare atlraverso I for! 
pratlcatl sul circullo 
slampalo. 

Elenco del componenll 

Reslstenze: 
R1 =120 n 
R2 = 330 n 
R3 = 270 n 
PI = lOO-n-trimmer 

Condensalori: 
C1 ,C2 = 4700 m/25 V 
C3=100 n 
C4 = 10 M/16 V 
C5 = 1 p/16 V 

Semiconduttori: 
B1 = B40C5000/3300 
D1,D2 = 1N4001 
D3 = LED • 
IC1 = LM 350 K. involucro TO- 
3 (National Semiconductor) 

Varie: 
PI = Fuslbile da 0.5 A ritardalo 
Trl = Traslormalore di rele. 
secondario 10 V/4A 
St = Interrultore genetale dl 
rele bipolare 
Dissipatore termico 2.7 oC/W, 
lungo 50 mm, pet esemplo SK 03 
Kit dl isolamenlo In mica e 
pasta al sllicone per IC1 
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Hardware del DOS Junior 
Per promuoverc il Junior Computer a 
'■computer DOS", saranno necessarie alcune 
modifiche al hardware, Per allontanare 
qualsiasi limore, precisiarao subito che non 
saranno necessari tagli di piste o modifiche 
meccaniche. Tutto ci6 che occorre e di 
saldare un circuito integrate sopra un allro 
gid esislente sulla scheda di interfaccia del 
Junior Computer, con collegamenti diretti 
Ira i piedini. Per collegarc una stampante a 
matrice di punti EPSON, sara necessaria 
un interfaccia per !a linea BUSY. Poiche 
quesla interfaccia consiste esclusivamenle 
di ire resistenze, di un transistore e di un 
diodo, essa polra facilmente essere montala, 
sempre con un collegamenlo di lipo volante 
ottenulo utilizzando i piedini dei componenti, 

interfaccia floppy 

disk per il Junior 

VIA IC1, lipo 6522: 
$F800...F9FF (vedi documenlazione) 

RAM IC2 ed ICS, tipo21l4: 
SE400...E7FF 

EPROM IC4 ed ICS. lipo 2716: 
$E800...F7FF 

La seconda modifica al hardware riguarda 
I'interfaccia per la linea BUSY della 
stampante EPSON. La figura 2 moslra come 
questa interfaccia deve essere collegata al 
Junior, II rel6 Rel dovra essere smontalo. II 
LED D4 diventa, in quesla disposizlone. 
l indieatore BUSY e funziona in parallelo 
con la lampada BUSY montata sulla 
stampante EPSON. 
I disegni delle figure 3 e 4 chiariscono le 
modifiche da apporlare al hardware. Dopo 
I'esecu/.ione di queste modifiche sard 
necessario soltanlo inserire la EPROM lipo 
2708 (ESS515) nel suo zoccolo. sulla scheda 
standard del Junior Computer. Le due 
EPROM IC4 ed ICS sulla scheda di 
interfaccia Junior (PM e TM) non saranno 
piti necessarie, perche i programmi di 
ingresso/uscita per il controllo della 
stampante sono allocati nella EPROM 2708. 
Lo spazio di indirizzamento assegnato ad 

....ed altri computer 6502, parte II 

il Junior raduna le sue bandiere 

II secondo ed ultimo di questa serie di articoli descrive le modifiche da 
apportare al hardware del Junior Computer per fornirgli la possibilita di 
elaborare il software Ohio Scientific, e queslo vale sia per il Junior che per 
qualsiasi computer basafo sul 6502. Sara necessaria una nuova EPROM, per 
caricare il software dal dischetto durante I'inizializzazione (reset) del computer. 
E disponibile la documentazione occorrente, che mostra il lislalo originale del 
programma monitor contenuto nella EPROM. 

vicino al connettore V24/RS-232. 
Diamo ora un'altra occhiata allo schema 
elettrico della scheda di interfaccia del 
Junior (figura 1). La porta NOR N33 verra 
sostituita da una porta NAND. La linea 8K0 
oppure EX ora non sara piii attiva nel 
campo di indirizzamento $0000...1FFF. II 
nuovo campo di indirizzamento ottenulo con 
la porta NAND 6 E000...FFFF. Questo 
campo di indirizzi riguarda i chip di 
memoria del Junior Computer nel seguenle 
modo; 
— 48 Kbyte di RAM dinamica sono allocati 
nel campo di indirizzi $0000...BFFF. II 
vanlaggio della RAM dinamica e il suo 
minor prezzo e la minore corrente assorbita. 
Tre schede RAM dinamiche (Elektor ottobre 
1982) saranno sufficient! a garantire i 48 
Kbyte di indirizzamento per la RAM. 
— II decodificalore degli indirizzi che si 
trova sulla scheda standard del Junior 
Computer (IC6) decodifica il campo di 
indirizzamento SE000.,.FFFF. Ai chip di 
memoria sulla scheda standard del Junior 
Computer sono quindi assegnali i seguenii 
indirizzi: 
EPROM IC2. tipo 2708; 

$FC00...FFFF 
PIA, RAM, TIMER, lipo 6532: 

$FA00..,FBFF (vedi documentazione) 
RAM IC4 ed ICS, lipo 2114: 

$E000...E3FF 

I chip di memoria sulla scheda di 
interfaccia Junior hanno i seguenti indirizzi: 

IC4 ed ICS rlmarra ora libero per i 
programmi di ntente. Un'altra cosa da non 
dimenticare e di collegare un ponticello di 
filo Ira i punli di saldatura "R" ed "S" sulla 
scheda di interfaccia Junior (WITH). 
II Junior Computer e stato ora ammesso a 
pieni titoli nell'Olimpo dei computer DOS. 
Sara necessario inserire nella scheda bus 
del Junior Computer almeno due o tre 
schede a RAM dinamica. Le linee per la 
decodifica degli indirizzi sulle schede RAM 
dovranno essere cablate come segue: 

Scheda RAM I: U - 0 
V - 1 
X -2 
Y - 3 

Scheda RAM 2: U - 4 
V -5 
X - 6 
Y - 7 

Scheda RAM 3: U - 8 
V -9 
X - A 
Y - B 

A questo punlo. non inserire ancora 
Tinterfaccia floppy disk nella scheda bus del 
Junior. Accendere il computer come al solilo 
e premere il tasto <RST> sulla tastiera 
esadecimale. II display sul Junior dovrd ora 
accendersi. I lasli di comando <AD>. 
<DA>, <+> e <GO> hanno ii medesimo 
signifieato di prima. Sollanto il taslo <PC> 
ha una nuova funzione: una volta che il 
sistema operative per dischi (DOS) e stato 
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caricato nel computer, con il taslo <PC> 
potra essere richiamato I'interprelatore dei 
comandi DOS. Ma piii tardi esamineremo 
I argomento con maggiori parlicolari. 
La Tabeila I mostra la mappa di memoria 
del DOS Junior Computer, die vale anche 
per tutti gli altri computer basati sul 6502, 
che devono essere collegati aU'interfaccia 
per floppy disk. Gli indirizzi $COOO.,.FBFF 
possono variare da un computer all'altro. II 
solo particolare importante e che il 
computer deve essere in grado di indirizzare 
almeno 32 Kbyte contigui di RAM nel campo 
di indirizzamenlo piu basso. Se, su un 
computer che non sia il Junior, il campo di 
indirizzamenlo FCOO..,FFFF dovesse essere 
gia impegnato, il software bootstrap 
dovrebbe essere trasferito ad un'altra area 
di memoria. Questo lavoro sarS 
relativamente semplificato usando la 
documenlazione allegala, 
Software del DOS Junior 
II software del DOS Junior Computer e 
orientate secondo i piii moderni criteri di 
progetto dei computer. Ci6 significa che il 
computer possiede sollanto un minimo di 
intelligenza ROM e la massima quantila 
possibile di RAM. I vantaggi di questa 
organizzazione di un computer sono evidenti. 
Poiche 6 possibile caricarc rapidamente dal 
disco nel computer il software del sistema, 
che potrebbe essere il BASIC, il FORTH, 
TAssembler oppure un elaboratore di testi, 
non avra piii senso impegnare spazio per il 
campo di indirizzamenlo ROM. La ROM 
contiene esclusivamente TinteUSgenza 
sufficiente a permetlere al computer di 
pilolare il display esadecimale e la tastiera. 
nonche a trasmettere/ricevere verso/dall' 
Elekterminal. Un'altra funzione 
dell'intelligenza ROM del Junior e di 
carieare il contenuto dalla pista 0 del 
dischetto nel Junior Computer, 
Di conseguenza. il BASIC, TAssembler. 
eccetera. non saranno piu memorizzati in 
ROM, ma saranno di volta in volta caricati 
nel computer dal dischetto. Questo sistema 
viene chiamalo "software portatile", II 
vantaggio piii evidente del software portatile 
e che esso puo facilmente essere modifieato. 
In precedenza, quando venivano rilevati 
errori nel software oppure quando il sistema 
doveva essere aggiornato, era necessario 
inserire un nuovo gmppo di EPROM nel 
computer: ora, con il software portatile c'e 

sollanto la necessity di infilare un nuovo 
disco nell'unitfi. E quindi facilissimo 
eliminare gli errori di software, ed il 
sistema puo essere aggiornato. senza 
difficolta, secondo gli ultimi dettami della 
tecnica. II DOS Junior Computer trae pieno 
profitto da questa possibility. 
Prendiamo ancora una volta in esame la 
Tabeila 1: la pagina 0 e la calasta (stack) 
del sistema sono collocate nel campo di 
indirizzi $0000.,,OIFF. Lo spazio di 
indirizzamenlo $0200...22FF e riservato al 
cosiddetto "processore transitorio". Cos'e 
un processore transitorio? E' il software che 
rende operative il sistema del computer. Se, 
per esempio, state lavorando in BASIC, il 
processore transitorio d I'interprelatore 
BASIC. Se stale lavorando in linguaggio 
macchina, TAssembler o monitor ampliato 
dell'Ohlo Scientific e it processore 
transitorio. 11 software del sistema per il 
controllo delTuniti floppy disk e della 
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Figura 1. Parte dello schema 
elettrlco della scheda 
d'inleriaccla del Junior 
Computer. Le porle logiche 
N33 ed N34 devono essere 
soslilulle da una porla NAND 
74LS10. II rlsultalo sard una 
nuova area per le memorie 
sul Junior Computer 
standard e sulla scheda dalle 
intertacce. 

Tabeila 1. Nuova mappa di 
memoria per II DOS Junior 
Computer. Per accogliere tall 
aggiunle, lo spazio di lavoro 
vlene rldollo dl 4 Kbyte, con 
I'OS-eSD V3.3. II "procesaoro 
transitorio" scrlve sopra i dati 
gld eslslenll nel campo di 
Indirizzamenlo $2200...22FF 
del software DOS. 
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Flgura 2. Ecco come deve 
essere collagala I'inlerlaccia 
al PB6 della slampanle 
EPSON. Se II PB6 ha 11 llvello 
loglco "1", I'usclta dl 
trasmisslone (pledlno 3 del 
connellore RS-232) vlene 
bloccata. Se non e collegala 
la slampanle, la reslslenza 
RI1 garanllsce rabilltazlone 
deH'uscltB dl Iraamisslone. 
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Flgura 3. Quesla modllica al 
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Computer una nuova 
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I'inalallazlone "volanle" del 
nuovi clrcuili Intograll. 
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slampanle, nonche di un'unita video grafica 
a mappa di memoria, occupa circa 4 Kbyte 
di RAM. Con l'OS-65DV 3.1. il software DOS 
occupa I'area di memoria $2300...3278. Lo 
spazio di lavoro od area di memoria nella 
quale potra essere memorizzato il 
programma deU'utente comincia 
all'indirizzo $327E... Quando battete un 
programma BASIC nel computer esso viene 
memorizzato a partire daH'indirizzo S327E,., 
in su. I dali sono scrilti neH'unita floppy disk 
da questo indirizzo in su. I dati die sono letti 

dal dischetto nel computer vengono 
anch'essi memorizzati a partire da questo 
indirizzo. Con rOS-65D V3.3, lo spazio di 
lavoro inizia all'indirizzo $3A7E. I primi 5 
byte dello spazio di lavoro sono chiamati 
"inlestazione", Questi 5 byte contengono le 
seguenti informazioni: 
1) Indirizzo di parlenza sul file (2 byte) 
2) Indirizzo finale sul file (2 byte) 
3) Lunghezza del file in pagine (I byte: 1 
pagina = 256 byte) 
Successiva allo spazio di lavoro c'e la 
pagina da 4 Kbyte $DXXX. L'unita grafica 
video a mappa di memoria della Ohio 
Scientific e allocata in questo campo di 
indirizzi. Un'unita video di questo tipo 
differisce daU'Elekterminal in quanto il 
computer pub trasferire dati allo schermo 
del monitor direttamente tramite il bus dei 
dati. L'interscambio dei dati tra lo schermo 
ed il computer 6 molto piii rapido con l'unita 
di visualizzazione video a mappa di 
memoria (VDU) piuttosto che con 
un'interfaccia video che impieghi 
I'interfaccia V24/RS-232. 
Due Kbyte di RAM statica sono allocali nel 
campo di indirizzamento SE000...E7FF. 
Questa RAM era prima allocata nel campo 
$0000...07FF. In futuro useremo quest'area 
di RAM per il codice di oggetto che viene 
generato dalTAssembler. Potete ora 
assemblare un file di origine con 
1'Assembler, stampare un listato se lo volete 
ed istruire il computer ad eseguire 
direttamente il codice macchina generato 
dall'Assembler. Siete pregati di consultare il 
manuale Assembler dell'Ohio Scientific per 
ulteriori parlicolari. 
II campo di indirizzamento $E800...FFFF e 
assegnato ad IC4 ed ICS sulla scheda di 
interfaccia del Junior, ai due chip di 
interfaccia 6522/6532 ed alia EPROM di 
bootstrap (avviamento a freddo) 2708. Le 
due EPROM IC4 ed ICS sulla scheda di 
interfaccia del Junior sono ora liberamente 
accessibili al programmatore. II software 
personate od i programmi che I'utente non 
intende caricare dal floppy disk nel 
computer possono essere caricati nelle due 
EPROM (2716) per applicazioni a lungo 
termine. 

La EPROM bootstrap (ESS 515) 
La EPROM bootstrap e indirizzata nel 
campo $FC00....FFFF. Essa eontiene 
soltanto 1 Kbyte di software. II software 
nella EPROM bootstrap pub essere 
suddiviso in otto gruppi: 
1) Monitor display esadecimale. Questo 
programma e quasi uguale al monitor 
originate del Junior. I comandi <AD>, 
<DA>, <GO>1 < + >, mantengono il loro 
significato. Solo il tasto <PC> ha una 
funzione di versa. L'interpretatore del 
comando DOS pub essere direttamente 
ehiamato dalla tastiera esadecimale con il 
tasto <PC>. II principale scopo del monitor 

74LS10 

74LS27 



per il display esadecimale e quello di 
permettere la modifica del software dei 
dischetti Ohio Scientific: in questo modo, il 
software Ohio potra essere convertito nel 
software Junior. 
Gli indirizzi di partenza piu importanti 
possono essere chiamati tramite il monitor 
esadecimale ed avviati con il lasto <GO>. 
— RESBAS * $FF17 
— RESDOS ♦ $FF34 
— VONE • $FFE2 
— VTHREE * $FFE8 

2) Carico deU'interpretatore BASIC dal 
disco. Potrete caricare il basic nel Junior 
Computer dal disco con il comando <AD> 
FF17 <GO> (RUBOUT). D'ora in poi, per 
distinguere tra i tasti di comando sulla 
tastiera esadecimale ed i lasli 
dell'Elekterminal, scriveremo i primi tra i 
simboli < > e quelli dell'Elekterminal tra 
parentesi (). 
Una volla che il BASIC e caricato ed il 
computer ha risposto sul terminal, il 
processore transitorio 6 pronto per le 
interruzioni del programma, Durante 
I'uscita, potrete interrompere tin 
programma BASIC medianle il tasto 
(BREAK) sul terminal. Se il tasto (BREAK) 
e slato premuto durante un comando LIST, 
I'interpretatore BASIC stampera "Break". 
Se avete avviatb un programma BASIC con 
il comando RUN e volete arrestare il flusso 
del programma, sarA sufficienle premere il 
lasto (BREAK). L'interpretatore BASIC 
rispondera con "BREAK IN LINE X", Tutte 
le variabili del programma ed i puntatori 
verranno conservati nella catasta (stack). 
Potrete avviare nuovamente il programma 
dopo 1'interruzione con Tistruzione CONT. 11 
vettore di salto indiretto per il tasto 
(BREAK) verrA automaticamente seltalo 
dal computer tramite I'indirizzo $FF17. 
quando il programma BASIC verri) avviato. 
II vettore di interruzione viene memorizzato 
negli indirizzi $FA7C e $FA7D. 
3) Carica del software DOS dal dischelto. In 
futuro potrete caricare i programmi di 
Eleklor nel vostro Junior Computer 
mediante il comando <AD> FF34 <GO> 
(RUBOUT). L'indirizzo DOS e riservato a 
future espansioni e per il softare "non 
Ohio". 
4) Adattare un dischetto Ohio OS-65D V3.1. 
Un dischetto Ohio OS-65D V3.1 puo essere 
adattato al vostro Junior Computer 
mediante il comando <AD> FFE2 <GO> 
(RUBOUT). Quando il monitor viene avviato 
dall'indirizzo VONE * $FFE2, avviene 
quanto segue; 
— II computer posiziona la teslina di lettura- 
serittura dell'unhA a disco sulla traccia D. 
— II computer legge i dati presenti sulla 
pista 0 e li trasferisce agli indirizzi da $2200 
in poi, nella memoria del computer. 
— II computer posiziona la testina di lettura- 
scrittura sulla pista I dellTinita a disco. 
— II computer legge i dati sulla pista 1 e li 
memorizza agli indirizzi $2A00... della 
memoria del computer, L'intero sistema 
operative a disco e ora caricato nel 
computer e puo essere modificato dal 
programmatore mediante la tastiera 
esadecimale. 
— Una volta che la pista 0 e la pista 1 sono 
state caricate nel computer, viene eseguito 
un salto al monitor del display esadecimale, 
ed il computer risponde con 'Track 0$!' 
sulla stampante. 
5) Adattare un disco didattico OS-65D V3.3 
della Ohio (numero 5). 
II disco didattico sopra nominato potra 
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essere adattato al vostro Junior Computer 
mediante 11 comando <AD> FFE8 <GO> 
(RUBOUT). Per quanto riguarda le piste 0 
ed 1 avviene lo stesso di quanto detto al 
punto 4). Quando perd la pista 0 e la pista 1 
sono state caricate nel computer, avverra 
quanto segue: 
— II computer muove la testina di lettura- 
scrittura dell'unitS a disco verso la pista 6. I 
dati contenuti nella pista 6, settore 2, 
vengono trasferiti nella memoria del 
computer, a parlire dall'indirizzo $3200 in 
avanti. II settore 2 e lungo una pagina di 
memoria, 
— I dati presenti sulla pista 6, settore 3. 
vengono trasferiti in memoria a partire 
dall'indirizzo $0000 in su. II settore 3 e lungo 
una pagina di memoria. 
— II computer solleva la teslina di lettura- 
scrittura dalla superficie del disco per 
portarla alia pista 13. I dati presenti nella 
traccia 13, settore 1, vengono caricati nella 
memoria del computer, a partire 
dall'indirizzo $3A79 in avanti, II settore 1 
della pista 13 6 lungo 8 pagine, Quando tutte 
le piste sono state caricate nel computer, 
verra stampato il messaggio 'Track 0$1*, 
come avveniva con l'OS-65D V3.1 e viene 
eseguito un salto al monitor del display 
esadecimale. 
6) II tasto <PC>. 
Premendo il tasto <PC> avrete la 
possibilila di lasciare il monitor del display 
esadecimale e di eseguire un salto 
all'interpretatore dei comandi DOS. L'l/O 
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Flgura 4. L'inlerfaccla 
EPSON 6 collocala sulla 
scheda di Interfaccia del 
Junior Computer, come 
mostrato in questo dlsegno. 

Trasfefimenio dei comandi di conwollo 

Flgura 5. II Iraslerimenlo del 
comando Ira i divers! 
"processor! Iransltori": dal 
BASIC all'ASSEMBLER, 
dall'ASSEMBLER al 
MONITOR AMPUATO, 
eccelera, e vlceversa. II 
centro del conlrollo 6 il DOS: 
esso permelte al processor! 
Iransltori BASIC, 
ASSEMBLER e MONITOR 
AMPLIATO di essere caricati 
nel computer da un 
dischetto. 



<RST> 
<AD> 
<G0> 

(RUBOUT) 

'TRACK 0&1' 

<AD> 2217 
<DA> 4C 
<4> 40 
<*? 22 
<AD> 2245 
<DA> 4C 
<+> 76 
<4> 22 
<AD> 2283 
<DA> 4C 
<♦> A6 <+> 22 
<PC> 

A'CA 0200-13, 1 

Tabella 2. Come adattare al 
Junior Computer un 
dlschetto OS-65D V3.1, 
avendo a disposlzlone una 
sola unitd a disco (parte 1). 

A* IN 
ARS YOU SURE7Y 
A'GO 0200 

- DISKETTE UTILITIES - 
SELECT ONE: 
1) COPIER 
2) TRACK O READ/WRITE 
? 2 

- TRACK ZERO READ/WRITE UTILITY - 
COMMANDS: 
Rnnnn - READ INTO LOCATION nnnn. 
Wnnnrr/gqqcf/p - write from nnnn por p pages 

WITH gqqg A3 THE LOAD VECTOR 
E - EXIT TO OS-65D 
COMMAND? W2200/22O0,8 

- TRACK ZERO READ/WRITE UTILITY - 
COMMANDS: 
Rnnnn - READ INTO LOCATION nnnn. 
Wnnnn/qggg.p - WRITE FROM nnnn FOR p PACES 

WITH gggg AS THE LOAD VECTOR 
E - EXIT TO OS-65D 
COMMAND? E 

Tabella 3. Come adattare un^ 
dischetto OS-65D V3.1 al 
Junior Computer (parte 2). 

