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II Jacksoniano ha 

Conosci la Jackson? 
La Jackson e un grande Gruppo Editoriale 
con un profondo know-how tecnico- 
scientifico. Pubblico 12 periodic! che spaziano 
nell'intero campo dell'informatica e 
dell'elettronica. Mo non solo. Ha realizzato 

una Biblioteca - unica in Italia - che 
comprende piu di 150 libri specializzati. Alia 
Jackson, insomma, trovi la culture del XXI0 

secolo. E la Jackson ha gid creato tantissimi 
Jacksoniani: centlnaia di migliaia. I lettori dei 
periodic! Jackson sono gente entusiasta dei 



il sapere 

computer e deN'elettronica, lettori che sanno 
scegliere, e scelgono il meglio. Per questo /m -im /"pijppA 
sono sempre un po' piu avanti, piu intormafi c 
e aggiornati. Jacksoniani si diventa; e oggi :l EI'ITOkIALb 
modo piu conveniente e quello di abboqarsi. 
Giro pagina. 
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II Jacksoniano si 

II Jacksoniano e una poi'sona che sa 
scegliere: per questo sceglie anche il modo 
piu comodo e vantaggioso per ricevere la 
sua rivista: I'abbonamento. Abbonarsi 
conviene! Hai un risparmio immediato, la 
certezza di non perdere alcun numero e di 

ricevere la rivista puntualmente a casa tua; 
e ti metti anche al riparo da possibili 
aumenti del prezzo di copertina. In piu 
usufruisci di condizioni particolari 
nell'acquisto dei libri Jackson e parfecipi al 
grande concorso. In palio ci sono 100 



VINCI 100 COMMODORE 64 

Abbonatevi subito; tra tutti coloro che si abboneranno a una o piu riviste Jackson 
tra il 15/9/84 e il 28/2/85 saranno estratti a sorte mensilmente 20 Commodore 64. 

abbona e vince 

Commodore 64, un grande personal, 
professionale, sofisticalo, con 64 K di 
memoria, un sintetizzatore sonoro 
professionale, effetti tridimensionali. 
Cosa devi fare? Semplicemente 
sottoscrivere un abbonamento. 

GRUPPO 

EDITORIALE 

JACKSON 
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Cos'e un TUP9 

Cosa significa 3k9? 
Cos'e rl servizio EPS? 
Cosa vuol dire DT? 
Cosa si Inlende per 
il torlo di Elektor? 

Tipl dl semlcondulloti 
Le abbreviazioni TUP. TUN, DUG, 
DUS si trovano impiegate 
spesso nei circuili di 
Elektor Esse si riferiscono a tipi 
di transistori e diodi di imptego 
unlversale. che hanno dali lecnici 
corrispondenti tra loro e 
difleriscono solo per il tlpo di 
contenitore e per i collegamenti ai 
piedini. Le preslazioni limite 
inleriori del componenti TUP- 
TUN DUG-DUS sono raccolte 
nelle tabelle I e II 

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

Esempi di element! 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 elemenli TUP: 
BC177 (-8, -9), BC157 (-8,-9), 
BC204 (-5, -6). BC307 (-8, -9), 
BC320 (-1,-2), BC350 (-1.-2) 
BC557 (-8, -9), BC251 (-2. -3), 
BC212 (-3.-4). BC512 (-3, -4). 
BC261 (-2,-3), BC416 

Tabella II. 
Preslazioni mlnlme 
per I DUG ed I DUS 

DUG 
Ur max 
If max 
Ir max 
Plot max 
Co max 

20 V 
35 mA 
100 pA 
250 mW 
10 pF 

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

Moiti semicondullori equlvalenli 
Ira loro hanno sigle diverse 
Trovandosl in dlfficolta a reperire 
in commercio un tipo specials, 
viene fornilo su Elektor, dove 
possibiie. un tipo universale. 
Come esempio ci si pub rilerire al 
tipo di circuito integrate 741, il 

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

Valorl delle reslslenze e del 
condensatori 
L'espressione del valori capacilivi 
e resislivi avviene senza uso della 
virgola Al poslo di questa, 
vengono Impiegate le 
abbreviazioni di uso internazionale 
p (pico) = 10" 
n (nano) zz 10"» 
« (micro) = 10' 
m (mtlli) = 10" 
k (chilo) - 103 

M (mega) = 10« 
G (giga) .. 10» 

DUS 
25 V 

100 mA 
1 pA 

250 mW 
5 pF 

Alcuni esempi di designazione 
dei valori 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 rensione di lavoro dei 
condensalori a Mm plaslico, deve 
essere di circa il 20% superiors 
alia tensione di alimentazione del 
circuilo 

Dali in lensione contlnua 
I valori di tensione conlinua torniti 
in un circuilo, devono ritenersi 
indicalivi, quindi il valore misurato 
se ne pub scoslare enlro i limili 
del ± 10% (lo slrumenlo di misura 
dovrebbe avere una resistenza 
interna 5 di 20 kO/V). 

Servlzto EPS 
Nurgerosi circuili pubblicati sono 
corredali della basella slampata. 
Eleklor ve la fornisce gib pronta. 
pubblicando ogni mese I'elenco dl 
quelle disponibili solto la sigla 
EPS (dall'inglese Eleklor Print 
Service, servizio circuiti stampali 
Eleklor). II montaggio dei circuili 
viene alquanto facilitalo dalla 
serigralia della disposlzione dei 
componenti, dalla timitazione 
deHe aree di saldatura e dalla 
rlproduzione delle piste conduttrici 
riportata sul lalo componenli 

Servizio tecnlco lellorl 
— Domande lecniche (DT) 

possono essere evase sia pei 
iscrilto che oralmenle durante 
le ore dedicate alia consulenza 
lelelonica. La redazione 
rimane a disposlzione ogni 
venerdi dalle ore 13.30 alle 
17,00. 

— II lorlo di Elektor lornisce 
tulle le notlzie importanli che 
arrivano dopo I'uscila di un 
articolo. e che vengono riferlte 
al leltore quanlo prima b 
possibiie. 
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Jackson; una grande, esauriente scelta di periodici 
per sapere tutto ci6 che h indispensabile. 
In piu abbonandoti a queste riviste puoi moltiplicare 
le tue possibilita di vincere il favoloso premio del 
grande concorso Jackson. 

Videogiochi, la guida indiscussa al fantastico 
mondo dei videogames; 

Home Computer, la rivista del computer in casa,- 

Personal Software, la rivista dedicate al software 
dei personal computer; 

Bit, la prima rivista europea di 
personal computer, software, accessori, 
la piu prestigiosa e piu diffuse 
in Italia,- 

Informatica Oggi, il punto di riferimento obbligato 
per chi si occupa di sistemi EDP e di Office 
Automation,- 

PC Magazine, la prima rivista italiana dei sistemi 
MS-DOS, Personal Computer IBM e compatibili; 
Personal O, la rivista indipendente per gli utenti di 
PC Olivetti; 
Compuscuola, la rivista di informatica nella 
didattica, per la scuola italiana; 
Telecomunicazioni Oggi, la rivista di 
telecomunicazioni e telematica,- 
Automazione Oggi, il mensile della nuova 
automazione industriale; 
Elettronica Oggi, la piu autorevole rivista di 
elettronica professionale, strumentazione e 
componenti; 
L'Elettronica, il quindicinale di politico industriale, 
componentistica, informatica e telecomunicazioni; 
Elektor, la piu ditfusa rivista europea di 
applicazioni e progettazione elettronica. 
Strumenti musical!, il periodico di strumenti musicali 
e computer-music. 
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e ha una biblioteca . 

ricchissima tutta per lui 

(con uno sconto del 20%)* 

Guarda a pag. 67 ' titoli della Biblioteca Jackson. 

GRUPPO EDITORIALE JACKSON 
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Piccoli Annunci 
'e inserzionl dovranno esserci Inviate ulilizzando I'apposlto coupon riportato pui sollo. 

Traslorma la tua stanza o la mansarda 
in una vera discolecall! Con resclusivo 
progetto da me reallzzato puoi linal- 
menle coslruire con poca spesa un ge- 
neratore professlonale con memoria 
EPROM 27I6cheesegueeffettllucesu 
12 canali a tempo di musica. 
Per sole 15.000 lire riceverai la docu- 
mentazione completa originale. con 
descrizioni accurate, schemi e disegni 
teorici e pratici e perfino II lislato con i 
2048 dati per programmare la memoria 
che, se vooi, ho anche disponibile gia 
pronla per sole 32,000 lire. 
Garantisco massima serieta e compe- 
tenza, Rispondo a tulti (allegare bollo). 
Malavasi Daniele - Via Carpi-Ravarino, 
1884 - 41019 Soliera (MO). 

Per appassionati di parapsicologla 
posso (ornire generatori per foto Kirlian 
a L 140.000 + spese, tivelalori Back- 
ster con indicatore analoglco a L, 
140.000 + spese. 
Legati Paolo - Via XXV Apnle, 13 - 
22070 Rodero (CO) - tel. 031/984114 

Cerco sistema operative OS 65D V3.3 
oppure OS 65DV3,1 dellaOhioScienli- 
lic su disco da 5 pollicl. Per accordi 
scrivete. 
Slurman Fabio - Via Nicolich, 11 - 
34100 Trieste, 

Vendo VIC 20 + regislratore + 3 cas- 
sette + 1 carlidge + 3 libti + 6 riviste 
tullo a L 300.000 (poco usalo) scrivete 
urgenlemenle. 
Menchini Glanluca - V.leXXSellembre, 
262 - 54031 Avenza-Carrara (MS) - tel. 
0585/56130. 

Svendo al miglior offerente 17 numen 
di Slereoplay: 61 -74-75-77-79-80- 
81 -83-87-108- 109-112-113-114 
- 115 - 118 - 119. Vendo mollre "Come 
si coslruisce un mixer" e "Come si co- 
struisce un circuito eleltronico" della 
B.T.E a L 7.000 I'uno, poster di Bob 
Marley e di Bob Dylan a L. 10.000 I'uno 
Garantisco massima serieta, Rispondo 
a tulti (allegare bollo), 
Malavasi Daniele - Via Carpi-Ravanno. 
1884 - 41019 Soliera (MO) 

Spectrum software. Cerco corrispon- 
denli nellecitla in cui operanoemitlenti 
private che trasmeltono software. 
Monaldi Maurizio - Via Vlttorio Monti- 
glio, 7 - 00168 Roma. 

Basicode-2 Scopo divulgazione Invio 
(a Ironle del solo rimborso spese) copia 
del manuale e della casselta concer- 
nenle il protocollo Basicode che per- 
melte lo scambio di programmi Basic 
tra oltre 20 diversi tip! di computer. 
Monaldi Maurizio - Via Vlttorio Monli- 
glio, 7 - 00168 Roma. 

Tubo-Laser cerco 
Tessarin Sandro - Via Lugnan. 10 - 
34073 Grado (GO) - tel. 0431 /82741 
(07.00 ri- 13.00) 

Cerco possessor!, per scambio di pro- 
grammi, del computer Sinclair QL Oltre 
a numerosi programmi possiedo anche 
parecchia documentazlone. Per Infot- 
mazioni scrivere. 
Vergari Daniele - Via Seganlini. 38 - 
38068 Roverele (TN) 

Vendo due betlissimi cappellinl perdis- 
coteca, della EMMEDUE. avull in rega- 
le. Ognuno e completo di giochi di luce 
a 6 led colorali con microinlerrultore, 
(unzionanle a micropita, rifinito con vi- 
siera colorata Irasparente e lascia ela- 
stica auloregolabile Garantisco che 
non sono mai slali usali, 
Uno L 20 000; tulti e due L 35 000 
Malavasi Daniele - Via Carpi-Ravarino, 
1884 - 41019 Soliera (MO| 

Vendo per Commodore 64 ed Apple 
programmi per radio private come ge- 
slione pubblicite Palinsesto archivio 
dischl e nastn lalturazlone ecc. 
Falesledi Mario - Casella Postale 11 - 
01100 Vilerbo - tel. 0761/250989 

Vendo giochi e utility per Commodore 
64 a prezzi eccezionali vendila con- 
Irassegno in lutla Italia richiedere lisla. 
Mastrangelo Eiiseo - Via Casilina, 1641 
- 00133 Roma. 

   
Invlare questo tagllando a Gruppo Edltorlala Jackson - Via Roselllnl. 12 - 20124 Mllano 

Cognome 

Via   

PICCOLI ANNUNCI 
(scrivere in slampatollo) 

 Nome   

n' Tel 

Citta CAP 

Firma . Data 
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I I I I 

I I I 

I I II I I I I I I I I I 

I I I I I I I I . I I I I I I I I 

I I M I M M I 
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I I I I i I 
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I I II I M I 

I I I I I M i I 

I I I M I I ; I I 

II I I I I I I M 

Vendo consolle inlellevtslon + 8splen- 
dide cassette per un valore di circa 
750 000 lire a 400,000 lire tullo in per- 
letle condiziom ed usalo pochissimo, 
Completo di cavetti e manual! in ilalia- 
no. 
Maramotti Roberto - Via E. Petrella. 2 - 
42100 Reggio Emilia -lei 0522/42606 

Compro i seguenti numeri di Elektor. 
dal n. 13 al n 23 dal n. 25 al n, 27 e dal n. 
45 al n 61, Scrivere per accordi. Ri- 
spondo a tutti. 
Trovp Maurizio - Vicolo DeN Edera 8/3 
- 34127 Trieste - lei 040/51725, 

Vendo o scambio: booster 20 + 20 da 
provare a L. 10.000 booster e basette di 
suono a L. 70.000 e 15.000 Contagiri 
digitale LX 229 a L 40.000 Ampll da 15 
+ 15 W L 30.000 reg lelefonico L. 
20.000 il tutlo (unzionanle a 12 V. Tele- 
tonare e richiedere di Lons, Grazie, 
Kaliman Loris - Via Brock, 12-31025 S 
Lucia di Piave (TV) - tel. 0438/700019 

Vendo per Commodore 64 oltre 500 
programmi di ogm genere. Decathlon, 
Summer Games, Pitfall, Simon Basic. 
Easy Script, ... Richiedere listino alle- 
gando lire 1.000 (9 pagg. con spiega- 
zioni). 
Canlelli Massimo - Via Corso, 40 - 
40051 Altedo (BO) - tel. 051 /871270. 

Causa mancato utiiizzo numerosi inte- 
grati serie 723 - regolatori - a L. 200 
cad. nuovi e garanllli accelto richieste 
anche di quantilativi limitati, 
Milan! Andrea - Via Geneva, 1 - 35142 
Padova - tel. 049/656774. 

Eseguo montaggi elettronici per ditte 
Cerco ricevitore faxsimile. 
Rondinelli Allero - Via Sabolino Km, 
1.700 - 04010 Borgopiave (LT) 

Vendo per Commodore 64 ^program- 
mi su cassetta Ira cut: Sam sinlelizzato- 
re in italiano e inglese + Simons'Basic 
+ Turbotape che tiduce da 10 ad 1 
minuto II tempo d'attesa col regislratore 
+ tavolelta gr tullo a L 35.000 
Anania Paolo - Via Capuana, 56 - 
00137 Roma - tel. 06/823514. 

Elettronica jntegrata digitale codice 
204 A pezzi n" 1 prezzo del libro 38.000 
Cipriani Mario - Via Gaspare Spontini, 
32 - 60040 Albaclna (Frazione di Fa- 
briano) - lei 0732/77773. 

Per Commodore C64 vendo disco e 
manuale in Italiano per lo sblocco di 
qualsiasi programma proletto e 2 Ba- 
crup Speciali piu 3 monitors L/M prezzo 
tullo compreso Lit 65.000 scrivere a: 
Landom Leonardo - Via Corcos. 5 - 
50100 Firenze. 

Vendo Sharp MZ80K. 48KRAM + moni- 
tor 9" + regislratore + tasliera con sim- 
boli gratici. In un unicoe compatlo con- 
tenitore, quasi nuovo a L 600 000 Irat- 
labili (Interfaccia Printer ed RS232 m- 
corporata) 
Angeloni Angelo - Via Russolillo. 27 - 
00138 Roma - Tel 8401552 

Scambio e vendo favolosi programmi 
per Commodore 64. Scnvelemi invian- 
do la vostra lisla. vi manderd subito la 
mia (i prezzi sono veramenlestracciati). 
Castorina Angelo - Piazza Trenlo, 2 - 
95128 Catania. 



Ecco come ti abboni, 

risparmi, vinci. 

VINCI 100 COMMODORE 64 

Abbonatevi subito: tra tutti coloro che si abboneranno a una o piu riviste Jackson 
tra il 15/9/84 e il 28/2/85 saranno estratti a sorte mensilmente 20 Commodore 64. 

Per sotloscrivere obbonamenli po'rete utilizzare il modulo di cc/p inserito in questo (ascicolo o inviare un assegno allegoto al lagliando sottoslanle- 

Gruppo Editoriale Jackson S.r.l. - Via Rossellini, 12 - 20124 Milano, allegando assegno o fotocopia ciello ricevuta di 
versamento con vaglia postale intestato a GRUPPO EDITORIALE JACKSON - MILANO. 
□ Si, desidero sotloscrivere un abbonamento a: 

□ Videogiochi 111 n.l L 30.000 anzichfe L 38.500 
□ Home Computer (11 n.l L. .31.500 anziche L 38.500 
□ Personal Software 111 n.l L. 34.000 anzichfe L 44.000 
□ Bit II1 n.l L 43.000 anzichfe L 55.000 
□ Informatica Oggi 111 n.l L 31.000 anzichfe L 38.500 
□ PC Magazine 110 n.l L. 40.000 anzichfe L 50.000 
□ Personal O 110 n.l L. 35.000 anzichfe L. 40.000 

E c'e un super-risparmio a chi si obbona a due o piu riviste. 

□ Compuscuola (9 n.l L 15.000 anziche L. 18.000 
□ Telecomunicazioni Oggi 110 n.l L 28.000 anziche L 35.000 
□ Automazione Oggi 111 n.l L 30.500 anzichfe L 38.500 
□ Elettronica Oggi II1 n.l L 36.000 anziche L 44.000 
□ L'Elettronica 122 n.l L 44.000 
□ Elektor 112 n.l L 29.000 anzichd L 36.000 
□ Strumenti Musicali 110 n.l L 24.000 anzichfe L 30.000 
Attenzione per abbonamento oll'esiero le tariffe devono essere 
aumentate del 50% 

(tin, c^loi oha iot'ovrnvono robbommeffc a ctao o piu rivijife godcw© di un prexzo 
Si+'Inio'EfiQi'OaQggj I m&nc i 2.000=1 72.000 

uHe riormenie qqqvoIqjo, come Ofkpnfe nello Eegueivie labeitmo. 

Abbonamento a 8 riviste: L 20.000 in meno sulla somma degli 8 prezzi d'abbonamento 
o 2 riyiste L 2.000 in meno sulla sommo dei 2 prezzi d'abbonamento a 9 riviste L 25.000 in meno sulla somma dei 9 prezzi d'abbonamento 
o 3 riviste L 4.000 in meno sullo sommo dei 3 prezzi d'abbonamento a 10 riviste I. 30.000 in meno sulla somma dei 10 prezzi d'abbonamento 
a 4 riviste L 7.000 in meno sullo sommo dei 4 prezzi d'abbonamento a 11 riviste L 35.000 in meno sullo sommo degli 11 prezzi d'abbonamento 
a 5 riviste L 10.000 in meno sulla sommo dei 5 prezzi d'abbonamento a 12 riviste L 40.000 in meno sulla somma dei 12 prezzi dabbonomento 
a 6 riviste L 13.000 in meno sulla somma dei 6 prezzi d'abbonamento a 13 riviste L 44,500 in meno sulla sommo dei 13 prezzi d'abbonamento 
a 7 riviste L 16.000 in meno sulla somma dei 7 prezzi d'abbonamento a 14 riviste L 50.000 in meno sulla sommo dei 14 prezzi d'abbonamento 

PI Allftno nssenrn n0 Hplln Rrsnrn 
□ Ho effettuato versamento con vaglia postale e allego fotocopia della ricevuta 
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Soli in mezzo al mare, 

in "buona compagnia" 

Gian Carlo Menti 

Le comunicazioni radio 

in mare 

Tutti gli strumenti, le 
procedure, le normative che 
consentono di andare per 
mare in tutta sicurezza. 

Come "parlare" delle proprie 
necessity, come segnalare 
guasti propri o altrui, come 
cercare e dare soccorso, 
come sapere dove si 6 
e dove si pud andare. 

Una guida pratica e 
utllissima, che aiuta anche a 
scegliere la strumentazione 
giusta, ne illustra il 
funzionamento, le procedure 
d'uso, I codici... 

Insomma, un libro prezioso, 
"come la vita" 
186 pagine 
Lire 15.000 
Codice 706A 

OMUNICAZIONI 

IN MARE 

* 

4 

A 

GRUPPO 
EDITORIAU 

JACKSON 

Attenzlone compllare per Intero 
la cedola 
ritagliare (o fotocopiare) e spedire 
in busta chiusa a: 
GRUPPO EDITORIAI.E JACKSON 
Divisione Libri 
Via Rosellini, 12 - 20124 Milano 

CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA 
VOGLIATE SPEDIRMI 
n" copie codice Prezzo unitario Prezzo toiale 

706A L. 15.000 

□ PagherO conlrassegno al postino il prezzo indicate piu L 2000 p«f conlrlbuto Amo 
■peae dl apodlzlon®. 

Condlzlonl dl pagamento con esonzlone det conlrlbuto apaae dl apadlzlone; 
□ AHego assegno della Banca □ Allege (otocopta del versamento 

su c/c n. 11666203 a voi intestate 
□ Allege folocopia di versamento 

n0  su vaglia poslale a voi intestate 

Nome 
Cognome 
Via 
Cap 

Firma 

Spazlo rlaervato alia Aziande. SI rlchlade remlaalon# dl laltura 

Partita I.V.A.   I I I I I I 



sommario elektor oltobre '984 - '0-1' 

Selektor 10-18 

Memorie ottiche 10-22 
Perchfe la memoria otlica per computer 6 venuta dopo la memoria otlica audio? Proviamo a trovare 
una risposla e vi rileriamo gli ultimi sviluppi. 

Controllo per il motore di un'unitd a floppy disk 10-26 
Un circuito per aumentare la durata di certe unit^ floppy, tra le quali quella del nostro DOS per il 
Junior Computer 

Generatore di impulsi 10-28 
Se lavorale con circuili digitali, un generatore di impulsi e praticamente Indispensabile. Ne abbiamo 
progetlato uno non Iroppo difficile da costruire e non troppo pesante per le vostre finanze. 

sommar 

<*0111IIKI i. 

soiiini 

inn 

SOU) 
- \ 

Come usare un generatore di impulsi 
Uno sguardo al lalo pralico (impiego e lunzioni) del generatore di impulsi. Dimoslriamo che un 
generatore di impulsi non serve sollanlo pet i circuili digitali. 

10-36 

Cancellatore di EPROM "intelligente" 10-38 
Un circuito che regola aulomaticamente il giuslo tempo per la cancellazione delle EPROM: ne 
Iroppo lungo ne troppo corto. 

Simulatore di CPU Z80 10-47 
Una delle principali caratteristiche di un microprocessore, la sua velocila. pub risultare un impaccio 
quando si deve controllare un circuito contenente una CPU. II nostro simulatore risolve questo 
problema e pub anche essete usalo, in sense limilalo, cen processori diversi dallo 280. 

Estensione del metronome 10-51 
Come ampllare il nostro metronomo (marzo 1984) per dare un suono di percussione con 16 battule. 

Analizzatore in tempo reale   10-52 
Conlinuiamo con la seconda parte di questo ulileslrumento audio: questo mese, la scheda madre ed 
il display. 

Alimentatore in c.a. 10-60 
Un alimentatore con una differenza: fornisce una tensione d'uscita c.a. con limitazione variabile 
della corrente. 

Ricerca dell'ID   10-63 
Questo programma per calalogare i file sui nastri contenenti i vostn dati vi da anche un'utile 
possibilita di controllo degli errori. 