A'SA 

Tabella 4. Adatlamento di un 
dlachelto OS-65D V3.1 al 
Junior Computer (parte 3). 
▼ 

della stampante viene inizializzato. ma non 
viene eseguita una nuova misura della 
velocity baud. II computer risponde con il 
segno di altesa A* oppure B*. eccetera. 
7) Routine ingresso stampante 
La routine d'ingresso della stampante riceve 
un carattere dal terminal. II carattere ASCII 
ricevuto passera nell accumulatore della 
CPU dopo il ritorno dalla subroutine 
d'ingresso. II bit 7 del carattere ha sempre 
un livelio logico "0". II contenuto dei registri 
indice non e influenzato dalla chiamala di 
questa subroutine. L'indirizzo di partenza 

A*CA 4000»02,I A'CA 4000=10,1 > » o > 4000=18,L A'CA 4000=26,1 
A«CA 4800-03,I A'CA 4800=11,1 A'CA 4800=19,1 A'CA 4800=27,1 
A"CA 5000=04.1 A'CA 5000=12,I A'CA 5000-20,1 A'CA 5000=28,1 
A'CA 5800=35,I A'CA 5100=12,2 A'CA 5800-21,1 A'CA 5800-29,I 
A'C% 6000=06.1 A'CA 5200=12,3 A'CA 6000=22,1 A'CA 6000=30,1 
A'CA 6800=07,1 A'CA 5300=12,4 A'CA 6800-23,1 A'CA 6800 = 31 , I 
A'CA 7000=08,1 A'CA 5800=13,1 A'CA 7000-24,1 A'CA 7000=32,1 

< rj < 7600=09,1 A'CA 6000=14,1 A'CA 7800-25,I A'SA 26,1=4000/8 
A'SA 02,1=4000/8 A'CA 6800=15,1 A'SA 18,1-4000/8 A'SA 27,1=4800/8 
A'SA 03.1=4808/8 A'CA 7000=16,1 A'SA 19,1=4800/8 A'SA 28,1=5000/8 

< in • < 04,1=5000/8 A'CA 7800=17,1 A'SA 20,1=5000/8 A'SA 29,1=5800/8 
A"SA 05.1=6880/8 A'SA 10,1=4000/8 A'SA 21,1-5800/8 A'SA 30,1=6000/8 
A'SA 06,1=6000/1 A'SA 11,1=4800/8 A'SA 22,1=6000/8 A'SA 31,1=6800/8 
A'SA 07,1=6900/8 A'SA 12,l«5Oa0/l A'SA 23,1-6800/8 A'SA 32,1=7000/8 
A'SA 08,1=7000/8 A'SA 12,2=5100/1 A'SA 24,1=7000/8 A* 

A'SA 09,1=7800/5 A'SA 12,3=5200/1 A'SA 25,1-7800/8 <RST> 
A ASA 12,4"5 3O0/1 
A"SA 13,1 
A*SA 1.1,1 
A'SA 15, I" 
A"SA 1«,1 
A'SA 17,1= 

=5800/5 
.6300/8 
'6800/8 
7000/3 
7800/8 

<AD> fF17 
<GO > 
(RUBOUT) 

OS-65D V3.0 
OSI 9 DIGIT BASIC 
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della routine di ingresso della stampante e: 
RECCHA*$FE1B (chiamare: JSR 
RECCHA). 
8) Routine di uscita dalla stampante. 
La routine di uscita dalla stampante invia il 
carattere presente nell'accumulalore della 
CPU al terminal. II formato di trasferimento 
e il seguente: 
— Un bit di avviamenlo 
— Sette bit di dali 
— Non esiste bit di parila 
— Due bit di arresto 
I contenuti dei registri indice non sono 
inflnenzali dalla chiamata di questa 
subroutine. L'indirizzo di avviamenlo della 
routine di uscita dalla stampante 6: 
PRCHA* $FEA3 (chiamare: JSR PRCHA). 

Come funziona la routine 
bootstrap? 
Ora che sappiamo in cosa consisle il 
software della EPROM bootstrap, siamo in 
grado di discutere il funzionamento della 
relativa routine. Dopo aver premuto i lasti: 
<RST> 
<AD> FF17 
<GO> 
avverranno le seguenti operazioni: 
1) II computer dispone il vettore di salto 
indiretto per il tasto (BREAK) sul terminal. 
II vettore NMI punta al monitor del display 
esadecimale. 
2) II computer inizializza l'1/O sulla scheda 
di interfaccia del floppy disk (6821 e 6850) e 
l'1/O seriale per il terminal (6532). Quando 
tutte le linee I/O saranno state inizializzate. 
il computer attendera il carattere RUBOUT 
proveniente dal terminal, per misurare la 
velocity baud. La velocita baud viene 
memorizzata nelle ioeazioni $FA5A..,.FA5D 
(vedi documentazione floppy disk). 
3) Dopo aver eseguita la misura della 
velocity baud del terminal, il computer 
earica la pista 0 (= 2Kbyte di software in 
linguaggio macehina). I passi necessari per 
caricare la pista 0 nel computer sono i 
seguenti: 
— Posizionare la leslina di lettura-scriltura 
deU'unitfl a disco sulla pista 0. Una barriera 
fotoelettrica presente nell'unit^ informa il 
computer quando la leslina e posizionata 
sulla pista 0. 
— II computer manda quindi all'unita a 
disco un impulse di comando 
deH'abbassamento della testina. La testina 
di lettura-scrittura viene abbassata sulla 
superficie del disco. II computer altende poi 
la comparsa del foro indice del disco, 
Un'altra barriera fotoelettrica generen) 
I'impulso di indice quando verra 
attraversata dal foro indice praticato sul 
disco. 
— Dopo la scomparsa deU'impulso indice. 
viene settato il registro di controllo nell' 
ACIA (6850). II formato di trasferimento 
dell'ACfA e: un bit di avviamenlo, otto bit di 
dati. un bit di parity ed un bit di arresto. 
— li computer legge il primo byte dal disco, 
che 6 il byte piu signifieativo dell'indirizzo 
iniziale dell'area di memoria nella quale 
verra memorizzata la pista 0 (= $22). II 
secondo byte proveniente dal dischetto e 
quello meno signifieativo dell'indirizzo 
iniziale (= $00). Entrambi questi byte 
vengono allocati nel puntatore di carico 
(bump pointer). II bump pointer punta 
percio all'indirizzo $2200. II computer legge 
poi il terzo byte dal dischetto, che indica il 
numero di pagine registrato sulla pista 0 (= 
$08). 
— I successivi byte consistono in 2 Kbyte di 



software in linguaggio macchina. Questi 
byte sono caricati dal disco nel computer 
La relativa area di memoria ^ $2200..,29FF. 
— Una volta che e stala memorizzata la 
pisla 0. la testina di lettura-scrittura viene 
sollevata dalla superficie del disco ed 
avviene un salto all indirizzo S2200. A parlire 
da questo indirizzo, il computer trova 
ulteriori istruzioni riguardanti 
rindirizzamcnlo secondo il quale le piste ed i 
settori dovranno essere caricati. Di norma, i 
due Kbyte di software della pisla 1 sono 
caricati nel campo di indirizzamenlo 
$2A00...31FF. La pisla 0 e la pisla 1 
congiunte, contengono 4 Kbyte di software in 
linguaggio macchina, cite attivano I'intero 
sistema operativo a dischi. 
Una volta che il sistema operativo a dischi 
(DOS) e stalo caricato nel computer, viene 
caricato dal dischello I'interprelatore BASIC 
ed anche questo trova poslo nella memoria 
del computer. Con rOS-65D V3.1, 
rinterpretatore BASIC si trova nelle piste 
2..,4, Con l'OS-65D V3.3, rinterpretatore 
BASIC ed i diversi completamenli dell'edilor 
sono memorizzati sulle piste 2 . 4. sulla pista 
6 e sulla pista 13. Quando rinterpretatore e 
stato completamente caricato, viene 
eseguilo un salto all'ingresso di avviamento 
a freddo dell'interpretatoro BASIC ($20E4), 
11 sistema risponde quindi con la frase "OK" 
che e I'avviso di macchina pronta. 
— II sistema non e pero ancora pronto per le 
istruzioni LIST, CONT. eccetera. Non 6 
ancora possibile nemmeno creare un file 
BASIC, La sola istruzione BASIC 
riconosciuta dal computer e RUN. Se 
desiderate generare un file BASIC, sara 
opportune caricare nel computer il 
programma BEXEC*. mediante il comando: 
RUN 'BEXEC*' 
II computer visualizzera quindi un menu 
delle scelle possibili. Con I'OS-BSD V3.1, 
scegliere "UNLOCK" e con I'OS-BSD V3.3, 
scegliere "9". II computer risponde con il 
messaggio di macchina pronta "SYSTEM 
OPEN". Ora 6 necessario dare un'istruzione 
"NEW" e lo spazio di lavoro del Junior 
Computer viene formatlato in modo adalto 
al voslro file BASIC. 
II DOS e le sue possibilita 
II Junior Computer puo essere facilmente 
convertito per i diversi processori transitori 
relativi al sistema operativo a disco della 
Ohio, che e memorizzato nella pista 0 e nella 
pisla 1 del dischelto. La figura 5 mostra 
come possano essere stabiliti e caneellati i 
singoli collegamenli Ira il DOS ed i 
processori. Se. per esempio, avete disposto il 
DOS a partire daU'indirizzo $FF17, il Junior 
diventa un computer basic. Se desiderate 
convertire il Junior in un computer 
Assembler, dovrete battere EXIT, allo scopo 
di lasciare rinterpretatore BASIC. Dopo il 
comando EXIT, il Junior risponde con il 
segno di attesa DOS A* oppure B*.eccetera. 
sulla slampante. Se poi scrivete AS, che vuol 
dire Assembler, il Junior viene Irasformato 
in un computer Assembler. Potrete poi 
creare un file Assembler e registrarlo sul 
disco mediante il DOS. Esisle anche la 
possibilita di assemblare il file originario e 
programmare il codice oggetto direltamente 
nella EPROM eon il programmatore di 
EPROM di Elektor, senza dover scrivere 
con la tastiera neanche un byte: il computer 
esegue il lavoro aulomaticamenle. Per 
ulteriori particolari relativi al 
funzionamenlo in Assembler, siete pregati di 
consultare il manuale Assembler della Ohio 
Scientific. Osservare che I'assembler ed il 

BASIC EXECUTIVE FOB 
OS-65D V3.I 
JUNE 25, 1580 RELEASE 
FUNCTIONS AVAILABLE! 

CHANGE- ALTER WORK- 
SPACE LIMITS 

DIP- PAINT DIRECTORY 
UNLOCK- UNLOCK SYSTEM 

fuR END USER MODI- 
FICATIONS 

FUNCTION? UNLOCK 
SYSTEM OPEN 

BASIC EXECUTIVE FOR 
OS-65D V3,I 
JUNE 25, 198B RELEASE 
FUNCTIONS AVAILABLE: 

CHANGE- ALTER WORK- 
SPACE LIMITS 

DIR- PRINT DIRECTORY 
UNLOCK- UNLOCK SYSTEM 

FOR END USER MODI- 
FICATIONS 

FUNCTION? 01H 
LIST ON LINE PP. I NT 
OS-6 5D VERSION 3.fl — DIRECTORY — 

ER INSTEAD OF DEVICE II ? NO 

FILE NAME TRACK RANGE 
OS65D3 0 _ 12 
BEXEC* 14 — 14 
CHANGE 15 — 16 CREATE 17 - 19 DELETE 29 - 20 DIR 21 - 21 DIRSRT 22 - 22 RANLST 23 - 24 RENAME 25 - 25 SECD1R 26 - 26 
SEOLST 27 - 26 TRACE 29 - 29 ZERO 30 — 31 ASAMPL 32 - 32 
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50 ENTRIES FREE OUT OF 64 

Tabella 5. "Azlonamento dl 
prova" dl un diBchetlo OS- 
BSD V3.1 adallalo. II 
programma dl utlllld BEXEC 
viene chiamalo quando A 
alalo caricato rinlerprelalore 
BASIC. 

OK 
LIST 

10 REM DIRECTORY UTILITY FOR OS-65D VERSION 3. 20 REM 30 NF"0 40 PN•!1897 
50 DEF FNA (X)"10*I NT (X /16) ♦X-l 6 *1 NT (X/I 6 ) 

BREAK OK 

nytrpitr LIST ON LINEPRINTER INSTEAD OF DEVICE « 
OS-65D VERSION 3.0 

— DIRECTORY — 

Tabella 6. Controllo del tasto 
(BREAK) con il comando 
LIST e I'lstruzlone RUN. 

OS65D3 
BEXEC* 
BREAK IN 
OK CONT 
CHANGE 
CREATE DELETE DIR 
BREAK IN OK 

TRACK RANGE 
0-12 
14 - 14 

15 - 16 
17 - 19 
20 - 28 21 - 

- DISKETTE UTILITIES - 
SELECT ONE: 
1J COPIER 
?.) TRACK 0 READ/WRITE 
? I 

- DISKETTE COPIER - 
FROM DRIVE (A/B/C/D)? A 
TO DRIVE (A/B/C/D)? P. 

STARTING TRACK? 2 
ENDING TRACK (INCLUSIVE)? 32 
READY (Y/N>? Y 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
0*9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 32 

Tabella 7. Avendo a 
disposlzione due unitd a 
disco (unlt^ A ed unlt<» B), un 
dischelto OS-65D V3.1 polri 
essere adallalo molto 
facilmente. La coplalura 
viene esegulta 
aulomaticamenle dal 
computer. 
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<RST> 
<AD> FFE8 
<G0> 
(RUBOUT) 

•TRACK 0 & I • 

Tabella 8. Adattamento dl un dischetto OS-65D 
V3.3. II BASIC vlene carlcato Iramlte 
un'lstruzlone dl salto all'lnterprelatore del 
comandl DOS (GO 2276) e pol coplato median!© 
11 programma dl utility BEXEC*. Inflne vlene 
eaegulto un "lanclo dl prova" per garanllre che 11 
dischetto 6 slato correttamente adattato. 

ATNENB 
COLORS 
MODEM COMPAR 

35 - 35 
36 - 36 
37 - 30 
39 - 39 

<AD> 
<DA> 
<♦> 
<♦> 
<AD> 
<DA> 
<+> 
<♦> 
<AD> 
<DA> 
<♦> 
< + > 
<♦> 
<f> 
<♦> 
<AD> 
<DA> 
<+> 
<♦> 

2217 
4C 
40 
22 
2245 
4C 
76 
22 
2285 
BE 
C6 
2A 
4C 
B3 
22 
2E84 
4C 
B0 
2E 

<PC> 
A*CA 0200=06,4 
A*GO 0200 
- TRACK ZERO READ/WRITE UTILITY - 
COMMANDS: 
Rnnnn - READ INTO LOCATION nnnn. 
Wnnnn/gggg,p - WRITE FROM nnnn FOR p PAGES 

WITH gggq AS THE LOAD VECTOR 
E - EXIT TO OS-65D 
COMMAND? W2200/2200,8 
- TRACK ZERO READ/WRITE UTILITY - 
COMMANDS: 
Rnnnn - READ INTO LOCATION nnnn. 
Wnnnn/gggg,p - WRITE FROM nnnn FOR p PAGES 

WITH gggq AS THE LOAD VECTOR 
E - EXIT TO OS-65D 
COMMAND? E 
A'SA 01,1«2A00/0 
A« 
<RST> 

FF1 7 

(RUBOUT) 

<AD> 
<GO> 

OS-65D V3.0 
OS1 9 DIGIT BASIC 
COPYRIGHT 1977 BY MICROSOFT 

34177 BYTES FREE 
Ok 
RUN"BEXEC•" 
OS-65D Tutorial disk five - Sept. 16, 1981 

^) Calaloyo 
2) Creazione dl un nuovo file 
3) Cambiamenlo di nome del lile 4) Cancellazione dl un File dai dischetto 
5) Creazione di un dischetto vuolo per daU 
6) Creazione di un dischetto con file per dati 
7) Creazione dello spazio di riserva per I file di dati 
8) Copla con unltfl a disco stngola o doppia 
9) Caricamento del sistema OS-65D 

Formare su lastiera II numero delta voslra sceHa e premere RETURN 9 t 

Catalogo 
Dl quale disco ? 
Baltoro su tastlere A, B, C o 0 e premere pot RETURN <A> 

Volele che la stampante stamp* II catalogo (Yes oppura No) 

OS-56D. disco dldattico No 5. 16 sett. 1981 
Premere RETURN per contmuare 
<RST> 
<AD> FFE8 
<GO> 
(RUBOUT) 
•TRACK 0«,1* 

A*GO 2276 
OS-65D V3.0 
OSI 9 DIGIT BASIC 
COPYRIGHT 1977 BY MICROSOFT 

33921 BYTES FREE 
Ok 
RUN"BEXEC*" 
OS-65D Tutorial disk five - Sept. 16, 1901 

1) Catalogo 2) Creazione dl un nuovo (lie 
3) Cambiamenlo del nome del file 4) Cancellare un file sui dischetto 
5) Creazione di un disco vuolo per dati 
6) Creazione di un dischetto per dati con file 
7) Creazione spazio di riserva per file di dati 
8) Copialura dischi con una o due unild 
9) Caricamento sistema OS-650 

Ballere il numero cornspondente alia vostra scolla e premere RETURN? 8 
- Copla dischetti - 

Copla da quale untta (A/B/C/D) ? A 
Copiare In quale umtd (A/B/C/D/) 9 A 
Qual e I'ullima plsta da copiare (compresa) <0-39> 7 39 
Siele pronli ad inlziare la copiatura (Y/N) ? Y 
Insenre il dischetto originale -- premere RETURN 9 
Lettura — 
Insenre il disco vuolo -- premere <RETURN> 9 
Inizlalizzazhone 
Track 01 - 01/08 
Track 02 - 01/08 
Track 03 - 01/08 
Track 04 - 01/08 
Track 05 - 01/08 
Track 06 - 01/0] - 02/01 - 03/01 - 04/02 
Track 07 - 01/08 
Track 08 - 01/08 
Track 09 - 01/08 
Track 10 - 01/08 
Track 11 - 01/01 - 02/01 - 03/01 - 04/01 - 05/01 - 06/01 - 07/01 
Track 12 - 01/01 - 02/01 - 03/01 - 04/01 
Track 13 - 01/08 
Track 14 - 01/08 
Inserire H dischetto originale • - premere <RETURN> 9 

Insenre H dischetto vuoto - - premere <RETURN> 7 
Track 15 
Track 16 
Track 17 
Track 18 
Track 19 
Track 20 
Track 21 
Track 22 
Track 23 
Track 24 
Track 25 
Track 26 
Track 27 
Track 28 

01/08 
01/08 
01/08 
01/08 
01/08 
01/08 
01/08 
01/08 
01/08 
01/08 
01/08 
01/08 
01/08 
01/08 

Insenre il dischetto originale -- Premere <RETURN> 9 
—- Catalogo — Lettura ■ - 

Nome del file Gruppo dl piste 
OS65D3 0-13 Inserire *1 dischetto vuolo 
BEXEG* 14 - 16 
COPIER 17 - 18 
CHANGE 19 - 20 Track 29 — 01/08 
CREATE 21 - 22 Track 30 — 01 /08 
DELETE 23 - 23 Track 31 - 01/08 
DIR 24 - 24 Track 32 - 01/08 
BANLST 25 - 26 Track 33 - 01/08 
RENAME 27 - 27 Track 34 - 01/08 
SECDIR 28 - 28 Track 35 - 01/08 
SEQLST 29 - 30 Track 36 - 01/08 
TRACE 31 - 31 Track 37 - 01/08 
ZERO 32 - 33 Track 38 - 01/08 
Aa&HPL 34 - 3.4 Track 39 - 01 /05 - 02/02 



monitor amplialo (EM) non si Irovano sul 
dischetlo OS-65D V3.1. ma soltanto sull'OS- 
65D V3.3. che contiene i due programmi 
come fornitura standard. 

Adattamento di un dischetto 
OS-65D V3.1 ad una sola unita 
a disco 
Se possedete una sola unita a disco, il V3.1 
pub essere adattato al Junior Computer 
solamente con un considerevole lavoro alia 
tastiera. Le Tabelle 2, 3 e 4 mostrano come 
dovra essere eseguito il lavoro, II sistema 
dovra dapprima essere avviato medianle la 
tastiera esadecimale. Un programma con il 
quale il dischello V3.I pub essere caricalo 
nel computer per facilitare le modifiche, 
inizia in corrispondenza all'indirizzo $FFE2 
Quando sia stato premuto il tasto 
(RUBOUT), il computer carica nella sua 
memoria la pista 0 e la pisla 1 e risponde 
con il messaggio 'TRACK (W. II display si 
accende. i vettori delle routine d'ingresso e 
di uscila sono automaticamente caricali ed 
il programmatore polrb inline modificare 

■elcuni bit contenuti negli indirizzi $2217, 
$2245 e $2283. Una volta che i byte sono stati 
modificali secondo la tabella 2. viene 
eseguito un salto aH'inlerprelatore dei 
oomandi DOS, usando il tasto <PC>. II DOS 
risponde con il segnale di macchina pronta 
A', 
II comando CA 0200 - 13,1 carica a partire 
dalla pista 13, settore 1 del dischetto. I dali 
saranno memorizzati nel computer a partire 

dall'jndirizzo 0200 in avanti. II programma 
che abbiamo appena caricato nel Junior 
Computer serve ad eseguire copie dei dischi 
ed b un programma di utiiitb per 
lettura/scrittura sulla pista 0. Potrete allora 
scrivere il DOS modificato nella pista 0 del 
vostro dischetto, utilizzando il programma 
di lettura/scrittura della pista 0. Prima sara 
perb necessario inizializzare il vostro 
dischetto. Togliere il dischetto Ohio 
dall'unitb ed inserire in sua vece il vostro 
dischetto chiudendo poi il portello dell'unita. 
La Tabella 3 mostra. in successione, i passi 
necessari: baltere sulla tastiera la parola 
IN; questo comando inizializza il disco. II 
sistema chiederb "ARE YOU SURE?"; la 
vostra risposta sara Y(ES). L'unita a disco 
cessa di sfrigolare quando le informazioni di 
formattazione saranno scritte su tulle le 39 
piste del dischetto. Dopo I'inizializzazione. il 
dischetlo sara pronto per le operazioni di 
lettura/scrittura. Procedere ora secondo la 
tabella 3. Scrivere dapprima otto pagine di 
software sulla pista 0. mediante il comando 
W2200/2200,8. L'indirizzo iniziale e $2200 ed il 
vettore di carico per la funzione bootstrap e 
anch'esso $2200. Verrb quindi scritta sul 
dischetto la prima meta del DOS. 
II comando SAOl.I = 2A00/8 conserva un 
blocco di dati. lungo otto pagine. sulla pista 
1, settore 1, iniziando all'indirizzo di 
avviamento $2A00. Ora, con questo 
comando. memorizzerele sul disco la 
seconda parte del DOS. Poiche, con il 
programma di copia V3.1, non e possibile 
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Flgura 6. Quesli due poienli 
allmenlalofl sono plii che 
sulflcicntl ad alimentaie II 
DOS Junior Computer. Essl 
possono enlrambl essere 
coslruili su circuitl slampall 
di Eleklor (EPS 82570). Essl 
sono dlmensionall in modo 
da polet alimenlare un Junior 
Computer, completo ancho di 
qualtro unita a disco. 