Selezione di chip 
Un'altra selezione di nuovi circuili integrali. per lenervi aggiornali cugli ultimi progress:. 

10-64 

C'e qualcosa nel vostro nastro? 10-66 
Questo rivelatore vi permelte di controllare con un'occhiata se una cassetta digitale e stata registrata 
o no. 

La rubrica 

e a pagina 16 
Mensile associate aH'USPI 
Unione Slam pa 
Periodica Italiana 



MAIERIALE ElETTRONICO ElETIROMECCANICO 
Via Zurigo, 12/2E 
20147 Milano - Telefono 02/4156938 

ECCEZIONALE! 

FINO AD ESAURIMENTO STOCK 

VENTOLA 15w 220 V L. 11.800 

065E - Ideale per raffreddare apparecchiature di ogni genere 
assicura una costante e sicura dissipazione 
ex computer perfettamente funzionanti 220 V oppure 115 V 
dimensioni 120x120x38 mm 
prezzi particolari per grossisti e Industrie 

067E - Rete salvavita L. 2400 

MECCANICA TIRO STEREO 7 ex computer 
da utilizzarsi solo come meccanica (non e compresa nessuna 
parte elettronica) verticale, tre motor! c.c., elettromagnete 
per avanzamento testina, coperchio copricassetta 

L. 29500 

Esiaie-mverno tutto in uno 
slufa eleRrica 1000 W + 1000 W 220 V 
lasciando spente le resisienze 'unztona 
come un veniilalore Dimensioni 24 x 24 x 8 cm 
revisionate perfettamente funzionanti (due pezzi) 

064/E 
066/E 
067/E 
068/E 
069/E 
070/E 
071/E 
072/E 
073/E 
074/E 
07S/E 
076/E 
077/E 
078/E 

080/E 
oai/i/E 
082/E 
084/E 
084/1/E 
085/E 
087/1/E . 
087/2/E 
088/E 
089/E 
089/1/E 
089/2/E 

089/4/E 
089/5/E 
091/E 
092/E 
093/E 
095/E 
096/E 
097/E 
098/E 
099/E 
0100/E 
0101/E 
0102/E 
0103/E 
0104/E 
0105/E 

VENTOLE 
Blower 220 Vac 10 W reversibde 0 120 mm 
Papst 115 opp. 220 Vac 28 W 113x113x50 mm 
Rete Salvadita (per i ire modem su descritti) 
Aerex 86 127^220 Vac 31 W O 180x90 mm 
Feather 115 odd 220 Vac 20 W 0 179x62 mm (ire pezzi) 
Spiral Turbo Simplex 115 opp. 220 Vac 0 x 1136 mm 
Spiral Turbo Duplex 115 opp. 220 Vac O 250x230 mm 
Chiocciola doppia in metallo 115 opp. 220 Vac 150 W 
Chiocciola 55 220 Vac 14 W 93x102x88 mm 
Chiocciola 70 220 Vac 24 W 120x117x103 mm 
Chiocciola 100 220 Vac 51 W 167x192x170 mm 
Tangenziale VT 60-90 220 Vac 18 W 152x90x100 mm 
Tangenziale VT 60-180 220 Vac 19 W 250x90x100 mm 
Tangenziale VT 60-270 220 Vac 27 W 345x90x100 mm 

MOTORI 
Passo Passo 4 fasil ,3 A per fase 200 passi/giro 
Passo Passo piccolo 2 awolgimenli 0.3A 200 passi/giro 
flangiato 55x55x40 mm 
Passo passo 3 lasi con cenlro Stella e albero filettato 
Motore Tondo 220 Vac 40 W O 61x23 albero O 6x237 
Motonduttore Revers 13-^26 giri/mm, 12±24 Vcc 15 W 
Moloriduttori 220 Vac 1.5-6.5-22-50 giri/min. (a scelta) 
Motore in C.C. 12^24 Vcc prolassionale Rever 
050x70 albero 0 5 giri 5.000 
Motore 220 Vac 30 VA 
Generatore 12 Vcc a 1700 RPM O 30x39 mm VA 10 
Regolalore di velocity lino a 250 Vac 80 VA 
Regolaton di luce 
Motore a collettore superprofessionale 
12->24 Vcc 0.5 A 0 55x90 albero 0 5 
Motoriduttore Ex-Computer 
Motonduttore di polenza Ex-Computer 100 VA 
Reversibile gin 43 al minuto. Possibility di 
allmentazione 100-I-125 Vac lavoro continuo 
220 Vac Lav. alterno 50% 5 min-/p©r 220 Vac. 
lav. continuo serve un trasformatore 220/115 V 120 VA 
Motoriduttore come sopra ma 83 gin minuto 
Trasformatore per motoriduttore 220/115 Vac 120 VA 

CONFEZIONI RISPARMIO 
1000 Resistenze 1/4->1/2 W 10-20% 
1000 Resistenze 1/8^-1/4^-1 W 5% 
300 Resistenze di preoisione 1/8 W - 2 W 0.5-2% 
20 Reoslali a filo variabili 10-100 W 
100 tnmmer assorlili a grafite 
40 Potenziometri assortili 
200 Condensalon Elett. 1 >4000 pF assortiti 
10 Condensatori TV verlicali altacco dm elett. 
5 Condensatori eletlrolitici Prof. 85" 
200 Condensatori Mylard-Policarbonato 
400 Condensatori Polislirolo assortiti 
400 Condensatori ceramici assorlili 
200 Condensatori tantalio assortiti 
400 Condensatori passanli lubetto dl precisione 

11.800 
20.650 

2.400 
24.800 
16.500 
23.600 
47.200 
29.500 
14.300 
17.600 
38.700 
16.900 
19.700 
26.700 
29.500 
17.700 
15.300 
5.900 

21.250 
27.500 
14.160 

7.400 
9.400 
2.950 
8.500 

16.520 

35.400 
35.400 
10.000 

9.400 
13.000 
11.800 

8.300 
9.000 
7.000 

11.800 
4.700 
7.100 
7.000 
6.000 
9.400 

11.800 
6.000 

0106/E 10 Portalampada assortiti 3.600 
0107/E 10 Mlcroswilch 3-4 tipi 4.700 
Oioe/E 10 Pulsantiere Radio-TV assortite 2.400 
0109/E 10 Rele 6 -220 V assortit' 5.900 
0111/E 10 SCR misti fileltali grossi 5.900 
0111/I/E 4 SCR filettati oltre 100 A 17.700 
0112/E 10 Diodi misti filettati grossi 5.900 
0112/1/E 4 Diodi filettati oltre 100 A 17.700 
0113/E 100 DkxJi reltificaton in vetro piccol) 3.500 
0114/E Pacco 5 kg mat elettromeccanico 

(inlerr. cond. schede) 5.900 
0115/E Pacco 1 kg spezzoni filo coliegamento 2.100 
0116/E Pacco misto componenti allivi-passivi 11.800 
01 t7/E Pacco filo Teflon 100 m 7.100 
0117/1/E 100 zoccoli integratl 8-8 14.160 
0117/2/E 10 potenziometri giapponesi doppi 11.800 
0117/3/E 10 display assortiti 17.700 
0117/4/E 50 connetlori assortiti 11.800 

MATERIALE VARIO 
0126/E Cassa acustica 20 W 1 via 12.150 
0133/E Commutalori 2 vie 2 posizioni-pulsante 2 A 450 
0134/E Elettromagnete 30-50 Vcc Pemo 6x3 Corsa 10 1.350 
0134/1/E Elettromagnete 30>50 Vcc Pemo 8x4 Corsa 13 1.350 
0134/2/E Elettromagnete 12-24 Vcc Pemo 0 9 Corsa 15 1.500 
0135/E Pastiglia termostalica apre a 90" 400 V 2 A 690 
0136/E Pastiglia termostalica chiude a 70° 400 V 2 A- 1.200 
0137/E Pastiglia termostalica chiude a 70° con pulsanle 3.500 
0138/E Compensatore vanabile a mica 20- 200 Pf 150 
0142/E Gulda per scheda da 70 mm 250 
0143/E Guida per scheda da 150 mm 300 
0143/1 /E Nastro adesivo gngio 50 m 12 mm 1.800 
0144/E Conlravers dedmall H 53 mm 2.100 
0145/E Numeralore telefonico con blocco eletlr 3.600 
0146/E Cavo Rx 4 poli plu schermo a spirale 2 m 4.700 
0147/E Dissipatori per trans. 130x60x30 mm 1.200 
0150/E Trimmer 10 giri 1000 1.200 
0152/E Trasformatore ing, 220 Vac use. 6-f 6 V 25 A 30.800 
0152/1 /E Trasformatore 12 + 12+10+18 V/220 V 300 mA 2.950 
0152/2/E Inverter rotante mg. 12 Vcc uscita 625 Vcc 140 W 35.400 
0153/1 /E Inverter rotante ing. 24 Vcc uscita 220 Vcc 20 W 23.600 

e proibito usarlo per la pesca 
0154/E Trasformatore ing. 220 V use. 220 V 100 V 400 VA 38.000 
0159/E Microswitch fino a 15 A 600 
0160/E Mlcroswilch piccoli 1 A 950 
0161/E Testina per registralore mono 1.200 
0162/E Contametri per nastro magnetico 4 cifre 2.100 
0163/E Display catodo comune 2.150 
0164/E Presa punto linea da pannello 350 
0165/E Meccanica slereo 7 preamplificala con tasti e strumento 41.300 
0167/E Ponte Diodo 20-25 A oltre 200 V 2.360 
0169/1/E Reiy da circuilo 12 V 1 SC 2 A 2.150 
0170/E Rele slalico Alim. 3-30 Vcc 1 scambio 10 A 5.800 
0171/E Rele stalico Alim. 3+30 Vcc 1 scambio 15 A 7.080 
0172/E ReI6 slatico Alim. 3-30 Vcc 1 scambio 25 A 8.260 
0172/1 /E Strumentini da pannello vumeter 1.700 
0172/5/E Fillro di superfice TV (of W 730-GJ 3.540 
0172/7/E Quarzo TV 8.8 Mhz 1.700 
0172/a/E Led verde 5x5 mm con diffusore (20 pezzi) 5.900 
0172/9/E Barnera fotbeleltnca 1.200 
0172/10/E Contagiri per regislraton 2.900 



01/E 
02/E 
03 /E 

03/1/E 
03/2/E 
03/3/E 

CONVERTITOBI DA C.C. A C.A. ONDA QUADRA 50 Hz 
INC. 12 V cc opp. 2"! V cc use. 220 Vac 100 VA 
ING. 24 V cc use. 220 Vac 1000 VA 

GRUPPI Dl CONTINUITA ONDA QUADRA 50 Hz 
ING. 12 Vec opp. 24 Vcc use. 220 Vac 450 VA 

CONVERTITORE STATICO D EMERGENZA 220 Vac 
SERIE MINI-UPS SINUSOIDALE 

500 VA 610*410x1000 mm 
1000 VA 1400*500*1000 mm 
2000 VA 1400x500x1000 mm 

BATTERIE Ni-Cd IN MONOBLOCCO IN OFFERTA SPECIALS 
129.800 
944.000 

2.420.000 
3.270.000 
4.840.000 

I ptezz) si Inlendono batterie esctuse restando a dlsposizione polenze 
intermedia e anche suporiori. 