5-36 
mterlaccia 'loppy 
disk per II Junior 
elekior rnaggio 1983 

Figura 7. Gli allmentalorl 
delle RAM dinamiche e 
dell'interfaccla per slampanle 
potranno anch'essi essere 
coslrultl molto lacilmente. 
impiegando i circuiti stampati 
di Elektor (EPS 9968-5a). 

copiare daU'unita A nella stessa unitci A, la 
copialura dovra essere eseguita 
nianualmente pista dopo pista. La Tabella 4 
mostra come si svolge il procediinenlo. 
Sarebbe opportuno osservare che, con i 
comandi "CA", e il dischetto Ohio ad essere 
montato nell'imita A, menlre con i comandi 
"SA", nell'unitd A dovra essere infilalo il 
"vostro" disco. Quando le Iracce 2...32 sono 
state Irasferite dal dischetto Ohio sul vostro 
dischetto, potra essere tenlato un 
avviamento di prova. Spegnere 
I'alimentalore del computer, atlendere 
qualche istante e riaccenderlo. Montare il 
vostro dischetto nell'unita A. avviare la 
funzione bootstrap aH'indirizzo $FF17. come 
moslrato in Tabella 4. II sistema risponde 
con il messaggio di attesa "OK", II numero 
dei byte che rimarranno liberi dipendera 
dalla capacita della RAM, Con una RAM 
dinamiea da 48 Kbyte, avrete accesso a 
36.225 locazioni di memoria. 
Avviare il program ma di utiliti BEXEC* 
con il comando RUN BEXEC*'. Queslo 
programma e scritto in BASIC. II computer 
stampa un menu delle possibility a 
disposizione. Seegliere per prima I'istruzione 
UNLOCK; il computer e ora pronto ad 
accettare tutte le istruzioni BASIC. 
Procedere come moslrato in Tabella 5: 
avviare il programma di utility per la 
stampa del catalogo (directory), ed il 
computer ne effettuera la stampa. Dovra 
inline essere fatto un controllo. per stabilire 
se il taslo (BREAK) del terminale funziona 
in modo corretto. La Tabella 6 mostra come 
venga dapprima interrotto un comando LIST 
e poi come I'esecuzione del programma 
possa venir arrestata con il tasto (BREAK). 
Potrete conlinuare il programma a partire 
dal punto di inlerruzione. usando il comando 
CONT, 
Come adattare un dischetto OS-65D 
V3.1 a due unita a disco 
E molto piu facile adattare il V3.1 al Junior 
Computer, quando queslo disponga di due 

unity a disco. Modificare e copiare le piste 0 
ed I. seeondo quanto llluslralo nelle Tabelle 
2 e 3, Quando quesle due piste saranno 
entrambe sul disco, eslrarre il vostro disco 
dall'uniiy A ed inserirlo neU unita B. 
Inserire ora il dischetto Ohio nell'uniiy A e 
procedere seeondo la Tabella 7, II computer 
effettuery la copia aulomatiea di tutte le 
piste, trasl'erendole dal dischetto Ohio, che 
si trova neirunila A, al vostro dischetto, che 
si trova neU'unity B. a cominciare dalla 
Iraccia 2, per finire con la traccia 32. Dope 
questo proeedimento. il vostro disco sara 
fidaltato al Junior Computer con il software 
Ohio. 

Come adattare un dischetto 
OS-65D V3.3 
II dischetto V3,3 e molto piu facile da 
adattare del V3.1, Sara neccssaria una sola 
unita a disco. La tabella 8 mostra quale 
deve essere la procedura. Caricheremo 
prima nel computer le piste 0 ed 1. Dato che 
il DOS sara collocato nella memoria di 
macchina, caricheremo I'lnlerpretatore 
BASIC, mediante il comando GO 2276. L'OK 
di macchina pronta raostrera che 
Tinterprelalore 6 stato correttamenle 
caricato. Caricheremo poi il programma di 
ulilita BEXEC* con il comando: 
RUN 'BEXEC*' 
II computer stampa un menu di scelte 
possibili, tra le quali sceglieremo la "8". 
Abbiamo cosi scelto il programma di 
copialura. Quando tutte le piste saranno 
state copiate, dovranno essere apportate 
aleune modifiche al sistema operative a 
dischi. Prememere nuovamente il taslo 
<RST>ed avviare il programma 
all'indirizzo SFFE8. Le piste 0 ed 1 saranno 
nuovamente carieate nella memoria del 
computer, pero I'area di memoria 
$2200...22FF non verra piii soprascritta 
daH'interprelalore BASIC, Apportare le 
necessarie modifiche agli indirizzi S2217, 
$2245. $2285 e $2E84, seeondo quanto indicate 
in Tabella 8. Una volla eseguite queste 
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modifiche. dovrete caricare il programma di 
lettura/scrittura della pista 0 dalla pisla 6, 
settore 4. Scrivere poi nuovamente il DOS 
modificato nella traccia 0 del dischetto, 
utilizzando sempre questo programma. II 
comando SA 01,1 = 2A00/8 memorizzerd otto 
pagine di software DOS nella pisla 1. Avrete 
ora a disposizione un dischetto V3.3 adattalo 
al Junior Computer. Potrele avviare il 
BASIC a partire daH'indirizzo SFF17. II DOS 
e I'interpretatore BASIC saranno caricati 
automaticamente nel Junior Computer, dopo 
la pressione del tasto (RUBOUT) - vedi 
Tabella 8, 

L'interpretatore dei comandi DOS 
Come gia ricordalo, 11 sistema operativo a 
dischi dispone del suo proprio interpretalore 
dei comandi. Esamineremo ora i phi 
importanti Ira questi comandi. Se un 
comando non e impostato eorrettamente, 
verra emesso un messaggio di errore. 
Se il computer ha gia stampato II messaggio 
di altesa DOS A* oppure B*. potrete 
impostare un comando DOS. II computer 
riconosce sollanlo le prime due lettere 
maiuscole di ciascun comando. Per esempio, 
con un comando SAVE, non fara differenza 
se batlele SA. SAV oppure SAVE, 

Comando AS ovvero ASM 
11 computer carica I'Assembler ed il Monitor 
Ampliato daH'uiiita a disco al momento in 
servizio. Quando questo programma in 

linguaggio macchina sara stato caricato. 
verra effettuato un salto all'ingresso di 
avviamento a freddo deU'Assembler: quest' 
ultimo e collegato ad un editor orienlalo alia 
linea. 

Comando EM 

II computer carica I'assembler ed il Monitor 
Ampliato dal disco scelto al momento. Dopo 
che questo programma in linguaggio 
macchina e stato caricato, viene effettuato 
un salto al Monitor Ampliato: quesl'ullimo e 
un programma mediante il quale un 
programma in linguaggio macchina pud 
essere tacilmenle controllato. II Monitor 
Ampliato dispone del suo proprio 
interpretalore dei comandi; i piu importanti 
Ira essi sono: 
1 STRING 
Invia "STRING" all'interpretatore dei 
comandi DOS come se fosse un comando. 
aNNNN 
Apre la cella di memoria di indirizzo NNNN 
per I'esecuzione dei seguenti comandi 
secondari: 
(LF) Apre la successiva cella di memoria 
(CR) Chiude la cella di memoria al 
momento indirizzata 
(D) (D) Scrive i dati nella cella di memoria 
altualmente indirizzata 
(") Slampa il caraltere ASCII contenuto 
nella cella di memoria attualmente 
indirizzata 

Flgura 8. Ouesle modiliche 
contrlbuiranno mollo bene al 
correlfo lunzionamenlo delle 
schede RAM dinamiche. 



B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F FDF0: 03 BE 59 FA 2C 80 FA 30 FB 20 4F FE 4E 5F FA 6E 
FE00: 5E FA AD 5E FA 8D 5C FA AD 5F FA BD 5D FA A2 08 

rcBC: A9 IE 8D 83 FA A9 01 85 FD A 2 FF 9A 78 D8 20 7C FE I 0: 20 72 FE 20 2B FE C9 7F D0 B5 60 2C 80 FA 30 FB 
FC1C: FC D0 FB 20 7C FC F0 FB 29 7C FC F0 F6 20 El F . FE20: 8E 61 FA A2 08 20 72 FE 20 81 FE 2C 80 FA 10 09 
FC2l': C9 13 D0 07 A2 FF 9A DS 6C FA 00 C9 10 D0 06 A3 FE30: 38 6E 62 FA CA D0 F1 F 0 07 18 6E 62 FA CA D0 E8 
FC301 01 85 FD DC 14 C9 1 1 DO 06 A 9 00 85 FD F 0 BA C < FE40: 20 81 FE AD 62 FA 29 7F 8D 63 23 AE 61 FA 60 18 
FC40: 12 D0 09 E6 FA D0 02 E6 F3 4'; 0D FC C9 14 DO I 3 FE50: AD 5A FA 69 01 8D 5A FA AD 5B FA 69 00 8D 5B FA 
FCSO: 4C FD FE C 9 1 5 10 F2 85 FF A4 FD D0 0D B1 FA r*. FE60 : 2C 80 FA 10 EA AD 5A FA 8D 5E FA AD 5B FA 8D 5F 
FC60: 0A 0A 0A 05 FF 91 FA 4C 49 FC A2 04 06 FA 26 f 9 FE70: FA 60 AD 5C FA 8D 5E FA AD 5D FA 8D 5F FA 38 80 
FC7B: CA D0 F9 A5 FA 05 FF 85 FA 4C 49 FC AO 00 B 1 FA FE80: 0C AD 5A FA 8D 5E FA AD 5B FA BD 5F FA 38 AD 5E 
FC8P; 8b F9 A9 7F 8D 81 FA 

B8 
A2 08 A5 FD 20 B8 FC A5 c FE90: FA E9 01 8D 5E FA AD 5F FA E9 00 BD 5F FA EA E5 

FC90 : 20 Be FC A5 F9 20 FC A9 00 8D 81 FA A0 03 A 2 FEAB: B 0 EB 60 8E 60 FA 8D 62 FA AD 82 FA 29 40 D0 F9 
FCAB: 00 A 9 FF BE 82 FA ES ES 2D 80 FA 88 DC F 5 A 0 06 FEB0: AD 82 FA 29 FE 8D 82 FA 20 81 FE A2 07 4F 62 FA 
FCB0: 8C 82 FA 09 8C 49 FF 60 48 84 FC 4A 4A 4A 4A 20 FEC0: 90 30 AD 82 FA 09 01 8D 82 FA 20 81 FE CA D0 ED 
FCCO: CB FC 68 29 0 F 20 CB FC A4 FC 60 AS B9 08 FD BD FED0: AE 59 FA AD 82 FA 09 01 80 82 FA 20 81 FE CA DO 
FCD0: 80 FA 8E 82 FA AC FF 88 D0 FD 88 8C 82 FA ES E8 FEE0: F 2 2C 80 FA 10 04 AE 60 FA 60 2C 80 FA 10 FB 6C 
FCEB: 60 A2 21 A 0 01 20 Al FC DO 07 E 0 27 DO F5 A9 15 FEF0: 7C FA AD 82 FA 29 FE 8D 82 FA 18 90 CD 20 03 FF 
FCFB: 60 A0 FF 0A B0 03 C8 I 0 FA 8A 29 0F 4A AA 98 10 F F 0 0 : 4C 51 2A A9 27 8D 82 FA A9 00 8D 80 FA A9 7F 8D 
FDBO: 03 18 69 07 CA D0 FA 60 40 79 24 30 19 12 02 78 FF10: 81 FA 4A 8D 83 FA 60 A9 2E 8D 7C FA A9 FF 8D 7D 
FD10: 00 IB 08 03 46 21 06 0E 20 IE FD 6C FD 00 20 28 FF20: FA A9 00 8D 7A FA A9 FC 8D 7B FA 4C 18 FD A9 C 3 
FD20: FD 20 CF FD 20 4F FD 60 A 0 00 ac 01 C0 A9 40 8D FF 30: 8D 25 23 60 A9 51 80 7C FA A9 2A 80 7D FA A9 CO 
FD30: 00 C0 A9 04 80 01 C0 A9 40 8D 00 CO A2 04 8E 01 FF40: 8D 7A FA A9 FC 8D 7B FA 4C 18 FD 6C 7A FA 6C 7E 
FD40: C0 8C 03 C0 88 8C 02 C 0 8E 03 C0 8C 02 C0 60 A9 FF50: FA 20 IE FD A9 28 8D A3 26 A9 01 8D 5E 26 2 0 BC 
FD50: FB D0 09 A9 02 2C 00 CO F0 1C A9 FF 8D 02 C0 20 FFGO: 26 A9 2A 85 FF 20 54 27 86 FE 20 67 29 A9 01 89 
FD60: CE FD 29 F7 8D 02 C0 20 CE FD 09 08 8D 02 C0 A2 FF70: 21 23 8D 22 23 BD C6 2A 20 C6 29 A9 1A BD 01 21 
FD70: 18 20 BA FD F0 DD A2 7F 8E 02 C0 20 D7 FC AD 00 FF80; 8D 03 23 A9 A2 80 11 23 8D 13 23 A9 FE 8D 02 23 
FD80: C0 30 FB AD 00 C0 10 FB A9 03 8D 10 C0 A9 58 8D FF90; 6D 04 23 ED 12 23 8D 14 23 60 EE 5E 26 A9 06 20 
FD90 : 10 CB 20 C 5 FD 85 FE AA 20 C5 FD 85 FD 20 C5 FD FFA.C: BC 26 2C 67 29 EE 5E 26 59 00 85 FE 85 FF 20 67 
FDA0: 85 FF A0 00 20 C5 FD 91 FD C8 DO F8 E6 FE C6 FF FFBC: 29 A9 01 ED 5E 26 A9 1 3 20 BC 26 A9 32 85 FF AJ 
FDBB: D0 F2 86 FE A9 FF 8D 02 C0 60 A0 F8 88 DB FD 55 FFCC: 74 85 FE 20 54 27 20 67 29 20 61 27 20 73 2D 0 1 

FDCB: FF CA D0 F 6 60 AD 10 C0 4A 90 FA AD 11 C0 60 D8 FFDCJ CA 2A 54 52 41 43 4B 20 30 26 31 25 PD 05 E0 
FDD0: 78 A9 67 8D 82 FA A9 00 8D 80 FA A2 FC 8E 5A FA J Ft 7: or rr . 1. FF 4C C FF 20 c FE 41 9/. FF FF 1 
FDEO: A2 FF BE 5B FA EA A9 7F 8D 81 FA 4A 8D 83 FA A2 in : r: r - r Ir T r s r ' 1 r 1 ( *',t r 

Tabella 9. Usiato 
eeadeclmale della EPROM 
bootstrap ESS515. II llslalo 
orlginale 4 dlsponiblle come 
parte della documentazlone. 

(/) Prepara la cella di memoria atlualmente 
indirizzata per rinserimento del dati 
(") Apre la cella di memoria 
precedentemenle indirizzata, permeltendo 
rintroduzione dei dati 
BN.LLLL 
Predispone il punto di interruzione con il 
numero N all'indirizzo LLLL. I numeri die 
possono essere attribuiti al punto di 
interruzione N sono 1...8 
EN 
Elimina il punto di interruzione die reca il 
numero N 
A 
Stampa il contenuto deH'accumulatore die 
risulta dall'ultimo punto di interruzione. 
C 
Avvia nuovamente il programma dopo 
rultimo punto di interruzione. 
DNNNN.MMMM 
Esegue un listato di dati in memoria 
dall'indirizzo NNNN all'indirizzo MMMM 
escluso. 
EX 
Lascia il Monitor Ampliato e tonia al DOS, 
FNNNN.MMMM = DD 
Riempie con dati DD I'area di memoria, a 
cominciare dall'indirizzo NNNN e 
terminando con I'indirizzo MMMM - 1. 
GNNNN 
Salta aU'indirizzo NNNN ed elabora il 
programma die inizia a quel punto 
HNNNN.MMMM (OP) 
Esegue la chiamata dell'unita aritmetica 
esadecimale. I.'unita aritmetica stampera il 
risultato NNNN (OP) MMMM, dove 
I'operatore (OP) potra essere, a scelta, +. 
—, *, /, rendendo cosi possibile eseguire 
I'addizione, la sottrazione, la molliplicazione 
e la divisione di numeri esadeeimali. 
MNNNN=MMMM,LLLL 
Muove I'area di memoria MMMM...LLLL - I 
neH'area di memoria che comincia con 
I'indirizzo NNNN 
RMMMM=NNNN,LLLL 
II Monitor Ampliato dispone di un cosiddetlo 
rilocatore. Questo permette di spostare 
programmi in linguaggio macchina da 
un'area di memoria ad un'altra. II computer 
esegue la correzione di tutti gli indirizzi 

assoluti: "ricolloca" I'area di memoria Ira 
NNNN...LLLL - 1 nell'area di memoria che 
inizia all'indirizzo MMMM. 
II Monitor Ampliato dispone anche di alcuni 
altri comandi die potrete trovare nel 
manuale Ohio. 

Comando BA 

II comando carica 1'interpretatore BASIC 
prelevandolo dal disco scelto, dopodiche 
viene eseguito un salto aH'ingresso di 
avviamento a freddo. L'interpretatore 
fornisce le informazioni riguardanti il 
numero di locazioni di memoria libere nel 
sistema e risponde con un "OK". 

Comando CA NNNN=TT,S ovvero 
CALL NNNN = TT.S 

Carica i dati dalla pista TT. settore S del 
disco, nel computer e memorizza i dati 
nell'area di memoria NNNN... II campo 
numerico per TT e L..39, ed il campo 
numerico di S e 1...8. 

Comando SA TT,S - NNNN/8PP 
ovvero SAVE TT,S=NNNN/P 

Salva i dati contenuti nell'area di memoria 
NNNN... .comprendenti P pagine. sul disco. 
II numero della pista e TT, il numero del 
settore e S ed il numero di pagine da 
scrivere sul dischetto e P. II campo 
numerico entro cui pud variare TT e 01...39, 
per S e L..8 e lo stesso avviene per P. 

Comando DI TT, ovvero DIR TT 

Questo comando permette un controllo dei 
numeri dei settori sulla pista TT, II campo 
numerico di TT e 01...39. 



Comando IN ovvero INIT 

II comando IN inizializza un nuovo disco, sul 
quale non sono stati ancora scritti dati. 
Qualora vogliate cancellare un dischetto gia 
registrato, potrele far cio con il comando 
IN. 

RE EM Rilorno al Monitor Amplialo 
Potrete trovare anche altri comandi nel 
manuale Ohio. Concluderemo ora le 
operazionl di adattamenlo del software e la 
discussione del sistema operative a dischi e 
prenderemo in considerazione alcuni 
requisiti special! del DOS Junior Computer. 
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Comando IN TT: 

Questo comando inizializza esclusivamente 
la pista TT. 

Comando SE X ovvero 
SELECT X 

Con questo comando potra essere 
selezionata una Ira quattro unita a disco, II 
computer tunziona in collegamento con una 
sola unita a disco. 
X = A. B, C o D. 

Comando LO FILE ovvero LOAD 
FILE 

Un file potra essere caricato nella memoria 
principaie, chiamandolo con il suo nome, 
con questo comando. II nome del file dovra 
pero essere uguale a quello conlenuto nel 
catalogo del dischetto. II nome di un file 
potrS essere generalo nel catalogo (pista 12) 
con il programma di utilila CREATE. Altri 
particolari potranno essere trovati nei 
manuali forniti assieme ai dischi. II nome 
del file deve iniziare con un carattere 
alfabetico e potra essere lungo da uno a 6 
caratteri. 

Comando PU FILE ovvero 
PUT FILE 

Con questo comando, un file potra essere 
trasferito, con il suo nome, dalla memoria 
principaie al dischetto. Prima che il file 
possa essere scritlo sul dischetto, sara 
neeessario specificare il nome del file nel 
catalogo. 

Comandi PU TT ed LO TT 

Necessita hardware 
di un computer 6502 DOS 

I computer, nei quali viene inserito un 
sistema operative a disco, richiedono una 
ariatta alimentazione, L'alimentatore scelto 
per il Junior Computer DOS dovrebbe avere 
una sufficiente potenza di riserva e 
dovrebbe avere una tensione d'uscita libera 
da transitori impulsivi. Se possedete gia il 
Junior Computer ampliato, potrete 
eontinuare ad usare I'alimentalore 
esistente; sar^ soltanto neeessario costruire 
un nuovo alimenlatore da 12 V/4 A. 
destinato alle unita a disco. Se tuttavia, non 
avete ancora un alimenlatore adalto, potrete 
usare i circuits di figura 7. Questi 
alimentatori sono dimensionati per la 
potenza necessaria all'intero computer DOS: 
essi sono facili da costruire ed affidabili. 
L'intero circuito potra essere alloggiato su 
sole quattro schede stampate di Elekior: 2 
volte ESS 82570 e 2 volte ESS 9968-5a. 
Saranno necessari due trasformatori dalle 
seguenti caratteristiche; 9.. . 10 V/10 A e 15 
V/ 4.4.,.5 A. Entrambi i trasformatori 
dovrebbero essere del tipo a nucleo 
toroidale. 1 trasformatori toroidali sono piii 
costosi dei normali tipi laminati, ma sono 
piii leggeri e generano meno campo 
disperse. L'aumento di temperatura di un 
nucleo toroidale e limitato, anche a pieno 
carico. 
Sara inoltre neeessario un terzo 
trasformatore, con due tensioni seeondarie 
di 15 V/l A, per I'alimentazione delle schede 
RAM e dell'interfaccia per la stampante, 
Questo trasformatore non dovrd soddisfare a 
particolari requisiti. Con i circuiti 
alimentatori delle figure 6 e 7 , non ci 
saranno certamente problem! con il Junior 
DOS o con qualsiasi altro computer 6502, 
perch6 essi sono generosamente 
sovradimensionati ed a prova di 
cortocircuito. Gli alimentatori potranno 
essere alloggiati in un mobiletto piatto di 300 
x 70 x 200 mm. Per il cablaggio dovranno 
essere usati conduttori con sezione di 1,5 
mm quadrati. 

Con questo comando potra essere scritlo sul 
disco un file contenuto nello spazio di lavoro 
del computer, oppure lo stesso potra essere 
lelto, senza specificare un nome di file. II 
file nello spazio di lavoro non dovra pert) 
superare i 2 Kbyte. E consigliabile evitare di 
usare questi due comandi perche e facile 
andare a scrivere sopra programmi gia 
esistenti sul disco, senza Tavvertimento di 
un messaggio di errore. 

Comando RE o RETURN 

Con i comandi RETURN potrete tornare 
dall'interpretatore del DOS al processore 
transitorio volulo; 
RE AS Ritorno all'Assembler 
RE BA Ritorno al BASIC 

La seheda RAM dinamica 

L'esperienza ha dimostralo che la scheda 
RAM dinamica "rifiuta" di funzionare con 
certi processori 6502, e non e neppure troppo 
"lenera" con certi processori 6809. Per 
questo motivo, abbiamo apportato alcune 
modifiche alia scheda RAM dinamica, che la 
rendono estremamente affidabile in 
congiunzione con qualunque sistema 
6502/6809. La figura 8 mostra tutte le 
modifiche apportale allo schema ed al 
circuito stampato. 
Vi auguriamo di trovare un divertimento 
sempre maggiore con il Junior Computer 
DOS, che continua anche oggi ad essere il 
computer a costo piu basso e preferito dal 
pubblico per I'autocostruzione, che disponga 
di un sistema a dischetli. M 
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Finora I'audio digitale ha avuto soltanto dimostrazioni in studio, nei laboratori , 
nelle fiere industriali e nelle mostre. In casa dell'appassionato di hi-fi, tuttavia, il 
massimo che si pub aspettare e un normale LP, marcato, per quanto cib possa 
suscitare dei dubbi, "DIGITAL", poiche il nastro originale e stato registrato 
usando la tecnica digitale. Dobbiamo perb renderci conto che, senza dubbio, 
I'audio digitale apparirb presto anche nelle stanze di soggiorno dei comuni 
mortal!. I chip sono gib disponibili, e cib significa che anche le apparecchiature 
appariranno presto sul mercato. 

chip per audio digitale 

Fotogralla 1. II CD 100 della 
Philips i uno del primi 
ilprodullori CD (Compact 
Disc) apparsi sul mercato. 

; ■; u 

r 

in 

L'audio digitale non cpsliluisce per se stesso 
un punto di arrivo. Fino a quando non 
divenga disponibile sul mercato, i vantaggi 
tecnici saranno relativamente poco 
importanti. Cosa intendiamo noi per 
"disponibile sul mercato"? Per i fabbrieanti 
di semiconduttori, ci6 significa 
semplicemente che la tecnica deve essere 
adatta per 1'applicazione nell'elettronica di 
intrattenimento. La possibility di mercato 
dell audio digitale 6 centrata su uno dei suoi 
aspetli piii significativi: i chip. Specialmente 
nel campo dei beni di consumo, e importante 
che la presentazione di nuove tecniche 
procuri ai fabbrieanti di apparecchiature 
vantaggi commerciali. Per I'audio digitale 
questa condizione preliminare potra essere 
soddisfatta soltanto mediante I'uso di 
tecniche LSI. Anche con i piii veloci 
microcomputer disponibili attualmente. 

1'elaborazione digitale dei segnali audio e al 
limite delle possibility. I requisiti imposti 
dalle tecniche audio digitali agli elaboralori 
di segnali sono estremamente severi, sia 
riguardo alia velocity di elaborazione che 
alia complessita del funzionamenlo. Questo 
e anche uno dei motivi della lunga attesa 
deir"audio digitale". Per quanto riguarda i 
fabbrieanti di circuiti integrati, le 
caratteristiche richieste sono pressochy al 
limite di quanto sia economicamente 
possibile. Non e'e dubbio pero che questa 
tecnica diverra presto una componente 
vitale dell'elettronica di intrattenimento. I 
circuiti digitali LSI per I'intero sistema di 
elaborazione del segnale possono garantire 
un'ulteriore razionalizzazione della 
produzione: meno componenti nel sistema. 
inserimento dei componenti, taratura e 
collaudo automatici, ed anche una maggior 
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ingresso alia I't-y 
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F Ifo TDA 1540 passa-basso Convert O'A anaiogico 

-h 
SAA 7030 
Rllro digilale 

Canale stnisiro 

Uscila audio 

1 
IDA 1540 
Convert D/A 

1 

Fillro 
i 
1 

cutaicgtco i 
i 

Canaie dusho 

Segnale 
Inlormazionp d« silenziamonio Controllo moloie 
dl subcodilica dai se/vocomanao 

L. 

flessibilita nell adattamenlo alle necessity 
del mercato. Quest'ultimo aspetto e 
parlicolarmente seducenle. In fuluro. 1c 
varianti del modelli richiederanno poehe o 
nulle modifiche ai circuit! e saranno ottenute 
semplicemente mediante variazioni nel 
software. 

II future d gia tra noi 
I circuili inlegrati audio digitali esistono gia. 
almeno come produzione pilota, forniti come 
campioni per i fabbricanti di 
apparecchiature. Come ci si pub atlendere. 
alcuni di quesli sono chip die vengono 
utilizzati in apparecchi compalli per dischi 
digitali. Altri pero provengono da un campo 
di applicazioni del tutlo impensalo: 
il televisore! 
Chiaramente, un giradischi digilale non puo 
essere progettalo senza i circuit! inlegrati 
audio digitali. Chi potrebbe ancora volere un 
telaio zeppo di circuiti stampati sotto il suo 
giradischi com'era quello apparso nel corso 
di una mostra eleltronica internazionale. nel 
1981? Per contrasto, le apparecchiature di 
preserie, molto compatte. esposte 
quest'anno nella maggior parte delle mostre 
internazionali hi-fi/video erano gia 
equipaggiate eon i circuiti LSI messi a punto 
per la produzione di massa (vedi fotografie 1 
e 2). Lo schema a blocchi dell'elaborazione 
del segnale in un giradischi CD, cioe 
Compact Disc (figura 1) mostra che un 
considerevole numero di chip sulla scheda 
del decodificatore lelaborazione del segnale) 
sono utilizzati per ricostiluire rinformazione 
digilale a partire dal segnale fornilo dal 
pick-up a laser. I chip di questa sezione sono 
stati appositamenle messi a punto per 
applicazioni nei riproduttori CD e 
provvedono alia demodulazione ad alia 
frequenza, al ricupero del segnale di clock, 
ad una precisa correzione degli errori ed 
alia regolazione della velocila del motore di 
azionamento. II segnale audio digilale 
riprodotto dal disco e depurate dai suoi 
errori, viene presenlato aH'uscita di queslo 
circuito di elaborazione di segnali riservato 
alia riproduzione CD. Entro la linea 
tratteggiata 6 visibile un convertitore 
digilale/analogico a due canali ed a 16 bit. 
basato su tre circuiti inlegrati. Questo 
convertitore e uno dei primi important! 
blocchi funzionali. appositamenle prodotti 
per 1'audio digitale, apparsi su! mercato. 
Queslo tipo di modulo e necessario in 
qualunque sistema audio digitale per 
ottenere un segnale audio analogico 
ricostituito al termine della catena di 
elaborazione digitale dei segnali, Poiche non 
esistono amplificatori di potenza digitali (e 

nemmeno alloparlanti digitali!), non e'e 
alternaliva alia riconversione in un segnale 
analogico. Inoltre i convertitori 
digitali/analogici e viceversa saranno 
ancora necessari per un lungo periodo, per 
poter essere in grado di utilizzare 
componenti audio digitali nei sistemi hi-fi 
analogies gia esistenti. E' possibile quindi 
affermare che il sistema audio 
completamente digitale appartiene ancora 
ad un future piuttosto lontano. 
L'elaborazione digitale del segnale nei 
televisori. che comprende anche la sezione 
audio b pero quasi imminente. Ci6 potrebbe 
apparire strano ma e supporlato da 
argomenti economici molto convincenti. 
Particolarmenle nel caso di un televisore a 
colori e dei relativi circuiti. i costi di 
fabbricazione possono essere 
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MAA 2400 

Bus convert A/D 
i <> 

L 
PWM 

R 

V IM BUS 
Bus di controllo 
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f.= UB.kkHz 

82145 3 

Figura 1. Schema a blocchi 
del decodificatore per 
compact disc 

Figura 2. Schema a blocchi 
del preampllllcalore digilale 
dl controllo, consiBlenle In un 
convertitore A/0 a due 
canali ed In un elaboratore 
audio. 

Figura 3. II segnale 
slnusoldale a 4,41 kHz, 
campionato ad una 
Irequenza di 44,1 kHz In 
ligura 3a e con una 
Irequenza qualtro volte 
magglore In figura 3b. II 
ptocesso dl campionamenlo 
d4 orlglne ad una lenslone a 
gradlni che approsslma II 
segnale origlnale, Tanto 
magglore i la Irequenza di 
campionamenlo, lanto plii 
precisa sari 
I'approsslmazione. 
Aumentando la Irequenza di 
campionamenlo sari 
possibile anche flllrare con 
maggior lacllili le armoniche 
del segnale a gradlni. 
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Fologtafla 2. Ouesto 6 II 
clrcuilo alampalo plu 
Importanle del regislralore- 
ilprodultore digilale. Quatlro 
circultl integrati NMOS 
avolgono la magglor parte 
dell'elaborazlone del segnale 
audio digilale: per lare ci6 
saranno necessarle plii dl 4 
milionl di operazlonl al 
secondo 
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considerevolmente ridotti mediante la 
digitalizzazione, e I'impiego di alcuni circuili 
LSI. I vantaggi per il consumalore 
consistono nel miglioramento delle 
caratteristiche: maggior affidabilita, 
immagine e suono di migliore qualita. 
La ITT Intermetall ha messo a punto due 
interessanti circuiti integrati audio digitali 
per il suo "televisore digitale": un 
convertitore analogico/digitale ed un 
elaboratore audio digitale. Entrambi i chip 
sono progettati per elaborarc due canali 
audio (stereo) e non sono soltanto adatti per 
la TV stereo ma anche per applicazioni 
esclusivamente audio. L'elaboratore del 
segnale puo trattare direttamente segnali 
digitali provenienti da un giradischi o da un 
sistema a nastro. La figura 2 moslra lo 
schema a blocchi di un sistema di 
elaborazione audio digitale stereofonico, che 
impiega questi due chip e del quale 
parleremo in un futuro articolo. 

Convertitore D/A a 14 bit 
con caratteristiche di 16 bit 

Nel settore del Compact Disc, sono stati 
slabiliti alcuni importanli parametri per le 
future apparecchiature audio digitali: 
frequenza di campionamento di 44,1 kHz e 
conversione analogica/digitale a 16 bit. 
La scelta dei 16 bit per campione e stata 
molto logica: questa risoluzione tiene anche 
conlo degli standard di studio per I'audio 
digitale. permette di ottenere un rapporto 
segnale/rumore di 96 dB (6 dB per bit); il 
flusso di dati in uscita sara superiore ad 1.4 
milioni di bit al secondo (con due canali 
audio)! Cio ha reso possibile uno standard di 
qualita in grado di soddisfare i futuri 
requisiti, che rappresenta anche una sfida 
alia tecnologia: questa sfida dovrS essere 
affronlata dai fabbricanti di circuiti 
integrati. Nel caso del convertitore a 16 bit 

per il riproduttore CD, questa sfida ha avuto 
come risullato una soluzione 
apparentemente nuova: 16 bit elaborati da 
un convertitore a 14 bit. Poiche non 6 stato 
ancora sviluppato un convertitore d/a per il 
riproduttore CD, c'e motive di ritenere che 
la Philips in origine intendesse impiegare i 
14 bit per i compact disk ma che fu 
"obbligata" ad adottare un sistema a 16 bit 
per stare al passo con il progresso. Ad ogni 
modo, il convertitore D/A a 14 bit TDA 1540 
e stato presentalo nel 1980. Grazie ad un 
ingegnoso melodo di ripartizione delle 
correnli, trovato dalla Philips e chiamato 
"adattamento dinamico degli elementi", 
esso mostra una eccezionale linearita che 
permette un rapporto segnale/mmore di 85 
dB (secondo i dati del fabbricante). 
L'adattamento dinamico degli elementi t un 
melodo di compensazione dinamica, nel 
quale gli errori delle singole correnli 
vengono eliminati mediante commulazione e 
formazione di un valore medio. Cio evitera 
di dover impiegare la rele resistiva di 
somma dei tradizionali convertitori D/A, 
molto costosa per la necessita di taratura di 
precisione mediante laser. Oltre all'elevala 
linearity, che corrisponde a quella di un 
convertitore a 15 bit. il TDA 1540 mostra 
anche una velocita di lavoro molto alta. 
Esso elabora un massimo di 12 milioni di bit 
al secondo. permettendonc I'applicazione in 
sistemi con frequenza di campionamento 
fino ad 850 kHz, e questa corrispondera ad 
una banda passante del segnale superiore a 
400 kHz; certamente piii di quanto basta per 
I'audio digitale! 
Oversampling: una maggiore 
larghezza di banda ha come 
risultato la riduzione del rumore 
Torniamo ora al convertitore a 16 bit. 
Perche mettere a punto un convertitore D/A 



a 16 bit quando gia esiste un eccellente 
componente a 14 bit? Ecco quale e stato 
probabilmente il pensiero dei tecnici della 
Philips. L'elevata velocita del TDA 1540 
rende possibile aumentare il rapporto 
segnale/rumore a cifre superior! agli 85 dB 
del convertitore a 14 bit, usando il metodo 
chiamato "oversampling" (doe un tasso di 
campionamento superiore a quello 
stretlamenle necessario). Non c'e nulla di 
particolarmente spettacolare in questa 
procedura: si tratta al contrario di un 
processo relativamente semplice. Secondo il 
teorema del campionamento di Nyquist, la 
frequenza di campionamento dovra essere 
almeno doppia della massima frequenza del 
segnale. Per motivi di economia di bit 
(perche generate un numero di bit superiore 
a quello assolutamente necessario secondo 
Nyquist? ). la frequenza di campionamento 
scelta non e in pratica molto elevate. Se 
pero essa fosse superiore, il processo 
verrebbe chiamato "oversampling", 
L'oversampling non si limita a fornire piii 
bit. ma possiede anche alcuni vantaggi 
supplementari: la larghezza di banda di 
trasmissione sarS maggiore di quella del 
segnale; il rumore di quantizzazione sara 
percio distribuito su una maggior larghezza 
di banda e diverrd proporzionalmenle 
inferiore entro la banda del segnale. Nel 
caso del convertitore da 16 bit del 
riproduttore CD (Compact Disk), viene 
impiegato un fallore di oversampling pari a 
4; la frequenza di campionamento e 
aumentata da 44,1 kHz a 176,4 kHz. II 
rumore di quantizzazione e distribuito su 
una larghezza di banda quattro volte piu 
elevata. II rumore residuo entro la banda 
audio risulterS essere soltanto un quarto 
della cifra originale. Espresso in decibel, il 
guadagno nel rapporto segnale/rumore. e di 
6 dB, Ci6 porta gli originali 85 dB del TDA 
1540 ad una cifra di 91 dB, che corrisponde 
alia cifra di rumore di un buon convertitore 
a 15 bit. 
L'oversampling presenta anche un altro 
vantaggio. La figura 3 mostra un'onda 
sinusoidale di 4,41 kHz. campionata ad una 
frequenza di 44,1 kHz (figura 3a) e ad una 
frequenza quattro volte maggiore (figura 
3b). II risultato del campionamento d una 
curva a gradini che approssima il segnale 
analogico originale. Alia frequenza di 
campionamento piii elevata, 
I'approssimazione e molto piu stretta. 
cosicche le armoniche della "tensione a 
gradini" contenute nel segnale, dopo la 
eonversione D/A, potranno essere filtrate 
molto piii faeilmente. 
Questo argomento e molto significativo. La 
figura 4c mostra lo spettro di un segnale 
audio che abbia una larghezza di banda di 20 
kHz, campionato ad una frequenza di 44,1 
kHz. In teoria, le armoniche prodotte 
saranno in numero infinito: le loro frequenze 
saranno multipli interi della frequenza di 
campionamento. con bande lateral! che 
distano in ogni caso 20 kHz. Naturalmente, 
questo ampio spettro non filtrato non dovra 
assolutamente essere applicato 
all'amplificatore audio ed agli altoparlanti. 
Per quanto le frequenze superiori a 20 kHz 
siano oltre la banda udibile, esse 
causerebbero un blocco dell'amplificatore e 
produrrebbero frequenze di 
intermodulazione udibili. Per questo motivo, 
un sistema audio digitale deve attenuare di 
almeno 50 dB tutte le frequenze superiori a 
20 kHz, e cio deve avvenire in 
corrispondenza alia sua uscita analogica. 
Questo scopo viene di norma ottenuto 
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Figura 4. II segnale audio 
digitale e la sua 
scomposlzlone spetlrale; 

a. II segnale analogico 
originale 

mediante filtri ad elevata pendenza, disposti 
a valle del convertitore D/A; essi non sono 
pero molto convenienli dal punto di vista 
dell'economia costruttiva. perche 
necessitano di numerosi componenti e di una 
successiva taratura. Inollre questi filtri a 
pendenza ripida non mostrano una risposta 
di fase lineare entro la banda passante, e 
percid la riproduzione verra. secondo gli 
esperti audio, deteriorata da suoni di tipo 
pulsante. 

II cuore del modulo: filtro digitale 
SAA 7030 

Nel convertitore D/A a 16 bit del 
riproduttore CD. questo problema viene 
risolto mediante un modulo digitale che 

b. II processo dl 
campionamento dd orlglne 
ad una sequenza d'lmpulsi la 
cut ampiezza corrisponde al 
valore islantaneo del segnale 
analogico (modulazlone ad 
ampiezza d'lmpulsi). 

c. Spettro dl frequenza della 
sequenza d'lmpulsi. La 
trequenza di campionamento 
6 44,1 kHz; il segnale 
campionato (segnale 
analogico) si Irova enlro la 
banda audio dl 0-20 kHz. 

d. Spettro dopo 
l'oversampling con 176,4 kHz 
e la flllrazlone digitale. CI6 
rende molto piii facile 
ellminare le (requenze che si 
Irovano al di sopra della 
banda audio (circa 20 kHz), 
perchd le bande laterall dl 
44,1, 88,2 e 13,2 kHz sono 
gii stale attenuate. 

e. La lunzlone dl tenula del 
convertitore digitale 
analogico causa un'ullerlote 
tillrazlone secondo la curva 
sin x/x llluslrala In llgura; II 
prlmo punto di zero dl questa 
lunzlone si Irova a 176,4 kHz, 

I. II reslo i complto dl un 
semplice llllro passa-basso 
analogico con frequenza dl 
lagllo Ira 30 e 40 kHz, 
dlsposlo all'uscita del 
convertitore D/A. 
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provvede anche aU'oversampling ed 
air'arrotondamento" da 16 a 14 bil per i 
due TDA 1540. La figura 5 mostra lo schema 
eompleto del eonvertitore D/A stereo, 
basato su tre circuiti inlegrali. II cuore del 
modulo e il filtro integrato oversampling 
SAA 7030, in tecnologia NMOS. Esso elabora 
entrambi i canali stereo. Dopo la 
demodulazione e la correzione degli errori, 
che avvengono nei precedent! stadi, la 
musica viene applicata sotto forma di parole 
serial! di 16 bil agli ingressi DLCF. DRCF 
dell'SAA 7030. Per prima cosa, le sequenze 

di bil vengono conservate in registri a 
scorrimenio, che quadruplicano la frequenza 
di campionamento da 44,1 a 176,4 kHz. Ci6 
aumentera eftettivamente la larghezza di 
banda audio da 22 ad 88 kHz, riducendo di 6 
dB il rumore di quantizzazione enlro la 
banda di 22 kHz. I tre valori intermedi 
necessari per ottenere un fattore di 
oversampling pari a 4 (frequenza di 
campionamento quadrupla significa 4 
campionamenti invece di uno, nello stesso 
intervallo di tempo). sono generati dal filtro, 
per moltiplicazione dei dati d'ingresso 
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Flgura 6. Schema a blocchl 
del slstsma D/A della llgura 
5. II llltro dlgltale Irasversale 
(TDF) aumenta la Irequenza 
dl camplonamenlo da 44,1 a 
176,4 kHz ed atlenua le 
armonlche contenut© nello 
spellro del segnale dl 
camplonamenlo (vedl llgura 
4). II "noise shaper" 
(contrassegnalo NS) 
arrolonda 11 segnale a 28 bit 
provenlenle daH'UBClta del 
llltro, traslormandolo in un 
segnale a 14 bit, applicando 
I'errore dl arrolondamenlo 
alia sua usclla, rltardalo dl 
un perlodo della Irequenza dl 
camplonamenlo It. e con 
segno camblalo: qul esso 
verri sommalo al successive 
camplone. 