STABILIZZATORI Dl TENSIONE SINUSOIDALI 
MAGNETO-ELETTRONICI 

08/1 /E Stabilizzatore (Surplus) 500 W ING. 190^240 V 
uscila 240 V ± 1% . 200.000 

08/2/E Slabillzzalore (Surplus) 1000 W ING, 190^250 V 
uscila 240 V 1 1% 350.000 

Abblamo a dlsposizione polenze superior! 
MOTOGENERATORI A BENZINA 

09/E MG 1200 VA 220 Vac 12/24 Vcc 20 A 849.600 
010/E MG 3500 VA 220 Vac 12/24 Vcc 35 A 1.392.400 

BATTERIE Ni-Cd CILINDRICHE IN OFFERTA SPECIALE 
014/E TORCETTA 1200 mAh 1,25(1.5) Vcc 0 23xH43 2.350 
015/E TORCIA 3600 mAh 1,25 (1,5) Vcc 0 32.4xH6O 5.300 
016/E TORCIONE 5500 mAh 1,25 (1,5) Vcc 0 33,4xH88.4 9.400 
016/2/E STILO 450 mAh 0 10*H45 3.540 

PHEZZO SPECIALE Sconlo 10% per 10 pezzi 
016/2/E 48 PILE STILO al catbone 0 10xH45 11.300 
016/3/E PORTAPILE per 2 Slilo 550 

021 /E Tlpo MB35 2,5-3.5-6-9,5-12.5 Vcc 3.5 Ah 80x130x185 mm 
022/E Tlpo MB55 2.5-3.5-6-9,5-12.5 Vcc 5,5 Ah 80*130x185 mm 
023/E RICARICATORE (connessibile con la balteria) 

da 24 (Ino a 600 mA rlcarlca 
024/E BATTERIA 5.5 Ah (come MB5S) + ricaricalore in 

contenilore melaltico, Qruppo d'emergenza in c.c. 
BATTERIE PIOMBQ ERMETICO SQNNENSCHIN 

Tlpo A200 realizzate per uso ciclico pesante e tampone 
025/E 6 Vcc 3Ah 134x34*60 mm 
026/E 12 Vcc 63Ah 353x175*190 mm 

46.000 

47.200 
96.700 

39.500 
298.500 

Tipo A300 realizzate per uso di risen/a in parallelo 
027/E 6 Vcc I Ah 51x42*50 mm 19.700 
028/E 12 Vcc 9,5Ah 151x91*94 mm 83,400 
A dlsposizione una vasta gamma di lensione e capacita intermedle 

UTILISSIMI 
029/E FARO al quarzo per auto 12 Vcc 50 W 18.900 029/I/E SPOTEK ricaricabile 4 W 16.500 
030/1/E PLAFONIERA lluorescenle per roulolte 12 Vcc 2x8 W 24.800 
032/E Minilampada da 2 usi neon+direzionale a pile 14160 
041 /E Calcolalrice digitate slampanle su carta lascabile 69.500 

Anliturto per auto 20.100 
ANTIFURTO porta con catena e suoneha a pile 19.900 
Deratizzatore eiimina topi con gli ultrasuom 86.800 
Sensor Gas Allarme 220 Vac 23.600 
Caricabatterie per auto 22.400 

044/E 
045/E 
046/E 
049/E 
0S3/E 

COMPLETA IL TUO SISTEMA! 

0541/E 0542/E 0547/E 

0541/E 

0543/E 

0544/ 
0545/E 

Monitor OLIVETTI TES601. schermo da 12" a fosfori 
verdi tasliera con 94 lasti, due driver per floppy da 5". 
il tullo in un unico contenltore a 220 V 
Terminale OLIVETTI TVC077. monitor orientabile con 
schermo da 9" a losforl verdi, 220 V, complete di ta- 
stiera con 69 tasli 
Slampante penferlca OLIVETTI PR505 tipo "MARGHE- 
RITA" 100 raggi di stampa, 128-225 caralterl per riga 
con spazlatura proporzlonale 55 caratten al secondo. 
220 V. complela di manuale 649.000 

Registratore di nastro magnetico in casselta OLIVETTI 
CTU vero gioiello di meccamca con ire molori control- 
lati elellronicamenle il tullo in un elegante contenilore 200.600 
Tasliera alfanumerlca da codilicare 72 tasli in 
contenilore 59.000 
Stampanle OLIVETTI PR2810 seriate codice RS232 
stampa bidirezionaie 75 caralteri al secondo fino a 93 
caratteri per riga. Alimenlazione 220 V 100 W leslma 
ad aghi. Ideale per personal computer dimensloni L 39 
cm H 18 cm P 33 cm. complela di manuale 350.000 

Driver OLIVETTI FDLI621, la macchma lunziona con 
•loppy da 8 pollici a 220 V. Facile applicazione ad ogni 
tipo di sistema. Pud essere fornita singola oppure dop- 
pia (gi6 cablala) FLOPPY SINGOLO 330.000 

FLOPPY DOPPIO 649.000 

w"-w 

L. 

0S43/E 

0546/E 0544/E 

0548/E 

MODALITA 
Pagamento in contrassegno, spedizioni superiori alle Lire 50 000 anliclpo - 30% 
arrotondato aH'ordine. Spese di Irasporto tarille postali e imballo a calico del de- 
slinatario Per I'evazione della laltura i Sigg, Clienti devono comunicare per iscnl- 
lo II codice liscale al memento delTordinazione. Non dispomamo di calaiogo ge- 
nerale. Si acceltano ordini telelonicl inlerlon a L 100.000 IVA Inclusa. 



LISTING PREZZI DEI CIRCUITI STAMPATI 

Dl ELEKTOR (EPS) E KIT* 

Per I'acquisto del materiale indicato rivolgersi a uno del rivendilori elencati nella rubrica "CHI E DOVE". La vendita per corrispondenza viene 
eftettuata solo dai rivendilori indicati da una freccia ('—)■ 
* I kit sono realizzali dalla ditla IBF (Cerea - VR - Tel. 0442/30833). Essi comprendono i circuiti stampati original! Elektor e i component! 

elettronici come da schema elettrlco pubblicato nella rivisla. II trasformatore e compreso solo se espressamente menzionato. 
II pannello, se previsto, e sempre a parte. 

N. HIv. EPS ALIMENTATORI Kit L Stampalo 
1 9465 AHmentalore slab l.Z^ZSV/i.SA 30.000 5.800 
47 82178 Alimenialore professionale 0^35V/3A 56.000 14 300 46 83002 Alimentalore slab per computer SV/3A 33 000 5.650 37 82070 Caricabalterie NICd universale 33.000 8200 50/51 82570 Super alimontatore 5V/6 -f 8A 7 100 57 83098 Eltminaiore di baitene 12.400 5.300 

ALTA FEDELTA' 
11 80023/A Amplilicalore 60 W RMS con circuilo ibftdo 

"TOP-AMP" 65000 6900 
11 80023/B Amplilicalore 30 W RMS con circuilo ibfido 

TOP-AMP" 59000 6.900 
16 9945 Preamplificalore 3 ingressl con conlrollo Tom. 

volume e film CONSONANT siereo 77.000 14 500 
17 9954 Preamplilicatore equalizzatore RIAA per leslme 

magnetiche stereo 18 000 7.000 
24 9874 Amplihcatore stereo 2X 45W RMS 

"Elektornado" 54.000 12 500 
25 9897/1 Equaiizzatore parametnco fllln 27 500 4.900 25 9897/2 Equahzzalore parametnco conlrollo lorn 30 500 4,900 26/27 80532 Preamplilicatore siereo RIAA per lesline 

magnetic he 14.600 — 
28 81068 Minimixer siereo 3 mgressi siereo + 2 mono 95.000 36700 
31 81117/1/2 Compander HI-FI e nduttore dl rumore 

9860 
HIGH-COM con alimenialore 160.000 99.000 >9 • 
VU-METER a led per HIGH-COM (STEREO) 37.800 13.100 31 9817/1/2 

38/39 81570 Preamplilicatore stereo HI-FI 
con alimentazione 51.000 13000 41 82080 Ridutlore dt rumore DNR senza (illro 33 000 9.000 40 82089-1 Amplilicalore HI-FI 100 W 55000 8 500 

40 82089-2 Alimenialore per ampll 100 W 29 000 8.000 47 82180 Amplilicalore 140W HI-FI a VMOS-FET "crescendo" 103.000 15,300 48 83008 Temporlzzatore e protezione casse acustiche 
per "crescendo" 48.000 9200 49 83022/7 "Preludio" amplilicalore per culfie 34.200 12.400 49 83022/8 "Preludio" alimentazione 44000 11.300 49 83022/9 "Preludio" mgressi 31.500 18 100 

50/51 82539 Pre-ampli di elevala qualild per ascolta nastn 16.000 5100 49 83022/1 Preludio Bus 99000 38000 52 83022/6 Preludio; amplilicalore di tinea 31000 16.000 49 83022/10 Preludio: indicatore audio tncolore 21 000 7.000 49 83022/5 Preludio: conlrollo torn 39.500 13.000 
49 83022/4 Preludio; conlrollo loni e volume 58 000 12000 49 83022/3 Preludio; pre-ampli lono per P U a magnele mobile 39500 16.000 49 83022/2 Preludio; pre-ampli lono per P U. a bobma mobile 32.000 13.000 
55 83071 /1 /2/3 Visuallzzatore di spellro 120.000 30 500 

STRUMENTAZIONE DA LABOHATORIO 
1 9453 Generatore di lunzionl da 9 Hz a 220 KHz 64.000 10.800 16 79513 ROSMETRO per HF-VHF 9.500 2.200 17 80067 Digisplay: visuallzzatore sequenziale 

di stair logici 16.000 6.200 17 80045 Termomelro digiiaie/Termosialo 99000 8.000 17 79035 Millivoitmelro CA e generatore di segnali 17 000 3.600 24 80077 Prova transistor di lusso 35.000 7.800 25 80128 Tracciacurve per transistor 5.000 2500 32 81173 Barometro digilale 85.000 10.500 32 81094 Analizzatore logico (Kit 81094/1/2/3/4/5) 263.000 — 
23 80089/3 Alimentalore per analizzalore logico 36.000 9.000 33 81141 Oscilloscopio a memoria 110000 13.900 32 79017 Generatore di irem d'onda 38 000 11000 34 82011 Strumenio a crisialli liquidi 50000 — 
35 82006 Osclltalore smusoidaie 52000 6000 36 82026 Frequenzimelro 30 MHz 8,800 37 82028 Frequenzimelro 150 MHz   16 000 35 82040 Modulo di misura per condensaton — 7200 — FM77T Modulo LCD per Irequenzimein 

82026 e 82028 95 000 _ 
38/39 81523 Generatore casuale di numen 

per analizz. logico 30 500 7500 38/39 81577 Buller d'ingresso per analizz 
logico 41 900 7.000 38/39 81575 Slrumenlo digilale universale 
a display-led 58.000 10.000 38/39 81541 Diapason a quarzo 26000 5100 40 82090 Tester per RAM 2114 19.000 5.800 44 82577 Tester trifase 27.000 9200 45 82156 Termomelro a crisialli liquidi 66.000 6.700 48 83006 Milii-ohmmelro 32.400 5.850 52 83037 LuKmetro a LCD 74.000 6900 53 83052 Watlmelro olettrooico 49.000 9200 55 83067 Misuralore di energia 66 000 9.400 56 83083 Autotester 98.000 17.000 57 83103/1/2 Anemometro 72000 18.000 
PROM-EPROM PROGRAMMATE 

503 Monitor per Junior C. base 
(80089/1) 1x2708 20.000 

504 Lucl da solfitto (81012) 
1x2708 20.000 

506 'Tape monitor" (TM) per estensione Junior (81033/1) 1x2716 25.000 
507N "Printer monitor" (PM) per estensione 

Junior (81033/1) 1x2716 25.000 
508 Indirizzo bus per estensione 

Junior (81033/1) 1x82S23 20.000 
510 Frequenzimetro 150 MHz (82028) 

2 x 82S23 30,000 
511 Disassembler per Junior+estensione 

(80089-t-81033) e routine di 
programmazione EPROM per Junior 
+ programmalore (82010) 1x2716 28.000 

N. HIv. EPS PROM-EPROM PROGRAMMATE Kll. L. Slampalo 
512 
513 
514 

Orologlo "Brava casalinga (81170/1/2) 
1x2716 
Tasliera polifonlca (82105) 
1x2716 Computer per camera oscura 
(81170 *82141/1/2/3) 1 x 2716 

25.000 
25 000 
25.000 

515 Software dos per 82159 30.000 

AUOIO-RADIO-TV 
2/3 77101 Amplilicalore audio 4 W con 

TDA 2002 11000 4000 
2/3 9525 Indicatore di p»cco a led 14.900 5100 4 9860 \ 

VU-METER STEREO con UAA180 
( e preampli 37.000 13.100 4 9817/1/2 ) 