Componenfi Philips LSI per decodifica 
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Microcomputer 
di sub-codifica 
MAB 8410 
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Convertitori 
digitali/analogici 
TDA 1540 

Filtrazione 
digitale 
SAA 7030 

RAM 2K8 
tipo 6116 

Correzione errore Interpolazione 
SAA 7020 a silenziamento 

SAA 7000 

mediante i coefficienli del 1'iltro, e 
suceessiva somma. Poiche i coefficienli sono 
numeri che hanno una lunghezza di 12 bit, 
neU'accumulatore vengono prodotte, dopo la 
filtrazione, parole della lunghezza di 28 bit; 
questi prodotti rappresentano ora i campioni 
(frequenza di campionamento 176,4 kHz). 
Da queste parole di 28 bit, verranno 
trasferiti aU'uscita DLFD per il canale 
sinistro e DRFD per il canale destro solo i 
piu significativi (quelli "superiori"). Gli 
altri bit (i 14 bit nieno significativi) non 
vengono scartali: il loro segno viene 
Invertito e poi vengono aggiunti al 
successive campionamento provenienle 
dalTaccumulatore. Questa "retroazione" 
dell'errore di arrotondamento ha come 
risultato la riduzione dell'errore di 
quantizzazione creato dalla transizione da 16 
a 14 bit, per segnali variabili molto 
lentamente, cioe per le basse frequenze 
audio. Un errore di quantizzazione inferiore 
alle basse frequenze di segnale, significa 
meno errore di quantizzazione in 
corrispondenza alia regione piu bassa dello 
spettro delle frequenze. Cio avviene anche 
per lo spettro del rumore di quantizzazione: 
inferiore alle piii basse frequenze e piii 
elevato alle frequenze piu alte. Questa 

Rumore (Ji quantizzazione 
(scala relativa) Senza oversampKng 

/ 

^ Con notso shaping 
^ Con oversampllng 

! Z0KHI BBkHz 
Rumore residue 
nella banda audio B2145 7 

retroazione dell'errore di arrotondamento. 
conosciuta alia Philips con il nome di "noise 
shaping" (modificatore della curva di 
rumore), garantisce ulteriori 7 dB di 
riduzione del rumore nello spettro audio, che 
va da 0 a 20 kHz. Insieme ai 6 dB, ottenuti 
grazie aH'oversampling, avremo a 
disposizione un guadagno dinamico non 
inferiore a 13 dB. Presumendo che i! 
convertitore a 14 bit TDA 1540 (senza 
oyersampling e noise shaping) abbia una 
cifra di rumore di 84 dB, i'intero sistema 

Flgura 7. Un rapporlo 
segnale rumore 
corrlspondente a quello dl un 
convertitore D/A a 16 bit 
vlene ottenulo utlllzzando 
convertitori O/A a 14 bit, 
grazie alia riduzione del 
rumore dl quantizzazione: 
I'oversampllng, elteltualo ad 
una Irequenza quattro volte 
maggiore a quella dl 
camplonamenlo, porla II 
rapporlo segnale/rumore del 
convertitore O/A a 14 bit dal 
valore dl 84 a quello di 90 
dB; II noise shaper riduce II 
rumore nella banda audio 
(lino a 20 kHz) dl ulteriori 7 
dB, con II risultato dl un 
rapporlo segnale/rumore 
complessivo dl 97 dB, 
corrlspondente alia cllra 
otlenuta in un sistema a 16 
bit. 
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Flgura 8. Flllro passa-basao 
di Bessel del lerzo ordine 
poslo all'uscila del 
convertllore D/A TDA 1540. 
L'lnlerrultore 1a/1b inserlsce 
a volonl8 II circulto dl 
deenfasl. 
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formato dall'SAA 7030 piii TDA 1540, avrS 
ora un rapporto inassimo segnale/rumore 
pari a 97 dB, cifra che corrisponde a quella 
di un convertitore D/A a 16 bit.fi quindi ben 
giustificato descrivere il sistema come se 
disponesse veramente di un convertitore a 
16 bit, per quanto il circuito D/A non abbia 
che 14 bit. Lo scopo effettivo del filtro 
digitale e di togliere le armoniche 
interferenti dallo spettro del segnale PCM. 1 
coefficienti del filtro vengono selezionati in 
modo che esso possa sopprimere le 
armoniche tra la banda audio e le due bande 
laterali della frequenza di oversampling, che 
e di 176,4 kHz. Questo spettro residue intorno 
alia frequenza di oversampling viene 
attenuate dalla funzione di tenuta del TDA 
1540. II convertitore TDA non presenta alia 
sua uscita impulsi stretti di ampiezza 
corrispondente al valore di campionamento, 
ma trattiene ciascun campione finche non 
arrivi il successive. Viene quindi prodotta la 
tensione a gradini mostrata in figura 3. 
invece di una sequenza di impulsi stretti. 
L'effetto sullo spettro del segnale PCM. e 
come se esso (figura 4) fosse fatto passare 
attraverso un filtro con risposta sin x/x 
(figura 4e). La Curva di questa funzione ha 
il primo punto di zero a 176,4 kHz. 
La prefiltrazione con il filtro digitale SAA 
7030 e la funzione di tenuta del TDA 1540 
permettono Tuso di un semplice filtro 
analogico del terzo ordine per altenuare i 
residui segnali d'interferenza ad alta 
frequenza. Per ollenere una risposta di fase 
lineare, viene utilizzato un filtro passa-basso 
di Bessel. con frequenza di taglio di 30 kHz e 
pendenza di attenuazione di 18 dB/oltava. 
Come mostrato in figura 8, la corrente 
erogata da! convertitore D/A TDA 1540 6 
mandata al punto di massa virtuale che si 
trova in corrispondenza dell'ingresso 
invertente del primo amplificatore 
operazionale del filtro, in modo che i filtri 
d'uscita provvedano anche alia conversione 
della corrente di uscita dei convertitori D/A 
in una tensione. Tulte le normali 
apparecchiature hi-fi potranno essere 
collegate alTuscita audio analogical il livello 
del segnale corrisponde al livello di linea 
degli ingressi ausiliari (Aux) degli 
amplificatori. 

Non serve solo per i compact disc 

Queste idee circuital! mettono per la prima 
volta a disposizione un convertitore a 16 bit 
di basso costo e quality professionale, basato 
su circuiti integrati che possono essere 
prodotti in massa. Per applicazioni diverse 
da quelle relative ai compact disc, questo 
convertitore D/A puo essere azionato anche 
con altre frequenze di campionamento. La 
frequenza di taglio del filtro digitale resta 
uguale a 0,45 volte la frequenza di 
campionamento, e la curva sin x/x della 
funzione di tenuta A/D segue, con il suo 
punto di zero, la frequenza di 
campionamento. Potrebbe essere necessario 
ridimensionare soltanto il filtro analogico 
d'uscita. allo scopo di mantenere la risposta 
lineare di fase nel passabanda. M 
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Uno degli argomenti piu interessanti 
deU'elettronica moderna e I'osservazione 

dei continui progressi neU'elettronica di trattenimento, 
in particolare audio.Con I'avvento delle tecniche digital! 6 sorto 
I'interrogativo riguardante il sistema audio del futuro. Esistono molte 
indicazioni suite tendenze future nella tecnologia e nella tecnica dell'alta 
fedeltd. 

musica di domani 

I fattori prineipali che influenzano le 
variazioni nelle tecniche delle 
apparecchiature hi-fi sono: il mercato, la 
legislazione attuale e futura e. ultima ma 
non meno importanle, I'induslria dei 
componenti elettronici con le sue attitudini 
innovative. 
Quest'ultimo fattore e, naturalmente, quello 
che a noi interessa di piu. II progresso nelle 
tecniche dei semiconduttori ci permettera di 
progredire dal controllo digitale dei diversi 
componenti audio, come registratori a 
cassette e sintonizzatori FM, 
aU'elaborazione digitale del segnale vero e 
proprio. Oltre al Hardware, che ha la forma 
di circuit! elettronici, il software sta 
iniziando ad avere anch'esso il suo ruolo. 
Quindi e ormai impossibile costruire un 
sinlonizzatore FM privo di software perche 
lutti gli altuali sistemi di sintonia 
(sintetizzatori di frequenza) contengono un 
microprocessore. 
E anche vero, pero, che 1'influenza del 
mercato e la legislazione sulle future 
tecniche audio non dovrebbe essere 
sottovalutata. L'esperienza ci insegna che il 
consumatore non accetta proprio sempre cio 
che gli specialisti ammirano. L'influenza 
della legislazione sugli sviluppi tecnici 

diventa sempre piii evidente. II futuro del 
sistema di videotesto, della ricezione via 
satellite, della televisione via cavo e delle 
comunicazioni a larga banda dipendera 
largamente dalla legislazione, a parte i 
fattori che esercilano un'influenza indiretta, 
come le normalizzazioni ed i collaudi 
neeessari. Questa e quindi la cornice entro 
la quale si svolgera il futuro sviluppo 
dell'alta fedeltd. 

PCM - un'innovazione 
fondamentale 

Gli anni '80 stanno gia rivelandosi il 
decennio delle tecniche audio digitali. 
Ora che i microprocessori hanno largamente 
preso il controllo delle funzioni nelle 
apparecchiature, essi stanno prendendo di 
mira I'elaborazione digitale dei "segnali 
utili". Con la codifica digitale dei segnali 
analogici, nota come "modulazione a 
codifica d'impulsi" (PCM), la musica 
diventa un'informazione digitale come le 
altre, per cio che riguarda il 
microprocessore. Cid e reso possibile dai 
convertitori analogico-digitali. I 
microprocessori veloci e potenti elaborano 
queste informazioni in maniere diverse: 

hi-fi fino 

alia fine 

del secolo 
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Figura 1. Con la dlmlnuzione 
della larghezza delle plale 
dlvenla possibile I'uso del 
compact disc. 

Flgura 2. Un sislema stereo 
dlgltale 

1000 
soo 

zoo 

Larghezza'00 

della otsla so 

calcolando. memorizzando e spostando 
avanti ed indietro i bit. Poiche, per spiegare 
i fatti con semplicila. i computer non fanno 
errori, la qualita del segnale all'ingresso 
dovra per forza essere ritrovata inlatta 
aH'uscita; cio significa senza difetti e 
distorsioni. I difetti creati in altri "reparti", 
quali la trasmissione via radio o cavo o 
durante I'incisione su nastro o disco, 
potranno essere corretti, 
Questi vantaggi. di cui si e tratto profitto 
per lungo tempo nel settore delle 
telecomunicazioni commerciali, stanno ora 
diventando accessibili ai sislemi audio. II 
risultato finale sara una serie di passaggi 
completamente digitali: dal microtono dello 
studio di registrazione, fino all'altoparlante 
della vostra stanza di soggiorno. 

Nastro e disco 
Tutlo 6 cominciato con il regislratore video 
che si e evoluto in un regislratore a nastro 
digitale. grazie aH'adatlatore PCM. Al 
presente, questo e ancora i'equipaggiamenlo 
audio digitale piit diffuso, ma la scena sta 
cambiando rapidamente. 
Ora e tra noi il disco audio digitale. II 
compact disc, che e un miglioramento del 
disco video "laservision", garantisce un'ora 
di musica stereo con un rapporto 
segnaie/rumore maggiore di 90 dB. e 

separazione dei canali sempre maggiore di 
90 dB, faltori di distorsione inferiore allo 
0,01%, wow e rombo nulli. Osservare la 
labella 1 per poter fare un confronto: essa 
elenca i rapporti segnaie/rumore dei 
componenti coinvolti in una Irasmissione 
radio VHF, comprese le apparecchiature di 
studio. 
11 regislratore video con adattatore PCM, 
impiegato come sistema di registrazione e 
riproduzione, costituisce solo una soluzione 
transitoria. destinata a non sopravvivere a 
lungo. Un motive e che i registratori digitali 
a cassette (sia video che audio) sono gia in 
fase di sviluppo. ed alcuni fabbricanti 
giapponesi hanno presentato od annunciato i 
loro prolotipi. In realta, registratori video 
eon le dimension! di un pacchetto di 
sigarette sono gift disponibili in un numero 
limitato di esemplari. Questi sistemi a 
cassetta PCM impiegano la ben collaudata 
"compact cassette". In ogni caso sono 
impiegate tesline verticali e registrazione 
longitudinale, come avviene in un normale 
regislratore a cassette. Tanto per 
cominciare, essi disporranno di un numero 
massimo di 18 piste in parallelo ed il nastro 
avrA una velocila di 9,5 cm/s, cioe doppia 
rispetto alle norme attuali. Uno studio dello 
sviluppo della tecnologia delle testine e dei 
nastri impiegati nei videoregistratori (figura 
1) permette di trarre la eonclusione che sara 
possibile registrare segnali PCM di quality 
"compact disc" su una "compact cassette", 
alia velocity normale del nastro, che e di 
4,75 cm/s. Per questo saranno necessarie 
speciali testine per la cosiddetta 
"magnetizzazione verticale", con una 
soltanto o possibilmente due piste per 
ciascuna direzione di avanzamento, II 
funzionamento dei registratori a cassette 
digitali e considerevolmente piu semplice di 
quello dei tipi analogici. 1 molti 

Tabella 1 
Microfono 70 - 75 dB 
Banco di missaggio 60 - 70 dB 
Regislratore a nastro da studio 54 - 58 dB 
Giradischi fino a 70 dB 
Disco a registrazione diretta 72 - 76 dB 
Linea di modulazione 60 - 66 dB 
Trasmettilore VHF 60 - 65 dB 
Sintonizzatore stereo hi-fi 60 - 65 dB 

Regislratore a nastro 
cooveri Multlplatore 

Coddlcalore 
Modulalore 
Generalore di clock 

A/',. 
J 

J 

Demodulalore 
Demulllplatore 
Correttore degli error! Reglstratore a cassette PCM Gruppo 

movimenlo nasl/Q 

Convertltore della Irequenza di clock Sintonizzatore 12 GHz 

a::.' Antenna Demodulalore 
Demulliplatote 
Correttore deqh erron 

AmpUficalore ,, pwm n"'" Elaboratore audio parabolica J 

- -i 
Antenna comunitana 

Visur,ii77ci/(ont' Visuallzzazione 
del programma sceito □ells funzione 

dl comrnlln Rele dl comumcazione a laiga Danda 

Demoduiatore Oemuitiplatoro 
Correttore degli error k 

VisuahzMlore del programma sceito Q' 
Riproduttore Compact Disc 



accorgimenti destinati ad elaborare il livello 
di registrazione, la premagnetizzazione, le 
caratteristiche di equalizzazione, la 
soppressione del nimore, non saranno piu 
necessarie. 

Radio stereo digitale 
11 sislema attuale di trasmissione FM nella 
banda VHF lascia parecchio a desiderare in 
quanto a qualita deH'audio. Sono slate 
espresse molle idee riguardanti la 
possibilita di trasmissione riei segnali audio 
digitali nella banda VHF, senza 
cambiamenti nella larghezza di banda 
standard. Una variazione degli standard dei 
trasmettitori VHF senibra alquanlo 
improbabile, tenendo conto della questione 
di compatibilita con i milioni di ricevitori 
VHF esistenli. II primo passo dovrebbe 
essere quindi la digitalizzazione del 
sintonizzalore VHF. come gia avviene con la 
digitalizzazione dell elaborazione dei segnali 
negli apparecchi televisivi. La sola parte del 
ricevitore ad usare ancora tecniche 
analogiche sara il circuito d'ingresso in 
radiofrequenza. La demodulazione e la 
decodifica stereo verranno eseguite da tin 
elaboratore digitale. Sara possibile 
altendersi che questa tecnica migliorera il 
ricevitore nei confronti del fait ore di 
distorsione, dei disturb! e della separazione 
dei canali. La digitalizzazione akita anche 
ad eliminare le interferenze causate dalla 
ricezione a percorso multiplo. Continueranno 
pero a sussistere problemi di qualita nelle 
linee di trasmissione e di modulazione VHF. 
I programmi radio stereo polranno essere 
presto disponibili per la trasmissione via 
satellite, tramite sistemi di antenna 
comunitari o circuit! a eavo a larga banda 
(cavi a fibre ottiche). 
Un unico canale di satellite nella banda dei 
12 GHz, con larghezza di banda TV, pub 
portare tino a 16 programmi radio 
stereofonici, ed un unico satellite TV dispone 
di ben cinque di questi canali. II 
sintonizzalore PCM necessario per la 
ricezione di queste trasmissioni radio 
digital! sara percio il "vero" sintonizzalore 
digitale, che offrira al suo possessore la 
qualita audio della nuova era digitale, 
insieme a tutte le raffinatezze (o comodita) 
concepibili, come 1'azionamento dei comandi 
a voce. 

Amplificatori digilali 

L'amplificatore digitale del future 
consisterd di un elaboratore veloce del 
segnale che. con un supporto software, 
sostituira tUtti i controlli classici, come il 
volume, il bilanciamento ed il tone e di uno 
stadio d'uscita a commutazione. 
Quest'ultimo sara in elasse D. funzione 
meglio conosciuta come "amplificatore 
PWM". II processore eseguira la 
conversione da PCM a PWM. Per cio che 
riguarda il problema presentato 
dall emissione di spurie da parte degli stadi 
di uscita a commutazione, sara possibile 
installare l'amplificatore nella cassa degli 
altoparlanti (cassa attiva). II future ci 
fornira anche una soluzione per i cavi degli 
altoparlanti: cavi a fibre ottiche. 
Naturalmente gli appassionati del digitale 
non saranno soddisfatti dello stadio d'uscita 
analogico PWM (informazione contenuta in 
forma analogies nella durata degli impulsi). 
Essi sognano un convertitore di potenza 
digitale-analogico da usare come stadio 
d'uscita. 
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Gli anelli mancanti: altoparlanti e 
microfoni digilali 

La tecnica analogica sembra ancora essere 
Tunica disponibile per la parte iniziale e 
terminale di un sistema audio. Non sono 
stati ancora scoperti altoparlanti 0 
microfoni che funzionino col sistema 
digitale; un altro guaio e che il 
preamplificatore del microfono b anch'esso 
analogico ed influenza decisamente il 
rapporto segnale/rumore del segnale audio 
digitale. Una consolazione potrebbe essere il 
fatto che sono disponibili amplificatori 
analogici con rapporto segnale/rumore di 
100 dB. 
I punti deboli restano ancora gli 
altoparlanti, i locali e le abitudini di ascolto 
(e le possibilita) del consumatore Ira le sue 
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Figura 3. II numero sempre 
crescents delle lunzionl 
conlenule In un chip. 

quattro mura, che sono piit 0 meno 
permeabili alle onde sonore. II campo 
dinamico di 85, 90 0 piu dB offerto dal 
segnale non pub esprimersi al massimo delle 
possibilita in questo easo. Allo scopo 
diverranno popolari compressori (digilali, 
naturalmente) della dinamiea perche il 
massimo volume praticabile in una stanza di 
soggiorno non permette di apprezzare i 
passaggi musicali di intensita ridotta! 

II future certo: 
musicali 

semiconduttori 

Quasi tutti i componenti indicati in figura 2 
possono essere gib trovati nei laboratori di 
ricerca e sviluppo. Tra essi e'e, per 
esempio, il disco laser, che potra essere 
usato per registrazione e riproduzione e che 
potrebbe divenire un concorrente del 
registratore digitale a cassette. II futuro 
certo poggia sulle memorie musicali a 
semicondultore: RAM e ROM al posto di 
dischi e nastri. M 
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Aumento del numero delle pagine dell'Elekterminal 
Espansore ampiezza Elekterminal 
Lettura veloce per rElekterminal 
Queste sono alcune delle aggiunte che sono state fatte aM'Elekterminal dal memento della sua 
presentazione (gennaio 1980). Ora ('"ELEKTERMINAL" a caratteri maiuscoli diventa un "elekterminal' 
a caratteri minuscoli. Continuando con la serie dei circuit! di ampliamento, questo articolo presenta i 
caratteri minuscoli, i caratteri special! e, se a qualcuno interessa, le vocali con dieresi della scrittura 
tedesca e di altre lingue (a, o, u). 

caratteri minuscoli e speciali suU'Elekterminal 

L'Elekterminal e stato inizialmente 
sviluppato come completamento del 
computer BASIC del 1979. Questo sistema 
BASIC SC/MP e dotato di un interpretatore 
Tiny BASIC che puo utilizzare solo caratteri 
maiuscoli ed e relativamente lento. I recenti 
sistemi a computer, come il Junior con 
BASIC versione 3.3, aumenta le esigenze nei 
confronti del terminale. 

Modifiche al circuito integrate 
11 set di caratteri deU'Eleklerminal e 
allocato nella ROM IC11 = RO-3-2513 CGR- 
001. Un totale di 64 caratteri ASCII potranno 
essere visualizzati in una matrice 5x7 
mediante questo generatore di caratteri. 
Finora, questi 64 caratteri erano 
esclusivamente lettere maiuscole, con pochi 
caratteri speciali ASCII, 
La conversione maiuscole - minuscole e 
ottenula principalmente sostituendo IC11 con 
una EPROM tipo 2716. Questo circuito 
integrate deve essere programmato secondo 
il tabulato esadecimale della tabella 3, che 
dovra contenere i codici atli a visualizzare 
un totale di 96 caratteri ASCII. 
+ 1 bit 
Per visualizzare 64 caratteri ASCII, la 
memoria di schermo richiede un'ampiezza 
di soli 6 bit (2 alia sesta potenza = 64). Per 
avere 96 caratteri occorrera pero un bit 
supplementare. Poiche questo bit deve 
anch'esso essere memorizzato, dovra essere 
montato su una certa posizione del circuito 

stampato un altro circuito integrato di 
memoria da 1024 x 1 bit. Inoltre, dopo la 
lettura dall'area RAM, questo settimo bit 
dovra essere conservato in una memoria 
tampone. Poiche IC9 ha spazio per soli 6 bit, 
sara necessario un circuito integrato TTL 
che permettera di risolvere il problema. 
Saranno pereio necessari tre nuovi circuiti 
integrati per visualizzare i 96 caratteri: un 
2716 al poslo del vecchio IC11, un integrato 
RAM supplementare del tipo 2102A4 ed uno 
dei due flip flop contenuti in un 74LS74. 

Mancanza di spazio? 
Dove potranno essere collocati i Ire circuito 
integrati? Per il 2102 la risposta e semplice: 
questo circuito integrato dovrd essere 
semplicemente saldato sopra IC4. 
collegando piedino a piedino, fatla eccezione 
per i piedini 11 e 12. Prima della saldatura, 
questi due piedini dovranno essere appiattiti 
in modo da sporgere lateralmente e 
successivamente collegati agli altri circuiti 
integrati mediante trecciole flessibili. 
La migliore soluzione per il 2716 e per il 7474 
6 di montarli su una piccola basetta 
preforata. Questa basetta supplementare 
verra saldata sulla scheda principale al 
posto del precedente IC11, usando 
collegamenti volanti in filo rigido. 
II piedino 12 dell'integrato RAM 
supplementare sara collegato al piedino 2 
del 7474; il piedino II sara collegato al punto 
B5 della scheda (vedi schema elettrico in 
figura 1). 
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Software 
La EPROM contiene due set completi di 
caratteri: uno 6 il set tedesco-inglese e 
I'altro e il set di caratteri ASCII standard. 
Cio e necessario in quanto, usando il set di 
caratteri tedesco. dovranno essere omessi 
alcuni caratteri speciali ASCII. Alcuni 
computer hanno pero bisogno di questi 
caratteri speciali. Per questo motive, il 
piedino 19 della EPROM puo essere usato 
per commutare sul set di caratteri 
internazionale. 
La tabella 1 mostra la relazione Ira il codiee 
ASCII, il codice interno Elekterminal, 
rindirizzamento assoluto nella EPROM ed i 

corrispondenti caratteri. 
La tabella 2 mostra le locazioni dei caratteri 
tedeschi, qualora ne aveste necessity. 
Tastiera 
Non esistono problemi nel collegamenlo 
della normale tastiera ASCII o di una 
tastiera ASCII provvista di caratteri 
tedeschi all'Elekterminal ampliato. 
La situazione e pero in certo qual modo 
diversa, quando venga impiegata la tastiera 
ASCII di Elektor prevista per 
I'Elekterminal: a questa tastiera mancano 
due tasti, cioe quelli necessari a fornire i 
codici ASCII per tutti i caratteri. I due tasti 
possono essere aggiunti al circuito stampato 
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Flgura 1. L'Elekterminal 
ampliato. Abbiamo aggiunlo 
il circuito integralo RAM 
2102, II flip flop (1/2 7474) ed 
una EPROM tlpo 2716. 
Quest'ullima sosliluisce IC11. 
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Flgura 2. La tastlera ASCII 
deU'Eleklerminal. Oovranno 
essere aggiuntl due lastl In 
plii. 

Figura 3. Lo schema del 
circuito dl aumento delle 
paglne, con le RAM per il 
settlmo bit. 
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Tabella 1 

Tabella 3 

Codice ASCII Codice inlerno Indlrizzo EPROM Carattere ASCII 
00 - OF 40 -4F 200 - 27F ASCII 01 = spazio vuoto, II « 
10- IF 50- 5F 280 — 2FF llbero libero 
20-2F 60-6F 300 - 37F da! a/ 
30-3F 70- 7F 380-3FF da 0 a 7 
40 -4F 00 — 0F 000 - 07F da @ a 0 
50-5F 10 - IF 080 - 0F F da Pa - 
60-6F 20- 2F 100 - 17F da a 0 
70 - 7F 30-3F 180 - IFF da p a DEL 

I reslo 

Tabella 1. Ouesta tabella 
moslra la relazione Ira i 
codlci ASCII, II codice ASCII 
inlerno (bit 6 invertllo), gli 
indirizzl EPROM assoluli ed i 
caralterl visuallzzali. 