8 79519 Smtonia digital© a tasii 40000 13.000 
18 80022 Amplilicatore d'antenna a larga 

bands 7.500 2.800 
26/27 80543 Amplilicalore STAMP 200 mW 8000 3000 41 82077 SQUELCH automalico 14.500 5650 
41 82122 Ricevitore SSB per 14 MHz — 15.000 
45 82161/1 Convertitore SSB per 7 - 3,5 MHz - 14 MHz — 6400 
45 82161/2 Convedilore SSB per 21 - 28 MHz - 14 MHz — 7 200 
45 82144/1/2 Antenna attiva 33.000 9500 
23 80085 Amplilicalore PWM 13.000 2700 
34 82015 Display a led con UAA170 e preampli 19.800 4000 
38/39 81515 Indicatore di picco per alloparlanti 9.950 4.500 
56 83087 Personal FM 46.500 7.700 
58 83114 Pseudo-stereo 29800 5800 

MUSICA 
16 80060 Chorosyni 145.000 66 500 
30 81112 Generatore di elletti sonori 

(circ. generate) 28.000 6000 
34 82029 HIGH-BOOST (ampli-toni per chilarra) 21000 6000 
35 82020 Mlmorgano pohfonico 5 oltave 66 000 10.000 
35 9968-5 Alimentalore per mmiorgano 16.000 5.600 
— — Tasliera 5 oltave per mmiorgano 

con c.s. per matnce diodl 100.000 — 
40 82027 Smieiizzalore VCO 75000 14.000 
41 82031 Smtelizzatore VCF-VCA 75.000 14 000 
42 82032 Smietizzatore Modulo 

ADSR doppio 85.000 14.000 
42 82033 Sintetizzalore Modulo 

LFO/NOISE 48.000 13000 
43 9729/1 Smieiizzalore Modulo COM 38.000 13.500 
43 82078 Smtetizzalore Alimentalore 38.000 11.000 
44 82106 Sintetizzalore Modulo 

antirlmbalzo — 8 500 
44 82107 Smieiizzalore Circuit© 

dmlerlaccia 105 000 17 000 
44 82108 Smtelizzatore Circuilo di accordo 41 000 10 500 
44 82105 Smtelizzatore Scheda CPU Z80A 135000 25.500 
45 82110 Smtelizzatore Bus per tasliera polilomca — 10.100 
40 82014 Preamplilicatore ARTIST 132.000 36.000 
47 82167 Accordatore per chilarra 69.000 7 600 
50/51 82111 Umta d'uscita e keysolt per il polylormant 32,500 15.000 
50/51 82112 D/A converter per tasliera polilomca 67,000 6.100 
57 83095 Ouantisizer 131.000 12.000 
58 83107/1/2 Metronomo eiettromco 94 000 15.300 

COMPUTER 
23 80089/1 Junior computer base 230.000 31.500 
23 80089/2 Junior computer display 29 000 6.000 23 80089/3 Junior compute' alimentalore 40.000 9.000 46 81033/1/2/3 Junior computer estensione 285 000 72.700 8 9965 Tasliera ASCI) — 26000 8 9966 Eieklermlnal 235 000 30000 
9 79038 Estensione delle pagme deU'Eleklerminal 140.000 17.000 7 9967 Modulatore TV UHF-VHF 21 000 5.700 29 80120 8k RAM + 8k EPROM con 2716 228000 40000 7 80024 BUS-BOARD per Junior   17.000 41 82017 Scheda 16k RAM dmamica 112000 14 800 37 82010 Programmalore di EPROM 

2716/2732 78.000 19.000 34 81594 Scheda ad mserzione per programmazmne 2716 20000 4.950 36 82019 IPROM: 2k RAM C-MOS auloaumentala 52 000 6.000 40 82093 M.mscheda EPROM 29.800 4.900 7 9985 Scheda 4k RAM — 30.000 26/27 1 80556 Programmalore di PROM 82S23 82250 12.000 
42 81170/1/2 Orologio a microprocessore 210000 21 500 46 81170/1 Computer per camera oscura 

scheda CPU 132.000 14 800 46 82141/1/2/3 Computer per camera oscura 
tasliera, interlaccia, display 75 600 28.800 47 82142/1/2/3 Computer per camera oscura 
lotom. lemtom e temporlzz. 75.000 17 300 47 82159 interlaccia per floppy disk — 15600 

49 83011 MODEM acustico per lelefono 99 000 18 300 49 82190 VAM modulatore video audio 54 000 9 900 52 83014A Scheda di memoria universale senza alim autonoma 
con 8 x 2732 230000 24.000 52 83014B Scheda di memoria universale con alim autonoma 
con 0 x 6116 340000 24000 54 83058 Tasliera ASCII compieia 240.000 58.000 54 83054 Convertitore Morse completo di /iA 50000 9900 54 83044 Decodifica RTTY 69.000 18.800 56 83062 Scheda DVU 217 500 38 200 57 83106 Interlaccia per FSK 34 400 9.700 57 83101 Interlaccia cassette per BASICODE 9.800 5.200 58 83108/1/2 Scheda CPU 269.000 40.000 



N.Riv. EPS AZIONAMENTI E CONTROLLO Ki! L. Slampalo Riv. EPS GADGET ed EFFETTI LUMINOSI KH L SlampatO 
9 9974 Rivelatore di prossimita 23.000 9 300 28 81073 Poster che danza (basena) 35000 7000 12 79093 Timer controller programmabile 99 000 12 000 28 81073/? Poster 7 000 13 80086 Temporizzatore Intelllgenle per 28 81085/1 II grande VU-METER base 42 000 8 300 lergicristallo 54000 9 900 28 81085/2 II grande VU-METER estensione 13 80101 Indicalore di tensione a 240 V 57.000 8600 deiia batiena 26 000 5300 28 81012 Luci da soffitto 150000 25.000 21 9499 Porta luminosa a mlrarossi 33 81155 Controllo disco lights (aiimentazione) 19 000 9000 (psichedeliche) 40.000 9650 21 9862/1/2 Porta luminosa a mlrarossi 36 82046 Carillon elettronico 50000 6800 rice-lrasmellilore 39 000 8000 28 81005 Campanello a sensore 15000 3 000 29 81101/1/2 Temporizzatore di processo 48.000 9000 20 81002 Dissolvenza programmabile 
29 81110 Rivelatore di movimonto 30 000 5600 per diaposilive 120.000 19900 31 81013 Economizzatore di carburante 22 000 7 000 31 9956/80512 Doppia dissolvenza per diaposilive 45 000 8000 33 81171 Coniagm avanti - indietro 120 000 14 000 46 82157 iliummazione per ferromodeili 55 000 12000 42 82138 Starter elettronico per fluorescenli 9.000 5000 47 82162/9823 lomzzalore per auto 18.500 43 82128 Vanatore di lummosita per 24 80069 Sistema intercom   4900 liuorescenti 32000 6.000 31 81142 Scrambler 32 000 8000 43 82091 Antifurto pe' auto con telais 15A 40 000 8000 44 82147/1 Sistema teiefomco inlerno: 
44 82131 Relais ado slato soiido 16 000 5 500 postazione   9.500 44 82146 Rivelatore di gas 39 000 7000 44 82147/2 Sistema teiefomco inlerno: 
34 82004 Timer per camera oscura 59 000 8 700 aiimentazione   4.900 50/51 82549 Flash asservito 11 500 4.700 34 80133 Transverter per 70 cm   37 000 56 83069/1 Ripetdore di chiamata Trasmefiilore 28 500 6100 35 81150 Generatore di radio'requenza 25000 8 000 56 83069/2 Ripetitore di chiamata ncevilore 38000 5 800 37 82043 Amplilicalore RF 10 W per 70 cm 14 300 57 83088 Regolatore elettronico per alternatore 16 600 6 300 34 82009 Amplificatore telelonico a induzione 18.000 4.700 58 83104 Flash azionato dal telelono 26000 7600 58 83110 Alimentatore per ferromodeili 44 000 11 700 

PANNELLI FRONTALI 
GADGET ed EFFETTI LUMINOSI 1 9453/F per generatore di funziom   0900 

4 9970 Oscillographic (figure di Lissajons) 31.000 6000 16 9945/F per consonant — 11 500 
16 79033 Quiz master 13000 3000 40 82014/F per ARTIST — 6.200 

Ccdlce Detcdzione Prezzo 
Kit 

Prozzo 
EPS 

ELEKTOR N" 60 
83133/1/2/3 
83134 

ELEKTOR N" 61 
84009 
84007/13 
84007/lb 

84018 
84012/1/2 
83124 

MAGGIO 1984 
COSMETICO PER SEGNAU AUDIO 
REGISTRATORE A CASSETTA DiGlTALE 

GIUGNO 1984 
CONTAGIRI PER AUTO DIESEL 
FIGURE "DISCO UGHT" PROGRAMMABILE 
30 CANAU: BASE 
FIGURE "DISCO UGHT" PROGRAMMABILE 
7 CANAU: BASE 
FIGURE "DISCO UGHT" PROGRAMMABILE 
DISPLAY 
COMBINATORE VIDEO 
CAPACIMETRO LCD DA 1 wF a 20000 
GENERATORE Dl SINCRONISMI VIDEO 

ELEKTOR N" 62/63 LUGLIO/AGOSTO 1984 
83553 GENERATORE Dl LUCE COSTANTE 83584 AMPLIFICATORE PDM PER AUTO 
83503 LUCI SEQUEN2IAU LAMPEGGIANTI 
63562 BUFFER PER IL PRELUDE 
83551 GENERATORE Dl FIGURE VIDEO 
83561 GENERATORE RC 

96.000 
49.000 
12.900 

268.000 
128.000 
65.000 

119.000 
18.500 

38000 
36.000 
19800 
12.000 

a ric. 
23.800 

30 000 
15.000 
4900 

25.000 
25.000 

9.500 
6900 

22.600 
6900 

7.900 
8.200 
6 000 
6400 
a ric. 

5.800 

Prezzo Prezzo 
Codica Descrizione KH EPS 

83410 TEPMOMETRO PER DISSIPATOR6 TERMICO a nc a nc. 
83558 SEMPDCE CONVERTITORE D/A a nc. a ric. 
83552 AMPLIFICATORE MICROFONICO CON CONTROLLO 

DEI TONI 22 000 7.400 
83563 INDICATORE Dl TEMPERATURA PER DiSSIPATORI 

TERMICI 22000 6.600 
ELEKTOR N. 64 SETTEMBRE 1984 

84019 SCHEDA Dl CONTROLLO A TRIAC 64.000 16 000 84029 MODULATORE VIDEO E AUDIO UMF (Ouarzo escluso) 30 000 9 600 84023/1/2 ELABIRIMTO a nc. a nc. 
ANALI2ZATORE IN TEMPO REALE 

84024/2 SE2IONE D'INGRESSO E ALIMENTA2IONE 45 000 12'200 84024/1 SE2IONE FILTRO 69.000 15.000 
ELEKTOR N. 65 OTTOBRE 1984 

84017 CANCELLATORE Dl EPROM INTELLIGENTE 136 000 79 900 84024/3 ANAUZZATORE IN TEMPO REALE. 
SCHEDA DISPLAY 240 000 45000 84024/4 ANALIZZATORE IN TEMPO REALE 
SCHEDA BASE 140000 57 000 

84035 ALIMENTATORE IN C A 39 000 7 500 
GENERATORE Dl IMPULSI 132 000 37.000 

nicTDmnloo1/'!1 ^^f.ATI S0N0 D'SPONIBILI A PRE2ZI SCONTATI FIND AD ESAURIMENTO. PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI At DISTRIBUTOR! ELENCATI NELLA PAGINA SEGUENTE. 
HB 11 2/3 
HB 13 2/3 HD 4 2/3 
1471 1 1473 1 4523 1 9831 1 9192 19 
9325 6 
9329 19 9344/2 5 9344/3 5 9368 19 9369 19 
9398/9399 2/3 
9423 19 
9753 10 
9491 5 9797 4 
9840 21 9885 7 9906 7 9911 23 9913/1 10 
9913/2 10 9927 4 
9932 25 
9950/1 16 
9950/2 16 
9950/3 16 9952 4 
9955 18 9968/1 21 
9968/2/3/4/521 
9969/1 25 
9969/2 25 9969/3 25 
9987/1/2 7 