Tabella 2. Commulando Ira 
I'ASCM internazionale ed II 
set di caralterl ledesco, 
saranno selezlonali caralterl 
ledeschl oppure caralterl 
speciall in corrlspondenza ad 
alcuni codlci ASCII. 

Tabella 3. La EPROM deve 
essere programmala secondo 
queslo llslato. Due set 
complell di caralterl sono 
contenuli In queslo llstalo 
esadeclmale, uno con I 
caralterl Inlernazlonali e uno 
con i caralterl tedeschi. 

Bibliografia: 

Elektor 1/80; Tasliera 
ASCII per Eleklermlnal 
Elektor 1/80: Interfaecla 
video per Eleklermlnal 
Elektor 2/80: Leltere 
maiuscole da una lastiera 
ASCII 
Elektor 2/80: L'estensione 
delle pagine 
deU'Elektermlnal 
Elektor 10/81 Leltura 
veloce della memoria per 
rEleklerminal. 

della tastiera, come mostrato in figura 2, II 
tasto Oo e collegato ai piedini 21 e 32 del 
circuito integralo codificatore della tastiera 
ed il taslo p/~ e collegato ai piedini 22 e 32. 
Le lettere A ed U potranno ora essere scelte 
con i tasti delle parentesi graffe e delle 
parentesi quadre. 
Per essere in grado di scegliere 
comodamente tra il set di caratteri tedesco 
ed internazionale, il condultore proveniente 
dal piedino 19 del 2716 sul circuito stampato 
dell'interfaccia video potrd essere collegato 
ad tin deviatore supplementare o ad un 
pulsanle della tastiera munito di contalto di 
scambio. 
7 bit per parecchie pagine 
Con rEleklerminal provvisto di memoria di 
schermo di 4 pagine ("estensione delle 
pagine dell'elekterminal"), lo spazio di 

Tabella 2 

Codice ASCII Carattere ASCII Versione ledesca 
78 { a 
58 1 A 
7C 1 6 
5C \ O 
7D } u 
5D 1 O 
7E S 
5E /\ 

memoria deve contenere anche il settimo bit 
nella memoria di schermo supplementare di 
tre pagine. In questo caso saranno necessari 
altri tre circuiti integrati del lipo 2102A4. 
Come nel caso del circuito stampato 
deH'inlerfaccia video, questi integrati 
dovranno essere saldati sopra i preesistenti 
ICS, IC14 ed IC20, che si trovano sulla 
scheda delle pagine aggiunte: il montaggio 
dovrd essere eseguito con il metodo della 
saldatura diretta tra i piedini, fatla 
eccezione per i piedini II e 12. 
I tre piedini 11 saranno collegati tra loro 
mediante una trecciola isolata che servira 
anche a collegarli al piedino 11 del 2102 
supplementare della scheda di interfaccia 
video. 
Lo stesso vale per i Ire piedini 12, che 
dovranno essere collegati tra loro e poi al 
piedino 12 della memoria aggiunta alia 
scheda di interfaccia video. 
Con cio possono essere considerati conclusi 
tutti gli ampliamenti, le modifiche ed i 
miglioramenli aU'Elekterminal. H 
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un collegamento tra il Junior e la scheda d'interfaccia 

F. Richter Come dicevano i vecchi saggi "Quel che si sa e facile": la maggior parte delle 
idee e delle invenzioni veramente buone dell'ultimo secolo erano basate su 
intuizioni molto semplici; ci6 e anche avvenuto per la soluzione, illustrata in 
questo articolo, di un nostro vecchio problema. L'idea 6 anzi talmente 
semplice che I'intero nostro staff di progettazione e rimasto, a dir poco, 
sbalordito! Un collegamento elettronico a basso costo tra la scheda principale 
del J.C. e I'lnterfaccia! 
Anche questa volta, d stato un lettore attivo e ricco di risorse che ci ha fornito 
un'idea relativamente brillante! 

Nonostanle lutte le soluzioni suggerite dal 
nostro gruppo di progettazione nel numero 
di gennaio 1982 e nel lerzo libro del Junior, 
permanevano aneora alcuni problemi. 
I principali svantaggi del sisteina originale 
erano: 
• Costo eccessivo 
• Lo spostamento della scheda di 
interfaccia presentava alcuni problemi. 
• La scheda bus dell'interfaccia era 
monlata ad una distanza relativamente 
elevala dal gruppo principale. 
• 11 modo in cui era progettata la scheda 
aumentava parecchio l eventualita di 
cortocircuili, 
Senza dubbio, la soluzione presentata dal 
nostro lettore risolve la maggior parte, se 
non lutti, quest! problemi. 
La figura l illustra chiaramente come deve 
essere eseguito 11 lavoro. Sono usati 
connettori femmina. eon piedini "wire 
wrap". Un connettore multipolare servira 
anche come basamento "fisico" della 
costruzlone, che assumera alia tine un 
aspetto stratificalo. a "sandwich". 
Prima di tulto verra montato e saldalo un 
connettore sulla scheda di interfaccia. I 

piedini "wire wrap" che sporgeranno dal 
lato rame. saranno poi infilati in un secondo 
connettore multipolare, a sua volta montato 
sulla scheda principale. 
Polrebbe essere piii semplice di cosi? 
La distanza tra le schede non dovrebbe 
essere inferiore ad 1,5 cm, altrimenti alcuni 
component! potrebbero trovarsi a sporgere 
dal complesso. I componenli di maggiore 
allezza, di cui tenere conto. sono gli 
interruttori Si ed S2. Preghiamo di 
ricordare che il quarzo dovra essere 
rimontato con i piedini piegati di 90 gradi e 
con il corpo coricato sopra IC6. 
Quando i diversi componenli del "sandwich" 
verranno avvitati tra loro. alcune zone del 
corpo in plaslica delle prese (precisamenle 
alle eslremita). potrebbero interferire con i 
dislanziali. Questo problema potra essere 
tacilmente risolto asportando con un 
seghelto una piccola porzione del connettore 
(vedi figura 2). 
A proposito, non faremo certamenie 
obiezioni qualora ricevessirnqdai nostri 
lettori un maggior numero di idee cosi 
brillanti. Ricordate Archimede Pitagorieo ed 
indossate il vostro "cappello pensatore"! h 
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milliohmmetro 

un "ingranditore" per le piccole resistenze 

Con molti del multimetri digitali usati attualmente, la misura delle resistenze 
molto piccole (nel campo dei milliohm), presents qualche problema. Con un 
"fondo scala" di 199,9 Q, I'errore di visualizzazione a destra del punto 
decimale potrebbe anche arrivare al 100%! Questo comportamento lascia 
certamente molto a desiderare. 
Per tale motivo, dovrci essere applicaio un metodo di misura che garantisca 
una maggiore precisione, quando debba essere misurata la resistenza di 
altoparlanti, bobine, conduttori (piste di rame di circuit! stampati) e simili. II 
minimo campo di misura del nostro milliohmmetro e 0,5 Q ±1% (fondo scala) 
ed avremo pertanto a disposizione valori dei quali ci si possa fidare. 

Supponiamo che il nostro multimetro 
digitale abbia il campo minimo di misura 
delle resistenze eompreso entro la portata di 
199,9 f) ± 1% di differenza rispetto al valore 
visualizzato; questa percentuale potra anche 
non essere eonsiderata quando il valore 
visualizzato e 0.1 fl. ma I'incertezza 
riguardante la lettura deH ultima cifra 
farebbe si che il valore letto possa essere 0.0 
oppure 0,3 O. Cio corrisponde ad 
un'imprecisione del 100 %, e la lettura 
diviene inaccettabile, Inoltre, tenendo conto 
delle resistenze di contalto dei conneltori a 
coccodrillo. il valore misurato diverrebbe 
totalmente irrealistico. 
La figura 1 mostra come queste resistenze 
di contatto entrino a far parte del clrcuito di 
misura. Lo schizzo indica anche il modo in 
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Figura 1. Mlsurando una 
resistenza in modo 
convenzlonale, eslstono dl 
norma quaflro resistenze di 
contalto in serle alia 
resistenza da misurare. 
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Flguta 2. Se una corrente 
coslante passa attraverso la 
resislenza e vlene mlsurata la 
caduta dl lensione al capi, (e 
resistenze dl conlallo non 
influiranno prallcamente plii 
sul rlsullalo della mlsura. 

Figura 3. Schema complelo 
del mllllohmmelro che 
Implega II metodo del 
generalore dl corrente 
coslante. 
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cui viene nonnalmente eseguita la misura di 
una resistenza. La resislenza RX da 
raisurare e collegata al tester mediante i 
due fill muniti di pinze a coccodrillo e di 
spine a banana. In serie ad RX ci saranno 
percio quattro resistenze di contatto: le 
connessioni delle spine nello strumento (R01 
ed R02) e le due connessioni a coccodrillo 
tra i fili di collegamento allo strumento ed i 
terminali della resistenza da misurare (R03 
ed R04), Percio il valore visualizzato dallo 
strumento sara la somma di lulte le 
resistenze di contatto e di RX. Non importa 
quanto sia preciso lo strumento, se il valore 
di RX e troppo basso, il valore visualizzato 
non avra alcun rapporto con il valore reale 
di RX. 
Quale sara percio la soluzione per ottenere 
una misura che possa godere della nostra 
fiducia? Esiste una tecnica di misura ben 
nota che viene anche applicata alia misura 
di resistenze molto basse. La tecnica 
richiede I'impiego di un generatore di 
corrente che garantisca il passaggio di una 
corrente costante attraverso la resistenza. 
La tensione ai capi della resistenza viene 
misurala mediante un voltmetro. La figura 2 
mostra uno schizzo di questo principio. II 
voltmetro e collegato direttamente ai capi 
della resistenza che deve essere misurata. 
Le resistenze di contatto ROl ed R02. le 
precedenti connessioni di inserzione delle 
spine tra la resistenza ed il tester, non 
potranno piit contribuire al risultalo della 
misura. Queste resistenze non potranno 
neanche influenzare la corrente di misura, 
perche quest'ultima viene mantenuta 
costante dal generatore di corrente. Tutto 
ci6 che resta in circuito sono le resistenze di 
contatto R03 ed R04. In relazione alia 
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resistenza interna deU'ohmmetro, i loro 
valori sono talmente bassi che potranno 
essere senz'altro trascurati. Possiamo 
quindi ritenerci soddisfatti che le resistenze 
di contatto non diano praticamente 
contribute al valore di resistenza misurato 
con questa tecnica. 

Adattatore per milliohmmelro 
La figura 3 mostra un semplice adattatore 
basalo sul principio del generatore di 
corrente costante, che pud essere usato per 
completare un normale tester 
trasformandolo in un milliohmmetro. Questo 
strumento potrebbe essere definito una 
specie di "ingranditore". Da sinistra verso 
destra, lo schema elettrico contiene un 
semplice alimentatore, un regolatore di 
tensione integralo 78L05 (IC1). che genera 
una tensione di alimentazione stabile, ed un 
generatore di corrente costante basato su 
IC2 e Tl. La resistenza RX da misurare 
viene collegata net circuito di eollettore di 
Tl. II tester (predisposto per la scala di 
tension! c.c.) viene collegato in parallelo ad 
RX (tra i morsetli del generatore di 
corrente: vedi anche figura 2). SI viene 
usato per selezionare una delle due portate 
di sensibilita. Quando Si e dispostp in 
posizione C. il generalore di corrente 
fornisce una corrente di 100 mA. Se potra 
essere letta , con sufficiente precisione, una 
tensione di 10 mV sul multimetro potranno 
essere misurale resistenze fino a 0,1 n. 
Quando SI e disposto in posizione B, la 
corrente attraverso R sara di 10 mA. In 
questo easo la lettura di 10 mV sul 
multimetro corrispondera ad una resistenza 
di 1 O. 
Dovranno essere usate resistenze di 
precisione (tolleranza 1 %) per R3 ed R4. Tl 
dovra essere munito di dissipatore termico 
per tener conto dell'elevata dissipazione 
dovuta al passaggio della corrente di 100 
mA. La laratura 6 semplice: posizionare SI 
in B: sostituire un amperometro ad RX e 
regolare Pi in modo da ottenere una 
corrente di 10 mA esatti 
Versione lusso 
II solo svanlaggio che si ha con questo 
metodo nella misura delle basse resistenze e 
che il circuito assorbe troppa corrente. Con 
una sensibilita del voltmetro di 10 mV, o 
aneora meglio 1 mV, potranno essere 
misurate resistenze fino a 0.1 e 
rispettivamente a 0.01 O. La corrente 
necessaria sara naturalmenle di 100 mA e 
cid significa che lo schema elettrico di 
figura 3 non 6 adatto per il funzionamento a 
batteria. 
Un modo efficace di risparmiare energia e 
quello di ridurre il tempo di misura. Invece 
di far passare una corrente costante 
attraverso la resistenza da misurare, 
vengono applicati brevi impulsi di corrente. 
Lo svanlaggio di questo metodo e che le 
resistenze induttive, per esenipio quelle a 
filo avvolto, le bobine e gli avvolgimenti dei 
trasformatori, non potranno piu essere 
misurati con precisione. A prescindere da 
questo aspelto pero il metodo ad impulsi 
permette considerevoli vantaggi nei 
confronti dello schema di figura 3. 
La figura 4 mostra lo schema a blocchi 
adatto a questo metodo. 
II generatore di corrente costante e pilolato 
da un oscillatore. La corrente percorre la 
resistenza per 250 /is. segue un intervallo di 
25 ms. Per quanto la corrente di misura 
durante Timpulso sia di 100 mA, questo 
rapporto impulso-pausa garantira un 



assorbimento medio di 1 mA soltanto. 
I piechi di tensione sviluppali ai capi delta 
resistenza sono successivamente amplificati 
di un fattore 100, cosicche la loro ampiezza 
rappresentera direttamente una misura del 
valore della resistenza. Tutto cio che 
occorre ora e che gli impulsi vengano 
elaborati trasformandoli in una tensione c.c, 
misurabile. E' stato scelto un semplice 
circuito di campionamento e tenuta, 
rappresentato da un interruttore e da un 
condensatore nello schema a blocchi. 
L'interruttore e pilotato dallo stesso 
oscillatore che attiva e disatliva il 
generatore di correnle costante. Con ciascun 
impulso, l'interruttore chiude 
immediatamente mandando un campione di 
tensione al condensatore, II condensatore C 
hold viene percid caricato alia stessa 
ampiezza di quella del corrispondente 
impulso. II valore di tensione (accumulato) 
nel condensatore verrd poi applicato al 
voltmetro tramite uno stadio buffer. II 
lettore dotato di spirito di osservazione avra 
gia notato che il terminale negativo del 
voltmetro non e collegato alia massa ma 
all'uscita deU'amplificatore. II motivo di 
questo e che le variazioni di temperatura 
possono provocare variazioni nella tensione 
di offset deU'amplificatore, con il risultato 
che il livello 0 al punto A verrebbe spostalo, 
Se il voltmetro e collegato tra il buffer di 
uscita e massa, tale spostamento 
causerebbe immediatamente un errore di 
misura. Nel nostro caso. perd, qualsiasi 
cambiamento nella tensione di offset e senza 
effetto in quanto il livello al punto B viene 
spostato della stessa quantity di quello al 
punto A. Rigorosamenle parlando, il punto A 
non dovrebbe essere preso come riferimento 
perche gli impulsi forniti dal generatore di 
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corrente vengono applicati a questo punto 
per 2,5 ps. L'errore risultante di misura sara 
perd soltanto deiri%, ossia molto inferiore a 
quello causato dalle tolleranze dei 
componenti e dalle tolleranze del voltmetro. 
La correnle di misura potra essere 
aumentata deiri%, allo scopo di eliminare 
completamente l'errore. 

Schema elettrico 

La figura 5 mostra lo schema elettrico del 
milliohmmetro tipo "lusso". Sara facile 
riconoscere lo schema a blocchi di figura 4. 
Un circuito integrate temporizzatore 7555 
(IC3) con i relativi componenti, funziona da 
oscillatore. La tensione di alimentazione di 
IC3 viene stabilizzata da un regolatore di 
tensione (1C2) per garantire al generatore di 
corrente la slabilita necessaria. La corrente 
erogata e proporzionale alia tensione di 
uscita e percid proporzionale anehe alia 
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Figura 4. Se il generatore di 
correnle 4 Inlerrollo ed 
atllvalo periodlcamente 
medlanle un oscillatore, la 
correnle media assorblla dal 
circuito dimlnuird nonoslante 
le elevate correnll di misura. 

Figura 5. Schema complelo 
di un milliohmmetro coslrullo 
secondo II prlnclplo dello 
schlzzo dl ligura 4. 
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Figura 6. Piste di rame e 
disposizione dei componenli 
per II clrculto dl figura 5. I 
puntl lermlnall l+. I—, Us+ 
ed Us— sono collegali 
medianle (ill, munili dl pinze 
a coccodrlllo, alia resislenza 
sotto misura. 

Elenco dei componenli 

Resistenze; 
R1 = 1M 
R2 = 10 k 
R3 = 3k9 
R4= 18 k 
R5= 1 k/1% 
R6 = 100 n/1% 
R7 = 10 Sl/1% 
R8,R9 = 10 k/1% 
R10,R11 = 1 M/1% 
R12.R15 = 1 k 
R13 =100 k 
R14= 560 k 
PI = 2k5 Trimmer 
P2 = 100 k Trimmer 

Condensalori: 
C1 = 100p/16 V 
C2,C6 - 100 n 
C3 = 22 p/10 V 
C4 = 39 n 
C5 = 47 p/1 6 V 

Semicondutlori; 
01 = Dlodo zener 2V7/0.4 W 

2V7/0.4 W 
D2 = DUS 
T1 = BC557B 
T2 = BF 256A 
IC1 = TL 084 
IC2 = 79L05 
IC3 = 7555 

Vane: 
51 = Interrultore generale 
bipolare 

52 = Commutatore rolalivo 1 
via. ire posizionl. 

a 

% 

K n 

* r 
a 

K 

S9 5# 
Gil 

T- 
<r 

1313 

K 
$ 

& 

tensione di alimentazione di 1C3. II 
generatore di corrente e composto da A1 e 
da Tl. Tre diverse correnti di misura 
potranno essere selezionate con S2; 100 mA 
(posizione B). 10 mA (Posizione C) ed 1 mA 
(posizione D). 
La tensione ai capi della resistenza sotto 
misura RX viene prelevata tramite due 
pinze a coccodrillo ed applicata 
aU'amplificatore A2, tramite R8 ed R9. Un 
FET BF 256A (T2) forma r'intemittore" 
per il circuito di campionamento; esso viene 
pilotatato daH'oseillatore ICS. tramite A4. II 
condensatore C6 fornisce la capacita del 
circuito di campionamento e tenuta. La 
tensione ai capi di C6 viene applicata al 
voltmetro tramite il buffer A3. 
II diodo zener Dl garantisce che la tensione 
di alimentazione degli amplificatori 
operazionali sia leggermente maggiore 
rispetto a quella del resto del circuito. In 
questo modo, le uscite degli amplificatori 
operazionali potranno essere completamente 
pilotate fino ad UB, garanlendo cosi che il 
generatore di corrente venga 
completamente escluso, II circuito e 
alimentato da due batterie a 9 V, ciascuna in 
grado di erogare 10...15 mA. Le variazioni 
della tensione di alimentazione non hanno 
praticamente effetto sul funzionamento del 
circuito. 
Anche se le tension! di alimentazione 
scendessero fino a 6 V, I'errore addizionale 
di misura sarebbe soltanto dello 0,3%, Ora 
stiamo facendo riferimento alia "tensione di 
alimentazione", ma per i! funzionamento a 
batterie. queste dovranno essere fresche; 
incidentalmente, quando la batteria si 
esaurisce, la caduta delle tension! ha un 
effetto negative: il campo di pilotaggio 
riduce la sua ampiezza e, alia tensione di + 
6V. il valore della massima resistenza che 
sara possibilie misurare nella portata di 1 

mA, sara soltanto di 40 0 invece dei normali 
50 O. 

Costruzione e taratura 
La costruzione del circuito non dovrebbe 
presenlare problemi, qualora venga 
adoperato il circuito stampato di figura 6. I 
punti terminali sono marcati, ed in tal modo 
vengono facilitati i collegamenti tra il 
circuito stampato e le batterie, il 
multimetro, eccetera. 
Due sono i punti che necessitano di una 
particolare attenzione; il commutatore S2 
deve essere di un tipo che abbia la minima 
resistenza di contatto possibile: un contatto 
inefficiente del commutatore provocherebbe 
una corrente di misura errata, 
particolarmente nella portata di 100 mA, 
Un secondo punto al quale fare molta 
attenzione riguarda i conduttori che portano 
alle clip di misura. Per evitare confusione, i 
quattro diversi fili dovranno essere di colore 
diverso: per esempio rosso per 1+, arancio 
per Us+, nero per I— e marrone per Us—. 
Le prese a coccodrillo I sono collegate alia 
resistenza ed anche le prese Us sono 
collegate alia resistenza. in modo da 
mantenere ad un minimo le resistenze di 
contatto. La taratura e relativamente 
semplice: 
• Togliere il ponticello marcato *: 

collegare il piedino 4 di IC3 al piedino 1 
di IC3 e predisporre S2 in posizione C (10 
mA). 

• Collegare un amperometro tra 1+ ed I— 
e regolare Pi, in modo da ottenere 
I'esatta lettura di 10 mA. 

• Ricollegare il ponticello. 
• Mettere in cortocircuito Us+ ed Us— e 

collegarli ad UB/2 (= Us—). 
• Collegare un voltmetro (o tester) e 

regolare P2 fino ad ottenere una lettura 
di 0 mV esatti, 
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sintesi di Fourier 

Nel 1822, un matematico francese formulo 
un'interessante espressione che sembra 
soddisfacente a spiegare il comportamento 
delle forme d'onda periodiche. 
Naturalmenle non e stata I'eletlronica a 
dare la spinta alia formulazione della legge, 
ma alcuni complieati problem! riguardanti 
la conduzione termica. Oggi, invece, quesla 
teoria matematica interessa anche il campo 
deU'elettronica. 
Per definizione, la "trasformazione di 
Fourier" e un'espressione matematica che 
mette in relazione I'energia di un fenomeno 
transitorio con uno spettro energelico 
continuo composto da frequenze adiacenti, 
Questo metodo, chiamato "analisi di 
Fourier", ci fornisce un modo di 
determinare le componenti armoniche di 
una funzione ondulatoria complessa. II 
principio pud essere applicato nel senso 
inverse per creare forme d'onda, e cio e 
I'ideale per i sintetizzatori musicali. 
Con I'aiuto di alcuni esempi. spiegheremo 
come applicare la teoria per produrre 
esattamente la forma d'onda voluta. 
L'articolo non vuole mostrare un circuito 
effettivamente funzionante, ma si limita ad 
illustrare schemi a blocchi che dovrebbero 
slimolare la voglia di sperimenlare. Le onde 
sonore di forma complessa (onde 
periodiche) sono composte da una frequenza 
fondamentale e dalle armoniche. Come 
molti di voi gia sapranno, le armoniche sono 

oscillazioni sinusoidali di ampiezza 
variabile, le cui frequenze sono multipli 
interi della frequenza fondamentale. Se noi 
aggiungiamo la possibility di variare anche 
la fase, le caratteristiche risultanti potranno 
essere estremamente complesse. 
Per un segnale periodico, I'espressione di 
Fourier e: 

fm = ao+2 (ai cos2 tt— + 
T 

az cos 2 2 tt — ....) + 
T 

2 (bi sin 2 jr — + b 
T 

ia sin 2 ■ 2 77 — + 
T 

In forma mollo piu semplice e compatta, la 
formula diventa: 

oo t t 
fill = ao + 2 I ( ail cos 2 77 — + bh sin 2 77 — ] 

h = 1 T T 

6 possibile allungare queste espressioni 
all'infinito in termini di componenti seno e 
coseno. In effetti, ciascuna armonica si 
adatta ad un termine seno o coseno, mentre 
I'ampiezza determina la relazione di fase. E' 
teoricamente possibile sommare un numero 
infinito di armoniche, ma cio richiederebbe 
un pezzo di carta lungo molti chilometri. In 
pratica dovremo circoscrivere la situazione 
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Un invlto alia rlcerca, 
al mlglioramento, ed alia 
sperlmenlazlone di idee 
ancora 
Imperfette ma inleressanti. 

da un'idea 
di E. Muller 
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Flgura 1. Schema a blocchi 
che rappresenta un 
oscillalore dl Fourier. A 
slnlstra 6 vlslblle II 
Irasformatore dl Fourier che 
consiste In una matrice 16 * 
16 ed in un ampllllcalore- 
sommatore. All'uacila 
deiramplificatote sommatore 
appare una lorma d'onda 
comprendente la somma 
delle component! aeno e 
coaeno determinate dalla 
regolazlone del 
polenzlomelrl. II circuito 
multiplex garantlace che la 
frequenza sla quella 
delerminala da un VCO. 
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Rgura 2. II traslormatore di 
Fourier in uno schema 
particolareggialo. Clascuna 
Inlersezlone ha una 
reslslenza collegala Ira una 
llnea verticale ed una 
orizzontale. 

usando una cifra piii realistica: otto o giii di 
li. I sintetizzatori musicali fanno largo uso 
del principio di Fourier; un generatore 
audio (oscillatore) produce un segnale che 
possiede un eerto numero di armoniehe, 
alcune delle quali vengono estratte mediante 
un filtro controllalo in tensione (VCF), Non 
considerando, per il momento, il fattore di 
risonanza del filtro, possiamo ritenere che la 
nota finale (forma d'onda) e composta dalla 
frequenza fondamentale con alcune delle 
armoniehe originali eliminate od attenuate. 
In qualsiasi strumento acustico avviene lo 
stesso processo. ma effettuato in modo 
analogieo. Una eorda di chitarra, per 
esempio, produce una nota (con armoniehe) 
che viene successivamente amplificala dal 
legno e dalla cassa acustica (risonanza). 

Non lutte le armoniehe prodotte sono 
trattate allo stesso modo; alcune sono 
attenuate piu di altre ed alcune sono 
amplificate in grado diverso. A causa 
deU'invecchiamento del legno e del 
frequente uso dello strumento, la struttura 
molecolare del legno cambia (e quindi il 
fattore di risonanza della cassa acustica) , 
producendo in definitiva una variazione 
della nota generata. La voce umana subisce 
il medesimo trattamento: gli organi vocali 
della laringe producono una nota. mentre la 
risonanza e I'amplificazione sono influenzale 
dalle cavita della bocca e del naso. 
E certamente possibile realizzare per via 
eletlronica un sistema di filtrazione 
complesso ma, poiche la nota finale e 
determinata dalla nota originale, quale 
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sarebbe I'utilita di fillrare armoniche non 
esistenti in un'oscillasdone ad onda quadra? 
Cio che occorre 6 I'inverso di questo 
procedimento; un segnale coniplesso 
costituito da un'onda fondamentale alia 
quale vengano sovrapposti segnali semplici. 
La figura 1 mostra lo schema a blocchi 
deH'oscillatore "tipo Fourier" da noi 
proposto. II trasformatore statico di Fourier 
e composto da potenziometri, da una 
matrice di resistenze e da un amplificatore- 
sommatore. I potenziometri forniscono le 
componenti seno e coseno. Queste sono 
inviate, tramite la matrice, 
aU'amplificatore-sornmatore che, a sua 
volta, eroga un segnale analogico composto 
dalle prime otto armoniche disponibili. 
Questo segnale composito viene campionato 
in rapporto 16 ad 1 da un circuito multiplex 
che produce la forma d'onda definitiva. II 
multiplex 6 controllato da un generatore di 
segnale ad onda quadra (VCO). In allre 
parole, il segnale finale non e delerminato 
dal trasformatore di Fourier, ma dalla 
frequenza del VCO. Per ottenere un effetto 
di coro, occorreranno parecchi circuit! 
multiplex e VCO, ed il segnale dovra essere 
ulteriormente elaborate da filtri controllati 
in tensione (VCF) e da generatori di 
inviluppo (ADSR). 
La figura 2 mostra con maggiori dettagli la 
matrice di resistenze. Ciaseuna intersezione 
ha una resistenza collegata tra la linea 
vertieale e quella orizzontale. La matrice 6 
disposta in modo che 16 ingressi 
corrispondano a 16 uscite trasformate. Cio 
permette di creare otto armoniche di 
diversa ampiezza e fase, ciaseuna 
indipendente dalle altre. Le funzioni seno e 
coseno (dette "termini") vengono sommate 
allo scopo di produrre un segnale analogico 
composito. L'amplificalore e composto da 
due operazionali collegali in modo che le 
linee orizzontali della matrice formino una 
massa virtuale, I potenziometri variano 
soltanlo i livelli di potenziale delle linee 
verlicali. La corrente che passa attraverso 
le resistenze dipendera percid dalle 
variazioni dei livelli di tensione che 
ritornano a massa tramite le linee verticali. 
Le correnti vengono sommate dagli 

amplificatori operazionali, allo scopo di 
produrre una tensione di uscita, II grande 
vantaggio dell'impiego del sistema di massa 
virtuale e di impedire qualsiasi interazione 
od influenza Ira i diversi potenziometri. La 
formula per calcolare i valori delle 
resistenze e la seguente: 

R = 10/sin 2 7r ' h " [ kO ) c. q. 
16 

R = 10/cos 2 " h "[ kn] 
16 

dove n e il numero del canale (0...15). 
h e il numero deH'armonica (l..,8). 
Un valore positivo della resistenza significa 
che essa dovrebbe essere applicata 
all'ingresso positivo dell'amplificatore 
sommatore, ed un valore negative vuol dire 
che dovrebbe essere applicata all'ingresso 
negative. II circuito che si trova all'uscila 
fornisce un'onda sinusoidale 
(o cosinusoidale) della corrispondente 
armonica, con la medesima ampiezza. Per 
spiegare tutti i particolari del fenomeno 
abbiamo disegnalo la componente 
sinusoidale della prima armonica all'uscita. 
Variando la regolazione di parecchi 
potenziometri. produrremo la somma di un 
certo numero di componenti seno e coseno. 
La figura 3a rappresenta le funzioni seno e 
la figura 3b le componenti coseno delle 
diverse armoniche (hl,..h8). 
II potenziometro che controlla la 
componente seno di h8 puo essere omesso. 
Le singole forme d'onda dei 16 canali 
intersecheranno percio il punto di zero 
deH'armonica h8 senza causare conseguenze 
all'uscita. 
II modo di impiegare I'oscillatore di Fourier 
e lasciato alia diserezione dei lettori, in 
quanto questo articolo serve solo come 
introduzione agli aspetti teorici dai quali puo 
trarre origine la sperimentazione. 
I potenziometri potranno essere sostituiti da 
altri tipi di generatori di tensione (fissa o 
variabile), 
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Figura 3. Le componenti 
seno (3a) e coseno (3b) delle 
sedlcl uscite della matrice. 
Quando la curva sinusoidale 
dell'otlava armonica h8 
incrocla II punto dl zero non 
avra Inlluenza sul segnale 
d'usclla. 



Questa modifiea permette una 
commutazione "morbida" quando cambia il 
tempo di risposta del circuito High-Corn, per 
aumentare il tempo di smorzamento 
eliminando percio qualsiasi interferenza. 
Con questa modifiea, il circuito High-Coin 
migliora sempre piu le sue prestazioni e la 
Telefunken e intenzionala ad offrire in 
future questa versione migliorala come 
parte integrante del circuito. II circuito 
High-Corn e stato ulteriormente rifinito nel 
laboratorio di sviluppo della Telefunken, II 
risultato e un miglioramenlo, con Taspetto 
del circuito ausiliario di figura 1. La 
serigrafia delle piste di rame e la 
disposizione dei componenti sono moslrati in 
figura 2. ma di questo parleremo piii avanti. 
I miglioramenti apportati al circuito sono 
Ire; 
1. II fattore di distorsione alle frequenze di 

R2«l^ln23 

IC1 
U401 BR/G 
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Figura 1. II circuito 
addlzionale di commutazione 
morbida ellmina I'inlerlerenza 
causata dalla caduta del 
segnale. II (altore di 
distorsione per i segnali a 
bassa Irequenza ed II tempo 
di risposta alle alte 
Irequenze, sono inollre 
migliorali grazie ad una 
piccola modifiea da 
apporlare al modulo High- 
Corn. 

commutazione <<morbida,, 

basato su informazioni fornite dalla Society di radio e televisione Telefunken, 
reparto sviluppo audio. 
Per evitare interpretazioni errate del titolo di questo articolo, diremo che lo 
scopo del circuito non e quello di sostituire i rumorosi commutatori a levetta 
normalmente impiegati nelle apparecchiature autocostruite, ma qualcosa di 
ben piu raffinato. 

circa 20 Hz viene ridotto di 2/3. La 
distorsione del compander diventa percio 
meno avvertibile della distorsione di banda 
nel campo delle frequenze udibili. Ecco 
alcune cifre effettive: il contenuto di 
distorsione di prima armonica di un segnale 
sinusoidale a 20 Hz, viene ridotto di circa il 6 
% e quello di seconda armonica del 3,5 %. II 
fattore di distorsione complessivo sara, con 
la nuova versione, di solo 3.31 %. raentre con 
la "vecchia" versione era del 10,38 %. II 
miglioramento e stato ottenuto aumentando 
il tempo di smorzamento nella sua parte 
sovrapposta al tempo di tenuta. 
2. L'interferenza causata da impulsi molto 
brevi, provocati da scariche elettrostatiche 
durante la riproduzione dei dischi, viene ora 
eliminata modificando il tempo di risposta 
del circuito, che in questa versione conterra 
due costanli di tempo invece di una. Questo 
accorgimento migliora moltissimo la 
capacity del compander e do e stato 
dimostrato dal migliore tempo di risposta ad 
un burst sinusoidale di 10 kHz. 
3. Le brevi cadute di segnale hanno come 
risultato una fluttuazione indesiderabile del 
livello del segnale audio. II circuito High- 
Corn rispondeva talvolta a questi 
abbassamenti con effelti di regolazione 
incontrollati. Per esempio, gli altoparlanti 
mostravano talvolta livelli audio 
indipendenti dal segnale. D'altra parte. gli 
effetti di rumore del tipo udibile nelle pause 
del segnale, ben noli con gli altri sistemi di 
soppressione del rumore, non potevano in 
questo caso essere uditi. La Telefunken ha 
ottenuto questa prestazione controllando lo 
smorzamento con una lunga costante di 
tempo, entro il tempo di tenuta, seguita da 
una costante di tempo corta. Questa 
commutazione automalica tra le due 
costanti di tempo era pero talmente brusca 
da originare talvolta Teffetto prima 
menzionato. II nostro circuito di 
commutazione morbida elimina questi 
problemi, anche nel caso di segnali critici. 
Non e'e dubbio che cio apporta un notevole 
miglioramento al circuito High-Corn. 

II circuito di figura 1 polra essere costruilo 
su un piccolo circuito slampato inciso 
secondo il profilo mostrato in figura 2. I 
terminali 1. 4. 5, 6 e 23 corrispondono ai 
piedini del circuito integrate High-Corn 
(U401). In questi punti dovranno essere 
inseriti terminali per saldatura. II modulo 
High-Corn viene modificato come segue: R6 
e C21 dovranno essere tolti, il valore di C7 
dovrd essere cambiato monlando un 
condensatore di 47 nF/5% (qualora la 
modifiea non sia ancora stata apportata). Se 
il modulo contiene gid il condensatore C7 
con il valore "aggiornato", i 470 n e la 
resistenza da 1 k, collegati in serie tra il 
piedino 1 ed il piedino 6 sul lato delle piste di 
rame. dovranno essere tolti. Verranno ora 
saldali con precauzione ai piedini 1. 4. 5, 6 e 
23 del circuito integrato gli opportuni 
ponticelli e spezzoni di filo. II circuitino 
stampato dovra essere poi disposto sopra il 
circuito integrato del modulo High-Corn, ed i 
collegamenti cablati dovranno essere 
collegati ai terminali per saldatura del 
nuovo circuito stampato. 
La modifiea al modulo High-Corn sara cosi 
completa. ed esso potra essere rimontato sul 
circuito slampato. II risultato sara 
probabilmente quanto di meglio abbiate mal 
sentito in fatto di soppressione del rumore. 
Bibliografia 
II sislema High-Corn per la ridii7.ioiic del rumore, Eleklor 
novembre diccmbre 1981 

Elenco dei componenli 
Resistenze; 
R19 = 1 k 2% 
R21 = 220 k 
R22= 220 k 2% 
R23,R24 = 68 k 2% 
Condensatorl: 
C24 = 470 n 5% 
C25 = 220 n 5% 
Semiconduttorl: 
T1 = BC 557 
T2.T3 = BC 557B 

miglioramento 

al modulo 

High-Corn 

Figura 2. Traccla delle piste 
dl rame e disposizione dei 
componenti per II circuito 
stampato addlzionale, che 
dovri essere montato sul 
modulo, sopra II circuito 
inlegralo High-Corn, 
medianle collegamenti dl llpo 
volante. Scegllenlo I 
componenti piii adatli, i 
opportuno osservare le 
lolleranze prescrllle, Se 
possibile, T2 e T3 devono 
avere carallerlsllche uguall. 
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Analizzatore scalare di ampiezza 

La Marconi Instruments ha prescntato 11 
6500. un analizzatore scalare basatosu mi- 
croproccssore che ne permelte unh utiliz- 
zazione semplice con I'uso della tastiera e 
di un cursore "Brighlline". 
L'analizzatore e dotato di un unico display 
che da una informazione scalare alfanu- 
merica per misure di attenuazione o gua- 
dagno di trasmissione, attenuazione di ri- 
flessione e potenza assoluta. 
Con rulilizzazionc di tre canali ed annesse 
memorie, Tanalizzalore b un mezzo che 
permette la caralterizzazione di un'ampia 
serie di componenli e sotlosistemi. 
I rivelatori 6511 e 6512 permettono una 
copertura di frequen/e da 10 MHz a 18 
GHz con una dinamica da -50 a +16 dBm 
ed una risposta in frequenza di ± 0,50 dB. 
Sono caratterizzati da un basso ROS ed 
un'alta precisione in potenza assoluta, es- 
sendo stati memorizzati i fattori di corre- 
zione in lemperatura e legge quadradica. 
Una correzione logaritmica programmata 
consente di evitare I'uso di amplificatori 
logaritmici. 
II campo di frequenza del 6500 raggiunge i 
126 GHz. 
II microprocessore, attraverso la sua pro- 
grammabilita da tastiera. c in grado di 
eontrollare ogni generatore RF sweeppa- 
bile esternamentc. E possibile avereanche 
rinterfaccia GP1B, 

SB 
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I due canali di misura possono esserc vi- 
sualizzati sia sotto forma di linca che di 
istogramma; i dati d'ingresso come la fre- 
quenza, la dinamica di ampiezza, il riferi- 
mento. il livello relativo, i limili superiori c 
inferiori sono suggerili e visualizzati sul 
CRT. 
Si possono memorizzare fino a 9 configu- 
razioni che possono essere poi richiamale 
per test di produzione. 
Con il cursore "Brighlline" si possono leg- 
gere sul display valori con risoluzioni fino 
a 10 MHz in frequenza e 0.01 dB in am- 
piezza, posizionare marker sullo schema e 
inserire nuove gamme di frequenza che 
permettono all'operatore di zoomare sul- 
I'arca di effettivo interesse. 
E possibile anche una registrazione grafica 
mediante un normale plotter XY. 
MARCONI ITALIAN A 
Via Palinanova. ISP 
Milano 

Calcolatore tascabile 

II PB-100 della Casio e un elaboratore ta- 
scabile che usa un LSI a grandi prestazio- 
ni. Ha la capacila di calcolare tutto, dalle 
informazioni introdutlive di baseai calcoli 
ad alto livello. 
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II microelaboratorc LSI ad un solo chip a 
basso consume adottato comprende ben 
150.000 elemenli. 
II PB-100 e collegabile ad una interfaccia 
cassetta/interfaccia stampatrice. 
Paolo Biondolillo 
Via S. Maria Segreia, 6 
Milano 
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Oscilloscopio a memoria digitale 
da 125 MHz 

Si tralta di un oscillatore in grado di effet- 
tuare campionaraenti dei segnali con un 
clock rale che arriva a 125 MHz, presenla- 
to dalla Philips Test & Measuring Instru- 
ments 
II PM 3311 a due canali combina Palta 
velocita di campionamento con una me- 
moria a basso costo per fornire uno stru- 
mento analitico particolarmenteeconomi- 
co. Lo strumento e dotato di 4 memorie. il 
cui conlenuto pu6 essere visualizzato si- 
multaneamente o individualmente, 
11 design dei circuiti di ingresso consente di 
effettuare analisi di tempo realc fino ad 
oltre 60 MHz. La possibilita di campiona- 
mento a 125 MHz consente la cattura di 
segnali single-shot fino a 15 MHz con una 
riproduzione precisa. Larghezza di banda 
single-shot maggiori si possono oltenere 
con I'analisi col computer dei dati fornili 
dall'oscilloscopio usando Pinterfaccia 
IEEE 488 (IEC 625) incorporata nello 
strumento. 
Nel modo single-shot il PM 3311 off re ve- 
locita di sweep da 0.2 s/cm a 200 ns/cm. 
garantendo una risoluzione orizzontale di 
8 ns. Con segnali ripetitivi e possibile avere 
velocita della base dei tempi maggiori. da 
100 a 5 ns/div. 
Lo strumento c particolarmente facile da 
usare, anche grazie allc diverse possibilita 
di triggering. 
PHILIPS 
V.le Elvezia, 2 
Mania (Ml) 

Calibrazione digitale con RAM 
non volatili 

II multimetro a 5 1/2 digit modello 195 
della Keilhley, programmabile, ha 100 nV 
di sensibility in Vcc (campo di misura fino 
a 1000 V), misura resislenze a partire da 
100 p £2 (e fino a un valore massimo di 20 
M£2) ed e provvisto nella configurazione 
standard di Bus IEEE 488, Schede opzio- 
nali aggiuntive consentono rilevazioni in 
alternata fino a 800 V e la misurazione di 
correnti, in alternata e in continua. da 1 nA 
a 2 A. La commutazione di range e manua- 
le e automatica (Fast-Auto); la funzione di 
zero elimina evcntuali offset. 
L'apparecchio, oltre ad essere provvisto di 
un buffer/data loggera lOOIetture.ealtre- 
si dotato di controlli di trigger - da fronlale 
e da retro - per operare in maniera indipen- 
denle o in connessione con BUS IEEE. 
II 195 offre inoltre la possibilita di calibra- 
zione digitale attraverso una memoria 
RAM von volatile che immagazzina le co- 
slanti di riferimento: lo strumento misura 
il segnale di calibrazione applicato e lo 
compara a quello inlrodolto sul pannello 
frontale o via bus; il fallore immagazzina- 
to nella NV-RAM e usato per correggere 
ciascuna lettura. 
Lo strumento b ottimizzalo per circa 60 
letture/s nel funzionamento a bus, con in- 
gressi analogic! commutabili sia dal pan- 
nello anteriore che dal retro. 
ELE7TRONUCLF.ONICA 
P.za De Angeli. 7 
20N6 Milano 

Regolatori ibridi da 10 A 

Unitrode Corporation comunica Paggiun- 
ta di due regolatori ibridi di potenza da 10 
A alia sua linea di prodolti standard, 
I dispositivi PIC660e 670sonospecifica^a- 
mente progettati per applicazioni come re- 
golatori switching ad alte correnti. 
Questi prodolti sono disponibili nelle ver- 
sion! da 60, 80 e 100 V. 
II PIC 660 fornisce I'uscita positiva, men- 
tre il P1C670 fornisce I'uscita negativa. 
Entrambc le serie sono incapsulate in pac- 
kage ermetici TO-66 a 4 pin. 

UNITRODE 
Via dei Can ned. 5 
Milano 
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ADC ibrido a 12 bit 

Le caratteristiche fondamentali del con- 
vertitore A/D ADC-0040I prodolto dalla 
ILC Data Device sono una risoluzione a 
12 bit con tin tempo di conversione di 2 ps. 
Questo converlitorc ad approssimazioni 
successive e incapsulato in un package 
TDIP a 32 pin ed e pin-for-pin compalibile 
con i tipi ADC 85 e 87. di cui pero 6 piu 
veloce. 

.. 