Ampll HI-FI 3 W *• 3 W 
Pre-slereo * lonl 
Generatore dl Irequenza a quarzo 
Sintelizzalore di vaporiera Fischi per Ireno 
Folo di KIRLIAN 
Controllo a locco di lonl e volume 
Campanello BIG-BEN Sonda logica 
Tamburo eletlronlco 
Generatore di ntrni 
Relais a prossimil^ 
Rlcewitore onde medie 
PRECO; pre-ampli stereo 
Antenna FM per internl 
Biglia eletlronlca 
Segnalalore per parchimetrl Timer per camera oscura 
Temporizzatore per (olo 
Scheda 4 k RAM 
Alimentalore per MICRO-BASIC 
Pre-ampli stereo RIAA 
Unlta dl riverbero digitale 
Frequenzimetro l MHz 4 cifre 
Anallzzatore audio 
Sistema d'allarme centralizzalo 
Saidatore lermostato 
Dimmer 220 V - 400 W 
TV scopio; ingresso 
TV scopio: generate 
TV scopio: ampliamenlo 
Ampll-telelonico 

78003 9 
78041 1 79006 7 79019 10 79024 12 
79039 11 79040 10 79053 21 
79070 11 79071 11 79073 7 
79073/1 7 
79073/2 7 
79075 6 79077 9 79082 9 79095 9 79114 14/15 
79505 14/15 
79509 14/15 79514 9 79517 14/15 79650 11 80009 12 
80018/1/2 13 
80031 12 
80050 20 80065 19 80076/1/2 37 
80096 13 80102 13 
80109 13 
80112-1-2 29 
80502 25 
80505 26/27 
80506 26/27 80514 30 

Prova di deslrezza 
Lampeggiatore di emergenza 
Tachimeiro per bicicletta Gioco prova forza 
Generatore smusoidale 
Carica-baltene Ni-Cd 
Telecomando autocontroll 
Modulatore ad anello 
TOTO-ORACOLO AMPLI 72 W 
PRE-AMPU 
Computer per TV-GAME 
Computer alimentatore 
Computer tastiera 
Microcomputer BASIC Elfetti sonon 
Decoder stereo 
Campanello a 128 note 
Moltipllcatore di Irequenza 
Ammutolltore per Disc-Jockey 
Ampli per servocomandi 
Gate-dip meter 
Carica-balterle Pb 
Converter da OC a OM 
Sewar (effetti sonon) 
Antenna per auto 
TOP PRE-AMP 
Interfaccia cassette per MICRO-BASIC 
Duplicatore di Irequenza 
Antenna attlva a Omega 
Misuratore del consume di carburante 
Probe ad astina 
Protezione per battena 
Estensione interfaccia cassette 
Scatola musicale 
Ampll a V-Fet 40 W 
Ricevitore super-realtivo 
Alimentatore professionale 

80515/1/2 26/27 llluminazione per vetnne 
81008 29 Tap multicanale 
81019 35 Controllo per pompa di riscaldamento 
81024 31 Allarme per frigo 
81032 33 Lettore di mappe 
81042 22 Genio net barattolo 
81043/1/2 22 II misuratore 
81044 22 It multigioco 
81047 22 Termomelro da bagno 
81048 22 Cornamusa 
01049 22 Carica battene al Ni-Cd 
81051 22 Xilofono 
81082 28 Ampli 200 W 
81105-1-2 29 Vottmetro a 2 '/a cifre 
01105/81156 33 Voitmeiro + Irequenzi metro 
81123 32 Accopplatore di transistor 
81124 24 Gioco degli scacchi 
81128 35 Alimentalore 0-20 V - 2 A 
81130 35 Gallo sveglia da campeggio 
81143 32 Estensione TV-GAMES 
81150 35 Sbrinatore per (rigo 
81506 38/39 Controllo di vetocrti 
81525 38/39 Sirena HI-FI 
82005 34 VelocltA dl otturazione 
82039/1/2 37 Sistema mterfonico 
82068 37 Interfaccia per scheda parlante 
82069 40 Termoslalo per camera oscura 
82094 42 Interfaccia audio TV 
82121 43 Orologio parlante 
82133 43 Fischietlo elettronico per cam 
82558/1 43 BUS di estensione per TV-GAME 
80021/1/2 10 tndicatore digitale di smtoma 
80068/ 
1/2/3/4/5 18 Vocoder 
81027/1/2 29 Rivelatore di lenomeni sordi e sonon 
81071 29 Generatore di rumore per Vocoder 

Gil slampatl che non compaiono in questo elenco sono definitivamente esauriti. 

TAGLIANDO D'ORDINE EPS-ESS-KIT da Invlare a uno del punli dl dlstrlbuzlone elencall sulla rlvlsta e conlrassegnato dalla Ireccla {-) 
Nome Cognomc 

Codlce QusntIM Indirlzzo 
MINI III 1 M M 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 
Cap. Citta Provlncla 

1 1 1  II II   1 1 1 1 1 1 
Codtce Fiscal# (indispensabil# per azienda) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MINI 
Inviateml 11 seguanle material#, pagherb al posllno 
I'lmporto ralatlvo • apae# dl apadlzfona. Flrma   



CHI E 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 PUBBLICATI DA ELEKTOR 

I rivenditori contrassegnati da una ( —) etfettuano la vendita per corrispondenza. 

CAMPANIA 
ELEKTRON LANDI & C. B.a.a. 
Via Alfonso Balzico. 25 
84100 SALERNO 
Tel 089/238632 
N.D. ELETTRONICA 
di Nino de Simone 
Via Sabato Roberteld. 17/B 
84100 SALERNO 

-PM ELETTRONICA sdf 
Via Nicola Saia, 3 
82100 BENEVENTO 
Tel. 0824/29036 

" SOCIETA' MEA 
Via Roma. 67 
81100 CASERTA 
Tel. 0823/441956 

EMILIA-ROM AGN A 
B.M.P. s.n.c. dl Benevelli & Prandi 
Via Porla Brennone. 9/B 
42100 REGGIO EMILIA 
Tel. 0522/46353 
E.T.F. di Tabellini Franco 
Via del Prete, 77 
47033 CATTOLICA (FO) 
Tel 0541/963389 
N.E.S. dl Mastantuono & C. 
Via S. Corbarl. 3 
47037 RIMINI (FO) 
Tel 0541/777423 

-DITTA PROCEEDING ELECTRONIC 
SYSTEM 
Via Bergamini. 2 
41030 S. Prospero (MO) 
Tel. 059/908407 
ELETTROMECCANICA M & M snc 
Via Scalabrini, 50 
29100 PIACENZA 
Tel 0523/25241 

FLAMIGNI ROBERTO 
Via Petrosa. 401 
48010 S. Pietro in Campiano (RA) 
Tel 0544/576834 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
- B. & S. 

V.le XX Senembre. 37 
34170 GORIZIA 
Tel 0481/32193 

LAZIO 
-PANTALEONIALBO 

Via Renzo da Cen, 126 
00176 ROMA 
Tel 06/272902 

-REEM 
Via dl Villa Bonelll, 47 
00149 ROMA 
Tel. 06/5264992 

LIGURIA 
- NUOVA ELETTRONICA LIGURE srl 

Via A. Odero, 22/24/26 
16129 GENOVA 
Tel. 010/565572 
DITTA NEWTRONIC snc 
Piazza N. Sauro, 4 
16033 CAVI Dl LAVAGNA (GE) 
Tel. 0185/305763 

LOMBARDIA 
-CENTRO KIT ELETTRONICA snc 

Via Fern, 1 
20092 CINISELLO BALSAMO (Ml) 
Tel 02/6174981 

C.S.E. F.lll Lo Furno 
Via Maiocchi. 8 
20129 MILANO 
Tel. 02/2715767 
ELETTRONICA SAN DONATO 
d) Baroncelli Claudio 
Via Monlenero. 3 
20097 San Donate Milanese (Ml) 
Tel. 02/5279692 
NEW ASSEL 
Via Cmo da Pistoia. 16 
20162 MILANO 
Tel 02/6433889 
SAVA snc 
Via P Cambiasi. 14/3 
20131 MILANO 
Tel 02/2894712 
NUOVA NEWEL s.a.s. 
Via Dupr6. 5 
MILANO 
Tel 02/3270226 

PIEMONTE 
-CEO Elettronica 

Via XX Setlembre. 5/A 
10022 CARMAGNOLA (TO) 
Tel 011/9712392 

-PINTO 
Corso Pnn Eugenio. 15 Bis 
10122 TORINO 
Tel. 011/541564 

PUGLIA 
-R.A.C. dl Franco Russo 

C.so Giannone. 91A 
71100 FOGGIA 
Tel, 0881/79054 

"Zero dB" s.n.c. 
Via Beato Casotti, 1 
71036 Lucera (FG) 

SICILIA 
ELETTRONICA AGRO' 
Via Agrigento, 16/F 
90141 PALERMO 
Tel 091/250705 

TOSCANA 
COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE LUCCHESI 
Via G Puccini. 297 
55100 S. Anna (LU) 
Tel 0583/55857 
C.P.E. ELETTRONICA s.a^. 
Via S. Simone. 31 
(Ardenza) 
57100 UVORNO 
Tel 0586/50506 
SEPI dl Rislon 
Via Lorenzetti, 5 
52100 AREZZO 
Tel 0575/354214 
MATEX ELETTRONICA PROFESSION ALE 
Via Safti. 33 
56025 Pontedera (PI) 

VENETO 
-A.P.L. s.r.l. 

Via Tombetta. 35/A 
37135 VERONA 
Tel 045/582633 
R.T.E. ELETTRONICA 
Via A. da Murano. 70 
35100 PAOOVA 
Tel, 049/605710 

La FEDERAL TRADE 

CERCA 

per la zona delie Tre Venezie 

INGEGNERE o 
TECNICO COMMERCIALE 

a cui affidare la promozione delle proprie 
apparecchiature elettroniche professio- 
nali. 
Gli interessati sono pregati di telefonare 
ai seguenti numeri: 

02/7530315 - 7530497 (ore ufficio). 

I 

i 

J 

Abbonatevi a: 

rBlettronica 
• plu lempesliva • piii ncca di nolizie 

• piii approfondita nell'informazione tecnira 

GRUPPO 
EDITORIALE 

JACKSON 



ECCO I VINCITORI 
DEL CONCORSO ABBONAMENTI 1983 

Viaggio soggiorno a Londra di 5 giorni per 2 persone 
1) De Marzo Vito - Via Rondoni 6 - 20146 Milano 
2) Brandolin Hubert - Via Leoni Condominio P - 34170 Gorizia 
3) Giovanno Cecchini - Vicolo deile Grotte 52 - 00186 Roma 

Premio abbonati a Informatica Oggi - Personal Computer IBM 
1) Santelmo Francesco - Via Belluno 47 - 01100 Viterbo 

Premio abbonati a Elettronica Oggi - Oscilloscopio Philips PM3215 
1) Lecora Ivo - Via Passo P. Barsanti 4-16125 Genova 

Premio abbonati a Elektor - Oscilloscopio Unaohm 
1) Pietrini Giuseppe - Via P. Delta Valle 12/4 - 50127 Firenze 

Premio abbonati a L'Eletlronica - 2 Personal Computer 
Epson HX- 20 
1) Ceccotti Enrico - Via Eurialo 35 - 80124 Napoli 
2) Decuzzi Giuseppe - Via Reggio Calabria 52 - 75014 Grassano (MT) 

Premio abbonati a Strumenfi Musical! - Chitarra elettrica B.C. Rich 
1) Barbosio Mario - Via Ausonia. 48 - 90144 Palermo 

Premio abbonati a Bit - Personal Computer IBM 
1) Murgia Giovanni - Via V. Emanuele II, 60 - 08022 Dorgali (NU) 

Premio abbonati a Personal Software - 3 Personal Computer 
ZX Spectrum 
1) Ferrario Ezio - Via Trieste 6 - 20051 Limbiate (Ml) 
2) Tommasoni Attilio - Via S. Faustino 56 - 24027 Nembro (BG) 
3) Franco Lino - Via Ogliaro 58 - 13050 Pavignano (VC) 