Le altre caratteristiche sono un ril'eriinen- 
lo interno di precisione, 6 range di tensione 
di ingresso unipolare e bipolare pin pro- 
grammabili, e uscita dei dati sia parallela 
die seriale. 
Disponibile sia per il range di temperalura 
da —25 a +850C che da 0 a 70°C. I'ADC- 
00401 richiede come alimentazione ± 15 V 
e +5 V. e puo avere il clock interno o 
esterno. 
Per quanto riguarda la precisione, gli erro- 
ri di linearita, guadagno e offset sono 
±0,012% FSR. ±0,1% FSR e ±0,05 FSR 
rispettivamenle. 
MICROELIT 
Via P. Uccello. 8 
Milano 

Regolatore di tensione a 3 terminali 

II TD.0117 della Thomson-EFCIS e un 
regolatore di tensione positiva in grado di 
fornire una corrente di 1,5 A con una ten- 
sione di uscita variabile da 1,2 a 37 V. II 
dispositive e di facile impiego e richiede 
solo due resistori esterni per impostare la 
tensione di uscita. 
II regolatore e completamente protelto per 
quel che riguarda i sovraccarichi e i corto- 
circuiti. 
Le caratteristiche principal! del TD.0117 
sono: la tensione regolata puo scendere 
fino alia tensione del rifcrimenlo, la cor- 
rente di uscita (package TO-3. TO-220) 
arriva a 1,5 A. il coefficientedi regolazione 
e0,01%/Vper la lineae 0.1% per ilcarico, 
la reiezione del ripple e di 80 dB, 
THOMSON-CSF Componemi 
Via M. Gioia, 72 
Milano 

Computer a scheda singola 

La Piastra MK 82 della ADE metlc a dis- 
posizione le capacita piu richiestc nelcam- 
po dei piccoli calcolatori ad un costo mol- 
lo contenuto. 
Collegando infatti alia MK 82 una tastiera 
ASCII, un display e un paio di floppy disk 
da 8". si oltiene un personal computer 
completo. 
L'unilS si basa su una CPU Z-80 a 2.5 
MHz ed e dotata di 64 K di RAM, 
Ha 2K software di base, supporta il siste- 
ma operative CP/M, e dotata di controllo- 
re floppy disk c video, e ha due porte paral- 
lele e due seriali. Un CTC Z-80 montato 
sulla piastra puo cssere usato come conta- 
lore o come clock in tempo reale. 
ADE ELETTRONICA 
Via San Manino. 32 
Palazzoio Milanese (Ml) 

Thyristor veloci in Hockey Puk 

La International Rectifier presenta duese- 
rie di tyristor fast-turn-off. denominate 
750PEF e 550PEF, classificate a 750 A 
medi con tensione di blocco fino a 600 V e 
turn-ofl di 8 ps (750PEF) ed a 550 A medi 
con tensione di blocco fino a 1200 V e 20 ps 
di turn-off (550 PEF). 
Incapsulati nel conlenitore molto compat- 
to Hockey Puk "E" (042 mm -altezza 15,3 
mm), quesli tyristor contengono giunzioni 
con gale centrale amplificato. 
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Le basse perdite di turn-on e turn-off. as- 
sociate ad un'altra capacity di sopponare 
dv/dt e di/dt (500 V/ps e 800 A/ps) rendo- 
no quesli dispositivi adatti per quelle ap- 
plicazioni switching di alta potenza in cui 
sono richieste alta efficienza e dimension! 
ridotie. 
INTERNATIONAL RECTIFIER 
Via Liguria. 49 
Borgaro (TO) 

Programmatore unlversale 
di EPROM 

La ELMARC ha introdotto un duplicato- 
re di EPROM concepito per alimentare le 
linee produtlive. 
Pub programmarc memoricda IK. 2K,4K 
ed 8K x 8 sia della seric 25XX che della 
seric 27XX, con tensione di programma- 
zionc a 21 V oppure a 25 V. 
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Nonostante la completezza della famiglia 
di mcmorie duplicabili, rEM-02 bsemplicc 
da impostare: presenta due soli tasti che 
servono ad accettare orifiulare i parameiri 
richiesti sequcnzialmenledal microproces- 
sore Z-80, 
ELMARC 
P. O. Box 144 
Ancona 

Circuito integrate monolitico 
da 200 W 

La SGS ha sviluppato il circuito integralo 
L298, un pilota push-pull a 2 canali, capa- 
ce di gestire una potenza utile di 100 W per 
canale. Ha gli ingressi compatibili con mi- 
croprocessorc, ed e concepito per pilotare 
carichi induttivi, quali motori, c.c., motori 
passo-passo, solenoidi e rele con capacita 
di 4 A con tensione di alimentazione mas- 
sima di 46 V. 
Ogni canale e eontrollato a livello di logica 
TTL, e ogni ponte da ingressi enable, pure 
compatibili con microprocessore. 
Gli emettitori dei Iransislori dello stadio 
inferiore di ciascun ponte sono connessi 
insicme a un terminale. Due resistenze 
esterne possono essere collegate a questi 
terminali per rilevare la corrente di carico 
per la regolazione a commulazione di cor- 
rente. 
La sezione logica pub funzionare con una 
tensione di alimentazione inferiore per ri- 
durre la dissipazione di potenza; il chip 
inoltre incorpora un circuito di potenza 
termica. 
Altre caratteristiche dell"L298 sono la bas- 
sa tensione di saturazione e I'elevata im- 
munity al rumore. 
11 dispositivo e realizzato ad impiantazio- 
ne ionica ed e disponibile in conlenitore 
Multiwatt a 15 terminali. 
SGS-ATES Componenti Elellronici 
Via C. Olivetti. 2 
A grate Br. (Ml) 
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TARIFFE 

Dl ABBONAMENTO 

ALLE SINGOLE RIVISTE 

KtH AbBUNAHbl 

ALLE RIVISTE JACKSON 

UTILIZZATE QUESTO 

MODULO Dl C.C.P. 

rElettronica 

elcttronicg 

4IIION4Z^ONI 

elektor 

INFORMATICA 

i 

personal 

SOFTWARI 

UiDCO 

GiOChi 

n 

Km Enciclopedia dl 
Elettronica e Inlormatica 

22 numeri 
L. 35.000 
anziche 

L. 44.000 

11 numeri 
L. 31.000 
anziche 

L. 38.500 

8 numeri 
L. 19.000 
anziche 

L. 24,000 

12 numeri 
L. 24.500 
anziche 

L. 36.000 

11 numeri 
L. 26.500 
anziche 

L. 33.000 

38 numeri 
L. 60.000 
anziche 

L. 76.000 

11 numeri 
L. 26.000 
anziche 

L. 33.000 

10 numeri 
L. 28.000 
anziche 

L. 35.000 

10 numeri 
L. 22.000 
anziche 

L. 33.000 

10 numeri 
L. 22.000 
anziche 

L. 30.000 

50 fascicoli 
L. 130.000 

anzichd 
L. 165.000 
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ALLE RIVISTE JACKSON 
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Tutti coloro che sottoscrivono abbonamenti a due 
o piu riviste godono dl 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 tre 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. 
Abbonamento a dieci riviste somma dei prezzi 
scontati delle nove riviste - L, 30.000. 

Alcuni esempi 

EO + I'E L. 

EO + AO L. 

EO + 10 L. 

10 + BT L. 

10 + I'E L. 

64.000 

48.000 

55.500 

50.500 

59.500 

CW+IO L. 

BT + PS L. 

CW+I'E L. 

VG + BT L. 

VG + EK L. 

84.500 

52.000 

93.000 

46.000 

44.500 

EO + I'E + EK L. 86.500 
EO + I'E + IO L. 88.500 
EO + I'E + BT L. 88.000 
IO + BT + PS L. 76.500 
BT + IO + I'E L. 83.500 
IO + BT + VG L. 70.500 

EO + I'E + EK + AO L. 102.500 

BT + EK + VG + EO L. 96.500 

I'E + EO + AO + EK 

IO + BT + PS + VG L. 192.000 

tutte le riviste ... L. 266.000 

LEGENDA 

I'E = I'ELETTRONICA EO = ELETTRONICA OGGI 
AO = AUTOMAZIONE OGGI EK = ELEKTOR 
IO = INFORMATICA OGGI CW = COMPUTER WORLD 
BT = BIT PS - PERSONAL SOFTWARE 
SM = STRUMENTI MUSICAL! VG= VIDEO GIOCHI 



oscillalore a ballimcnii 
oscillatorc a qunrzo 
oscillaiore a rilassanienlo 
oscillmorc di rihmamcnio a bloccaggio 
oscillaiore quarralo 
oscillazione / 
oscillnzionc I a campo rilardante 
oscillazione pendolaro 
oscillografo m 
oscillografo a raggl cmodici 
ovcillogramma m 
oscilloscopio "i 
ospile. calcolaiore - 
otiale hrr 
oimle, cifra - 
odclio >11 »byie composio da H bus) 
oilicn delle fibre 
otiico URR 
oiiiniare » 

beat frequency oscillator 
quartz oscillator 
asiable multivibrator 
blocking oscillator 
quartz oscillator 
oscillation n 
rciardmg-ficld oscillation 
hunting ntunstable condmonl 
oscillograph n 

initialize, to ~ a volume 
conversion 

mizializzarc un volume cinen Datcmragcr cinnchtcn. cincn 

conversion "tlrom old system to new 
one etc.) 

conversion (of signals etc,) 
conversion, program ~ 
conversion instruction 

trasforma/ione / (di un impianto ecc) Umrustung /. Umstcllung / 
irasforma/iune /. convcrsionc f 
convcrsionc di programmi 
stru/ionc di convcrsionc _ 

none , 

Umformung I. Umsctz.ung / 
Programmkonvcrticrung I 
Uimetzbclehl in 
Llmrl 

metodo 

ccc> 

er il 

c coslruito 

heda 

nielndo di accesso sequenzial 
metodo di letiura 
metodo di Monte Carlo 
metodo di ordinamcnto 
metodo di programmazionc 
metodo di rcgistrazionc 
metodo di ricerca 
metodo di riconoscimento errpri 
metodo di trasmissione 
me lie re a punlo (un programit 
mcttere a punto in line? 
mezza parola 
mezzi mp/ 
mezzo tn 
nieuo addi/ionatore 
mezzo di immagazzinamcnto 
mezzo di protezione daii 
mezzo fisico di trasmissione 
mezzo trasmissivo (hardware; 

controllo della trasmissione) 
MF - modulazioncdi frcqucn 
micro m 
microcalcolatore mlcalcolato 

mtorno ad un microproccsso e. 
generalmcntc complcto di m|moria c 
pcnfcrichc) 

microcalcolatore. sistema a - 
microcalcolatore monochip 
microcalcolatore su singola s 
microciclo m 
microcircuilo m 
microcircuilo integrate 
microcomputer m 
microcomputer, piastra di 
microcomputer didaltico 
microcomputer single chip 
microcomputer su un unico c 
microcontroller m 
microelaboratore m(raro)v. 

microproccssore 
microelettronica / 
microfiche / 
microfilm in 
microfilm, uscita su - 
microfilmalura / 
microfotogrumma m 
microisimzione f 
microisimzione I 
micrologica / 
microiogico in 
micrologico LSI 
microminiaturizzato, circuilo 
microminiaturizzazione / 
inicromodulo m 
microonde / 
microoperazione / 
microplacchetta / 
microplaccheiia/(di un micrc :omputcr) 
microproccssore (pP) in 
microproccssore a chip singol t 
Crasmettere 

trasmeiicre * 
trasmoiicre * 
trasmelterc per telescrivenle 
ttasrnellilore ill 
trasmeililore m 
trasmeiiiiore sincrono 
trasmissione /(di dati ccc ) 
trasmissione ( (dimcssaggicci 
trasmissione, fattore di - 
trasmissione, sistema di - 
trasmissione a banda laterale 
trasmissione a corrente di lav 
trasmissione a corrente di ripi 
trasmissione a piu lerminali 
trasmissione analogica 
trasmissione asincrona dei da 
trasmissione automaiica 
trasmissione binario-sincronj 
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trasmissione bvte-seriale 
trasmissione circolare 
•rasmissione dati 
trasmissione duli asincrona 
trasmissione dati in start-stop 
trasmissione dati sincrona 
trasmissione dati su canale unico 
trasmissione dati via cavo telefonico 
trasmissione dci dati 
trasmissione dei dati a distanza 
trasmissione di dati 
trasmissione di immagini 
trasmissione di messaggi 
trasmissione dirctta 
trasmissione diretta dei dati 
trasmissione in burst mode 
trasmissione in corrente conlinua 
trasmissione in fonia 
trasmissione in serie 
trasmissione in start stop 
trasmissione mulliola 

«-biibyic 
fiber optics 
optically readable 

fston f 
program 

conversion table translation table tnbclla di convcrsionc 

1 

conversion transennductance 
conversion unit, converter n 

sequential access method (SAM) 
reading method 
Monte-Carlo method 
sorting method 
programmin'v ' 

a&scslamcnto 
trasconduttan/a di conversionc 
tonvenuore m.convcrtitricc / 

convert t (data etc.) 
converter n see conversion unit 
convener .• 

convcrtire «tdaii.ctr*_ 

Umwandlungszcit / 
Mischstellhtit I 
Umsetzcr* ni, Umwandlcr n 

Konvcrtcr m 
umsctzcn >. umwandcln » 

Syfiicl 

' KUhlluftgeblasc n 
Koordinatcn fpl 
Koordimcrung / 

\\a!l\ano \rvq\cse 

Kopicrgcrat n 
spicrcn i.dupliziercn v 

tnqVisoVi T^envsch Oeuvscb ■tfelcktr.) 
•isystcm n 

QUO -iOttOh-O gnetkern etc.) 
Kernspcichcrmainx I 

steuerungy 

microfi 
microfil 
COM (o 
microfili 
micro- 
microinsti 
elementary] 
micrologic 
chip n 
LSI chip 
microcircuit ii 
microminiatu: 
micromodule n 
microwave 
microoperation 
printed circuit 
microcomputer 
microprocessor 
single-chip inicropt 

transmit * 
send i 
telcpnnt »• 
transmitter n 
sender n 
synchro »i 
transmission n 
transmission n 
transmiitancc n 
communication system 
single sideband transmission (SSI) 
open-circuit working 
closed-circuit operation 
broadcasting n 
analog transmission 
asynchronous transmission 
automatic transmission 
binary synchronous communication 

(BSC) 
pvtp-^nai 

register name 
register save area 
register select 
regisier-to-memory archiierture 
register-type switching system 
reinitialize vsec reinitiate 
reinitiate >. reinitialize i 

ISlru/id 
capacill 

rcgistrTJ 
nomc del rcgisl 
area d» salvataggio rcg 
scle/ioneregistro 
architciiura rcgistro/mcmona 
sistema a registro 
reimzializzare t 

reject v 
reject v. select v. outsort»(card etc.) 
reject u. rejection »i 
rejector n see parallel resonant circuit 
reject pocket 

rigetiare v, rcspmgerc i 
scartarc v(schcde).espellere« 

(schcde) 
ngcito rmrciezione f 

nca einleiten, ncu cinrlchtcn. neu 
vorbcrcncn 

zurllckweisen nallg.) 
aussteuern v.zurOckweiscn v, 

rlickweisen v 
Zurdckwcisung /. Ruckwcisung / 

casclla di scarto 
rckey . 
relation lest 
relative aJj 
relative address 
relative addressing 
relative coding 
relative error 

immcttcrcdi nuovoja lastiera) 
esame diconfronto 
rclativo agg 
mdinzzo rclativo. mdlnz/o 

spiazzabilc 
■ndinzzamcnto relauvo 

Rcstlach n. Fchlcrfach n, 
Ruckweisungsfach / 

crneut cmgeben 
Vergleich »/ 
relativ ad) 
relative Adresse 

yip-^uriai iransmiwian  "1"''"' 
UHAPROPOSTAML 

codificazj 
errore, 
umidi' 

asynchronous transmission 
start-stop data iransmission 
synchronous data transmission 
Mnglc-channel data transmission 
iclephone line transmission 
data tralfic 
remote data transmission 
data transmission 
picture transmission 
message transmission 

Pag. 9|P:™ri^fei:ipato 1 
burst mode (transmission) 
.i . 11 • m tai v.. in 
voice communication 
serial tninsmission 
start-stop transmission 
miiltmlcx transmission 

progr 
i oj 
program 

relative Adressicrung 
relative Codicrung 
relativer Fehlcr 
relative Luftfeuchtigkc 

Arilhet) <>/ 
Anlriebsketle / 
Aniriebsmotor in 
Anlriebsrcgelung > (dcr 

Mngnctbandcmhciij 
Anlriebswelle I 
Anlwort I 
Antwort des Operators 
antwonen i 
Antwonmeldung f 
Aniwortsignal n 
Anlwortzell / 
Anwcisung* I 
Anweisung > ■weisung / (zur Gcriiicbcdienung c 

' 

iJimetztabdlc I. Umsctzungstabcllc 
f hi     

Slromnchter r/i 
I'arallel-Scricn-UmscizertPSU)* m 
Senen-Pnrallel-Umsctzer m 

ste /. Duplikat»». Zwcitexemplar »i 
•hschlag m(Kopie) 
elfachungs-Funktion f 

Dlhaltcr fit 

Registcrbc/eichnung  
—————— - 'eich m Registcrauswahl / 
Rcgisicr-zu-Spcicher-Architektur I 
Registcrsystcm n 

GRUPPOEDtTORlALE 
JAtKSOVI 

mazione relativa, 
nc in rclativo 

relay i see retransmit 
relay » 
relay calculator 
relay matrix 
release • 

Programmicrung 
Rclais" n 
Rdaisrcchncr "f 
Rdaiskoppcllcld n 
freigeben r(GcriU. Puffer etc.) 

release n 

weisung /(bei problcmonenticrtc 
Programmicrspracheni 

Anweisung /(bci maschincnoncniicr 
Sprachen) 

Anweisung an das Programm 
TfT^eisung in Primiirsprache 

seisung, arilhmelische - 
eisung, ausfuhrbare 
eisung, nichlausliihrbare 
'eisung, symbolische - 

An teisung, unbedingle - 
An eisung, zusnmmengeseizle 

cisiingsmarkc ' 
veisungsnummer I 
gentler 'ii 
cnderarheilsbereich »> 
enderdalei I 
endcrebene / 
endermakro in 
endennaske / 
cndcrorieniieri adj 
cndcrprogramm n 
endcrprogrninmierung I 
enderschnillsioile I 
endersoflwarc I 
endcrsoftware /(vom Anwpndci 

•hncbcn) 
enriersystcmc, dcdiz.icrlc - 
enderunterprogramm n 

An1 

\ii 
An' 
An 
An 
An 
An 
An1 

am 
An 
An 
An 
An' 
An 

f An 
An 
se 

mK« 
smgl : i ■1 ■11' 
micro 
microc 
ntcgra uren Programme, 

lemoduln. 
*. Bibliothck 
9mmc 

mfCrocCi J 
crocon li.ln Scr 

Sf>f 
Sri 10- 
Sei 
S.-r 

MT 

-IT 

■I 'CWIV. - 1 
di rcgistr 

ckisict capacity cgisiru. 

seiflicntielle Sleuerung 
semientielle btruklur 
sci| lenlielle Verarbeiiung 
seq icnliellc 7.ugri(fsinelhode 
seq lenlieller Rechner 
sctAieniiellcr Spoicher 
set icntiellcr Zugriff 
Set uentiellrcchner in 
Sci uenz /(Sai/c odcr Zeichen) 

uenzspeicher III 
aldrucker i" 
aldruckwcrk" n 
el e f 
e, in - 

serlell uJ/(Ubcrtragung etc) 

-grJ 

■luentielle 

Cll 0,l\ 
II aufgebnut 

die nsy nchrone Schnilistelle 
irlle Binarilbertragung 
elle Organisation 
lie Start-Slopp-fJberlragung 

•r elle Synchroniibcrtragung 
ser 'lie Cbcrtragung 
scr die Verarbeiiung 
scr _'llcr Bctrieb" 

■Her Datentransfer 
rllor Bin-/Ausgahekanal 
filer I/O-Port 
filer Port 
Her Zugriff 

enabtastung / 
enaddilion / 
enausgang m 
cnbetrieb in 
endrucker in 
eneingang m 
eninultiplikation ' 
ennuniiner ' 
en-Parallelbetrieb in 
en-Parallel-Schaltung / 
en-Parallelsystem n 
cn-Parallel-llniseUcr »> 

Ser en-Parallel-Umsetzung I 
enprogrammierung / 
enrechner >n 
en&challung I 
enschnillstelle / 
en-Serien-Betriob in 
enspeicher ni 
cnspeicherung / 

Scr entransfer in 
eniiberlragung / 
envcrarhcilung / 
icc-Rechenzentrum »i 

Ser ice-Techniker m 
Ser onicchanismus hi 

omotor hi 
osystem n 

fische 

reliabililv 'i 
i? enable sign 

rclt hi, rclais m 
calcolatorc a rclais 
campo di accoppiamcnto rclfi 
libcrare ». abilitarc v«umia ccc.», 

nlasciarc »(buffer ecc.) 
Iibcrazionc f. rilascio ni (di uniO ecc.) Freigabc / 

fod.'IWW L. 45.000'tAbb. L. 36.000) 
aflidabilii4 f Zuverlassigkcn /. Betncbssirherheii 

reliability, assessed • 
reliability, hardware - 
reliability, optimum - 

afiidabilni valutata 
affidabilita deirhaolware 
affidabilita oiumale. sicure/za di 

geschatzte Zuverlassigkcn 
Hardware-Zuverlassigkcn / 
optimale Betricbssicherheii 

grafischc Einheil (normiene Koordin. 
grafische Losung 
grafisches Ausgabegeral 
grafischcs Dalenverarbcitungssysten 
grafisches Symbol 
grafisches Terminal 
Grammatik i 
grammalische Analyse 
grammatischer Fehler 
Graph m Graphik... s.Grafik- 
graphisch ud/s, grafisch 
Gray-Code in 
Grenzfrequenz 1 
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milano 7-11 giugno 1983 

BIT USA 83: L'UNICA MOSTRA IN ITALIA 
DEDIGATA Ai PERSONAL COMPUTER 

D 1983 61'anno del Personal Computer e il BIT USA 83 - organlzzato dal Centro 
Commerciale Americano - d la plu importante occaslone per conoscere da 

vlcino questo affasclnante "protagonlsta" del nostrl gloml. 
D Personal Computer, infattl, non e pld unlcamente uno strurnento di lavoro, 
ma va sempre plu acqulstando una sua preclsa funzione in ognl settore, dallo 

1 studio, allo svago, all'organlzzazione domestlca, ecc. 
Per questl rnotlvl, 11 BIT USA 83 - unlca manifestazlone a rlunlre e presentare 

tutta la plu qualificata produzione MADE IN USA del settore - 6 in grado di 
offrire spuntl di mdubblo interesse sla agll operator! che al pubbllco. 
Una 'Computer Sckool' - organizzata con la collaborazione del Gruppo 

Edltoriale Jackson - sara, infattl, a disposlzlone del vlsltatorl per consentlre, 
sotto la guida dl espertl, un reale Incontro con le mille e mllle posslbillta e 
capaclta del 'Personal Computed, mentre un Importante seminario verra 

dedicate - nei gloml 8 e 9 giugno - al terna"Come aumentare la produttlvlta in 
ognl reparto della vostra azienda" 

Orarlo della mostra 9-18 conUnuato 

CENTRO 

COMMERCIALE 

AMERICANO 

Via Gattamelata 5, 
20149 Milano Tel. (02) 46.96,451 
Telex 330208 USIMC-I 
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