Premio abbonati a Automazione Oggi - Plotter M84 
1) Facchinotti Guido - Via XXV Aprile 21 - 20094 Corsico (Ml) 

Premio abbonati a Telecomunicazioni Oggi 
3 telefoni a margherila e 3 segreterie telefoniche 
1) Russo Giuseppe - Via Menofilo 33 - 00178 Roma 

Chierici Lido - ViaS.Francescollltrav.7 -18011 ArmadiTaggia(IM) 
Massa Vincenzo - Via Vico Manno - 09017 S. Antiaco (CA) 
Mariani Sergio - P.zza IV Novembre 29 - 20099 Sesto S. Giovanni 
(Ml) 
Esposito Antonino - Via S. Cesareo 81 - 80067 Sorrento (NA) 
Di Pietro Giovanni - Via Matteotti 119 - 71100 Foggia 

2) 
3) 
D 

2) 
3) 

Premio abbonati a Video Giochi - 5 consolle videogiochi Atari 
1) Rogialli Simone - Via Fossombroni 31 - 52100 Arezzo 
2) Briganti Andrea - Via Giacomo Bresadola 26 - 00171 Roma 
3) Mantovani Silvio - Via Del Navile 1/4 - 40131 Bologna 
4) Ottaviani Franco - Via S. Cosimo 6 - 37121 Verona 
5) Morini Maurizio - Via G. Di Vittorio 28 - 42017 Novellara (RE) 

JBC. SALDATORI 

D'EUROPA 

OGGI ANCHE 

IN ITALIA 

leri i nostri prodotti erano conosciuti ed apprezzati 
per la loro qualita solo da alcuni. 
Oggi, proprio questa "rispondenza" ci ha spinto a 
creare una societa di distribuztone in Italia, la 
ELECIT srl. 
La ELECIT, si occupera di distribuire direttamente 
oltre alia gia apprezzata gamma di apparecchi per 
la saldatura che risolvono in mamera efficace le 
svariate esigenze sia deir'hobbysta" che del 
"professionista"; anche molteplici accessori che 
facilitano e rendono piit funzionali le operazioni di 
saldatura. 
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Rivolgersi al disinbulore abnuaie 
oppure alia ELECIT sri 

Divisione italiana dei saldaton JBC 
20162 MILANO via Arganim 22 
telefono 02 6473208-6473247 



Giudizio e prognosi 

W. A. Scott Murray B.Sc. Ph. D. 

Tratto dalla rivista Wireless World, giugno 1983 

La fisica moderna ha sotferto per 50 anni sotto il dominio del misticismo, nella 
convinzione che il successo della meccanica statistica dei quanti avesse (ornito la 
prova della validita della "teoria dei quanti" di Copenaghen. Dopo che il mito e 
stato screditato, diventa possibile stabilire una teoria fisica della materia piu 
semplice e piii realistica. Non ne vale forse la pena? 

£ slalo dimostrato sperimentalmente 
che le teorie classic-he della materia e 
della meccanica sono incomplete, 
quando vengano applicate su scala 
microfisica. II nome errato di 
"meccanica ondulatoria" definisce un 
calcolo disciplinato delle probabilita di 
una particolare specie, adatto a 
prevedere il movimento delle particelle 
su una base statistica, a partire da 
determinate condizioni iniziali. e non e 
una teoria fisica nel senso vero ed 
accettalo. La teoria ondulatoria della 
materia (che non e fisica e non e 
disciplinala), analizzata nel corso di 
questa serie, e stala confutata a fondo, 
non e credibile e deve essere respinta. 
Di conseguenza, noi fisici ora 
scopriamo, con sorpresa, interesse, 
orrore o vergogna. a seconda del nostro 
temperamento, che oggi non siamo in 
possesso di una teoria fondamentale 
della materia della quale possiamo 
fidarci. 
Una disinvolta indifferenza nei riguardi 
del metodo scientifico, che portava a 
sostituirlo con speculazioni 
matematiche funamboliche, ha 
permesso alle insidiose filosofie di 
Copenaghen di mettere radici nella 
fisica moderna. La teoria ondulatoria 
della materia giustifica i suoi fallimenli 
piii ovvi ed abbietti eon il dogma della 
sua correttezza trascendentale, in modo 
piu simile ad una religione che ad una 
scienza. Agli studenti si insegna 
veramente che "per motivi 
fondamentali" i precetti teoriei di base 
che vengono loro somministrati non 
possono essere dimoslrati 
sperimentalmente, e che e in qualche 
modo sconveniente porre domande 
riguardanti argomenti fondamentali. 
D'ora in poi, la scienza deve 
aceonlentarsi delle descrizioni 
statistiche di eventi fisici perche. per 
sua propria ammissione, la Sola Vera 
Fede non puo fornire spiegazioni per 
essi, che devono invece essere aecettati 
come miracoli. L'allegra evasione delle 
regole logiche, il disprezzo per i 
concetti ed i modelli concetluali ed il 
complete asservimento al formalismo 
matematico. sono i sintomi della nostra 
attuale malattia. 
Quando Faraday inizio il lavoro che 
avrebbe fatto per tutta la vita. 

1'elettricita era misteriosa, ed il 
magnelismo formava un mistero 
separate. Attualmente, invece, siamo 
circondali da onnipresenti e mistiche 
"onde". da una Nalura indeterminata 
e, peggio di tutto, da una generale 
inclinazione ad accettare le 
conlraddizioni logiche che sono 
I inevitabile conseguenza del pensiero 
indisciplinato. La generale e supina 
accettazione pud essere sopraffatta solo 
da un cosciente sforzo di volonta: ma 
anche con la volonta di recuperare, i 
nostri attuali problemi non sembrano 
ne piu ne meno difficili di quelii che 
dovette affrontare Faraday. II suo 
modo di affrontare il problema era 
quello di un vero scienziato. che si 
apriva accortamente e metodicamente 
un sentiero attraverso la giungla del 
misticismo. La sua comprensione della 
Natura non violava i principi della 
logica ed aveva la massima chiarezza. 
possibile prima della scoperta 
deU'elettrone. Permelleteci di imitarlo. 
La verifica sperimentale deve essere 
decisiva. Abbiamo osservato le 
dlsastrose conseguenze che hanno fatto 
seguito a credenze ditferenti: I'oscurita 
concettuale dei nostri giorni, nei 
riguardi dell'area di base, e stata in 
gran parle opera deU'uomo. Ora siamo 
avvisati. 
£ necessario effettuare alcuni semplici 
esperimenti chiave, lulli relativi alia 
verifica pralica delle piu ovvie 
conseguenze dell'ipotesi quantistica. 
Naturalmente, I'Autore di quesle note 
sarebbe ben conlenlo di vedere risultati 
che confermino la linea generale degli 
argomenti presentati, perche la strada 
tracciata ha i vantaggi della semplicita 
e dell immediatezza. Potremmo gia 
essere molto vicini alia meta, ma non 
c'e motivo di sgomenlarsi se cosi non 
fosse: non ci si puo attendere di 
risolvere un enigma al primo tentalivo. 
II punto piii importante e che tali 
esperimenti dovrebbero essere ora 
affronlati ed il relative risullato 
dovrebbe essere studiato con attenzione 
e mente aperta. Non e possibile 
prevedere il risultato di uno qualsiasi di 
questi esperimenti. poiche le domande 
che comportano non sono state posle 
finora in questa forma, ma e possibile 
prevedere con fiducia che un nuovo 

approccio a questi argomenti avra 
come risullato una serie di corroboranti 
sorprese. La Nalura e abituata a 
rispondere alle domande sensate, anche 
se la sua risposta potrebbe non essere 
quella che ci attendiamo, Ecco perche. 
nel corso dei secoli, i filosofi nalurali 
sono sempre stati uomini di grande 
lenacia, refrattari agli insuccessi. 
Quale potrebbe dunque essere una 
domanda perlinente? L'attuale 
confusione nelle nostre teorie e nei 
nostri concetti fondamentali e talmente 
grande che non possiamo dire se una 
domanda e "sensata" fino a quando non 
sara stata sottoposta alia verifica 
sperimentale. Quindi, I'esistenza del 
non risolto paradosso della dualita nella 
luce ci dice che questa e un'area nella 
quale non possiamo sapere le risposle 
in anticipo. Tali esperimenti sono ormai 
da tempo in ritardo. Non si tratta 
soltanto di decidere tra le due teorie 
contrapposte della luce, la corpuscolare 
e l ondulatoria. perche. senza profonde 
modifiche, nessuna delle due puo 
soddisfare ai quesili posti dai 
precedenli esperimenti. Nel quarto 
articolo di questa serie (Una dualita piii 
realistica?, Elektor n. 49, giugno 1983) e 
stata tracciata una linea di condotla 
che coslituisce un compromesso basato 
su coscienli presupposti. £ stata 
portata ad una conclusione I'ipolesi dei 
fotoni e si sono affrontate le 
conseguenze di questa operazione; "Se 
la luce e composta da fotoni ma si 
comporta come onde, deve esserci un 
meccanismo che sta alia base di questo 
comportamento, e trovare questo 
meccanismo e il risultato che ci 
attendiamo dagli esperimenti proposti". 
Potrebbe darsi che il concetto di fotone 
isolate sia totalmente falso, ed in questo 
caso dovremo rivolgerci altrove per 
trovare un concetto che maggiormente 
risponda alia verita. Ma, qualunque 
possa essere questa verita. non 
dovremo mai andare avanli prima di 
esserci poste queste domande. 
Siamo probabilmenle ancora piii lonlani 
dalla verita. nel nostro concetto 
convenzionale della natura della 
materia, perche le dottrine di 
Copenaghen sono stale sviluppate e 
vengono accetlate piii nei riguardi della 
materia che della luce. II loro dogma ci 
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impedisce semplicemenle di porre 
domande circa la natura deila materia: 
esse dovrebbcro infatti irasgredire la 
compelcnza della Meccanica dei Quanti 
e quindi essere "sconvenienti". Di 
conscguenza. come abbiamo prima 
osservato, attualmente siamo del tulto 
privi di una leoria fondamenlale della 
materia: la cosa piii approssimata al 
modello concetluale di un elettrone che 
abbiamo e il "pacchetto d'onde" di 
Copenaghen. un volo di fantasia 
completamente confulato e fuorviante 
(per quanto. forse, non piu fantaslico 
dell'elettrone malematico di Dirac, che 
puo prevedere il suo proprio futuro!). 11 
fatto che sia stala permessa, negli 
ultimi 50 anni, la persistenza di un 
simile stato di cose, non lascia pensar 
bene circa I'attivita dei nostri leader 
professionali, cioe delle cosiddette 
"istituzioni scienlifiche", sempre negli 
ultimi 50 anni. Abbiamo un bisogno 
disperato almeno di una qualche teoria 
microfisica della materia, 
preferibilmente una che sia credibile... 
Quale forma assumera probabilmenle 
una tale leoria? Sembra che dovra 
prendere atto della granularita 
essenziale deH'ambiente microfisico, 
come chiaramente indicate dagli 
esperimenti, e percio non dovrebbe 
comprendere, tranne forse per mezzo di 
macroscopiche approssimazioni, i 
vecchi concetti della teoria dei eampi, 
cioe la eontinuita spaziale o le "onde". 
In breve, dovra trattarsi di una vera 
Teoria dei Quanti sin dall'inizio, e non 
di un'illogica miscela di eontinuita e 
discontinuita. Analogamente, 
ricordando cio che abbiamo scoperto 
nei riguardi della differenza tra la 
fisica degli oggetti inanimali e la 
metafisica degli oggetti animali. 
possiamo anche chiedere che si tralti di 
una teoria Fisicamente Realistica. 
rigidamente coerente. sia aU'esterno 
che aH'interno, con le leggi di 
conservazione: niente piu "processi 
virtuali" e paramelri operativi non 
fisici, per favore! C'e mollo da dire per 
ritornare alle vecchie e solide basi, 
stavolta completando, invece di 
trascurarla, la meccanica neoclassica; 
accettare cioe concetti che sono venuti 
dopo Planck, ma prima di Copenaghen, 
II punto piii difficile deH'argomento e 
l atleggiamento mentale delle persone. 
Consideriamo la seguenle 
affermazione: 
"11 costante successo della meccanica 
ondulatoria dimostra la validila della 
Teoria Ondulatoria della Materia, della 
quale la meccanica ondulatoria stessa e 
la formulazione matemalica". 
Questa frase esprime il punto di vista 
attualmente accetlalo. Sembra trattarsi 
di un assioma (verita evidenle senza 
dimoslrazione), fino a quando qualcuno 
non osserva che, per quanto la 
meccanica slatislica dei quanti sia in 
grado di fornire previsioni 
splendidamente precise dei risultati 
misurabili di esperimenti scientifici, la 
teoria quantistica di Copenaghen, o 
teoria ondulatoria, che in apparenza la 

"Sandy" Murray si e dimesso dal 
Servizio Civile Scientifico nel 1982. 
Dopo aver servito nella Royal 
Navy nella seconda meta della 
seconda guerra mondiale. consegui 
una prima laurea con lode in fisica 
a Manchester, con P. M. S. 
Blackett, ed una seconda in 
radioastronomia. Nel corso delle 
operazioni per ricevere i primi 
echi radar dalla luna, presso 
Tosservatorio di Jodrell Bank, 
scopri la rotazione di Faraday 
delle radioonde nella ionostera. Si 
impiego nel 1954 presso il Reale 
Stabilimento del Radar, dove il piii 
piacevole dei suoi compiti fu di 
progettare e, per dieci anni, 
dirigere la costruzione del radar 
da 45 piedi, per I'inseguimento dei 
salelliti (Malvern), le cui attivita 
riguardavano il volo spaziale senza 
equipaggio. Questo progetto fu una 
conseguenza di un esperimento 
condotto in collaborazione con i! 
Ministero delle Poste, durante il 
quale furono ricevuti in Inghilterra 
i primi segnali transatlantici 
tramite il satellite Echo I; un'altra 
conseguenza fu la stazione di 
Goonhilly Downs. 
Per tulti questi motivi, il Dr. 
Murray, per quanto fisico 
professionista a tempo pieno, non e 
mai stato un accademico. La 
materia trattata in questa serie e 
stala costantemente e 
particolareggiatamente sviluppata 
sin dai tempi in cui era studenle, 
ma solo da pochi anni egli ha 
trovato abbaslanza tempo libero 
per consolidare le sue teorie. Egli 
ritiene che questo lavoro dovesse 
essere fatto, ma che potesse essere 
portato a termine solo da una 
persona informata ma estranea 
aU'ambiente accademico 
convenzionale. 

puntella, non e francamente credibile 
come teoria fisica. Qui, in una sola 
frase. abbiamo due aspetti 
contraddittori del pensiero atluale, uno 

mollo positive e faltro mollo negalivo. 
allretlanlo distanti quanto i concetti di 
onde e di particelle. E importante 
capire esaltamente cosa significa 
questa contraddizione. e quindi ci 
spiegheremo meglio con un esempio di 
attualita. 
Al momento in cui questo articolo 
andava in macchina (giugno 1983, 
nell'edizione originale inglese, n.d.t.), 
e'era parecchia eccitazione tra i fisici 
perche si pensava che il dott, Alain 
Aspect di Parigi, il quale lavorava con 
il professor Bohm del Birkbeck College 
di Londra, avesse poluto finalmente 
risolvere il paradosso, discusso per la 
prima volta da Einstein, Podolski e 
Rosen (E-P-R), nel 1935. Secondo una 
comunicazione, il gruppo di Aspect "ha 
dimostrato che la teoria dei quanti e 
giusta e che la relativita e sbagliata". 
La breve risposla a questa 
rivendicazione e che si tratta di 
un'affermazione infondata: la teoria 
della Relativita speciale non e 
attualmente sotto verifica in tali 
esperimenti, perche in essa a nulla di 
fisico viene mai ehiesto di muoversi 
alia velocita della luce o maggiore 
(troviamo stupefacente che gente 
presumibilmente istruita possa 
ignorare questo semplice ma 
fondamenlale argomenlo, ma cosi e. e 
cosi facendo viene perpetuata 
felicemente la contraddizione che 
stiamo esaminando). 
Gli esperimenti E-P-R non sono altro 
che varianti a due particelle della 
"riduzione dei pacchetti d'onde" di 
Heisenberg che, come abbiamo gia 
affermato in un altro articolo ("I limiti 
deH'indeterminazione", Elektor 
febbraio 1984), non e affatlo un enigma. 
Ricorderete che la storia era 
pressappoco questa: dato che voi 
sapete — e non chiedetemi come fate a 
saperlo, domandatelo invece a 
Heisenberg — che nel vostro 
esperimento e coinvolto un solo fotone. 
e nel caso voi abbiate gia rilevato 
I'esistenza di un fotone in un punto, 
potrete dedurre con eerlezza che ne voi 
ne nessun altro sara in grado di 
rilevare il medesimo fotone altrove. 
Una deduzione lanto ovvia non sembra. 
nonoslante tulto, inlelligente, ma 
Heisenberg vi ha introdotto le 
immaginarie "onde psi" per spiegare il 
fatto in un modo del lutto personale, e 
si e trovato alia fine con un 
marchingegno pieno di onde psi quando 
il fotone reale veniva rilevato. Liberarsi 
di queste sorpassate onde psi si e 
dimostrato estremamente imbarazzante 
per quelle persone che ci credevano ed 
ha conlribuito a separare i metafisici 
dai fisici, in questo caso. i Bohr dagli 
Einstein. 
Nel caso deU'E-P-R, abbiamo a che 
fare con il comportamento di particelle 
molto simili, come la coppia di fotoni 
identici che viene irradiata in seguito 
all'annichilazione di un elettrone con un 
positrone. Sperimentalmente, forse a 
causa della loro comune origine, si e 
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trovato ehe, se uno di quesli fotoni ha la 
propriela "x" oppure "y", lo stesso 
avviene anche per I'altro. Ne consegue 
che. se abbiamo rilevalo uno di essi ed 
abbiamo trovato che e un "x", 
possiamo raccontare ai nostri colleghi, 
che si trovano aU'estremita opposla del 
laboratorio. che anche il loro fotone era 
un "x". Nemmeno questo sembra 
parlicolarmenle intelligente: non c'e 
nessuna predizione. e non viene 
postulata nessuna azione fisica tra i due 
fotoni. Ma Bohr ha desunto che. nella 
rapida azione di osservare il noslro 
fotone. abbiamo interferito con un 
sistema di onde psi comune ad 
entrambi i fotoni e che, facendo cio e 
per una specie di "azione" a distanza, 
abbiamo modificato il comportamenlo 
fisico del fotone di pertinenza dei nostri 
colleghi. Einstein ed altri non erano 
d'accordo ed usarono gli argomenti 
"quantistici" propri della scuola di 
Copenaghen per dimostrare la loro 
teoria in un famoso esperimento 
concettuale. II dott. Aspect ed il suo 
gruppo sperano ora di sostenere Bohr 
dimostrando un'azione fisica che 
viaggia piu veloce dei fotoni. Domanda: 
quale azione fisica? 
Questo varrebbe a dire che, come e 
formulala, la meccanica statistica dei 
quanti non riconosce I'esistenza di un 
qualsiasi meccanismo fisico che possa 
far si che avvenga un fenomeno fisico, 
in nessun luogo. Di conseguenza, per 
quanto le sue operazioni matematiche 
sembrino essere. in un qualche modo 
non ancora chiarito, correlate con 
fenomeni che avvengono in Natura, 
esse non possono essere coinvolle con le 
cause. Ciononostante, si poteva 
ragionevolmente chiedere alia scienza 
fisica di spiegare questa correlazione, 
che e un fatto osservabile (e 
semplicemente ingiusto affermare che i 
fotoni verranno rilevali in qualche 
luogo "perche I'ampiezza della 
probabilita di rilevare fotoni e ivi 
maggiore di zero". I segnali televisivi 
non raggiungono tuttora I'antenna sul 
tello a causa delle equazioni di 
Maxwell!). Cio che la meccanica dei 
quanti puo realmente fare, senza 
violare le vecchie leggi della 
conservazione od anche passar sopra 
alia deprecata ma radicata facoltS 
umana del senso comune, e di 
quantificare la precisione delle noslre 
eonoscenze nei riguardi degli eventi 
naturali; questo lo fa davvero molto 
bene. Ma qualsiasi tentativo di 
attribuire una capacita di azione fisica 
a quesli "operatori matematici" porla 
direttamente all'assurdita. in modo 
tanto coerente da non poter essere 
attribuito a coincidenza: questa e 
I'evidenza dei fatti, 
Ora. I'idea che la "funzione 
ondulatoria" psi della meccanica 
quantistica non descrive in realta il 
comportamenlo delle entita 
microfisiche, ma sollanto i limiti 
dell'umana conoscenza circa il loro 
comportamento. e anatema per 

qualunque teorico dei quanti, per motivi 
che non e difficile comprendere. Pur 
simpatizzando. non si deve permeltere 
che queste suscettibilita si oppongano al 
progresso. Gli indizi positivi sono 
altrettanlo validi di quelli negativi. Per 
esempio, la formulazione matematica 
della meccanica quantistica. del lipo 
della teoria dei campi. e molto adatta a 
spiegare la trasmissione entro i limiti 
di imprecisione della conoscenza. che e 
una quantila metafisica uniformemente 
distribuita nel tempo e nello spazio, Puo 
essere cosi spiegato almeno questo 
aspelto del successo della teoria: la 
"probabilita" si disperde nello spazio e 
nel tempo esattamente come un 
sistema di onde! • 
Vale anche la pena di esaminare 
I'aspelto opposto. I grandi testi della 
meccanica quantistica, le equazioni di 
Schroedinger, incorporano 
esplicitamenle le leggi della 
conservazione della fisica classica, e 
questo 6 il loro legame con la realta 
fisica. E poi, come sottoprodotlo delle 
loro originali "idee ondulatorie" (che 
non sono piii necessarie o pertinenti), 
essi sovrappongono a queste leggi 
riguardanli il moto alcune varianti od 
"ampliamenti", che corrispondono alia 
indeterminazione essenziale delle 
misure fisiche. Cio ha senso anche 
come descrizione della noslra 
conoscenza. Pero, togliendo di mezzo 
I'indeterminazione (per il motivo che 
ora stiamo cercando di valulare fatti 
fisici, piuttosto che la limitazione della 
noslra conoscenza nei loro riguardi) , 
sembra che possa restare qualcosa di 
piu che le leggi classiche, nascosle 
nella formulazione dei "quanti". Cos'e 
questo qualcosa? 
In quale caratteristica specifica e 
sislematica, il modo fondamenlale di 
fare predizioni verificate 
sperimentalmente nella meccanica dei 
quanti (a proposito, si tratta di una 
parte curiosamente piccola delle loro 
"predizioni") differisce da quello della 
fisica neoclassica aggiornata? 
(Certamente, negli anni '80 possiamo 
smeltere di confrontare le noslre idee 
nuove, provvisorie ed esplorative con la 
viltoriana teoria elettromagnetica). La 

* Si tratta tullavia di un sistema di 
onde di tipo molto insolito. II modo in 
cui avviene il trasporto della 
"probabilita" (nella forma di psi x 
psi*) attraverso il campo di 
Schroedinger — secondo la matematica 
particolare di Schroedinger — non e 
quello della propagazione ondulatoria. 
ma del flusso. Accettando questo. la sua 
analogia e altretlanto buona di quella di 
Maxwell. Ma il "flusso", in un campo 
elettrostalico, non e un movimento 
fisico, come avviene per I'acqua 
neU'idrodinamica; tali teorie non sono 
spiegazioni della Natura ma analogic 
che per caso impiegano formule 
matematiche simili. 

noslra opinione e che sara possibile 
conslatare che la differenza tra la fisica 
neoclassica e la "fisica quantistica". 
quando opportunamente riconciliate, 
sara molto piccola, ma che tutti i 
concetti, che si riveleranno come 
differenze tra i due sistemi, potranno 
divenire fondamentali e terribilmenle 
importanti. Queste differenze 
rappresenleranno od incorporeranno le 
leggi, i principi e le forze fisiche 
altualmente ignote ed insospettate, in 
accordo con i quali agisce il vero 
mondo della microfisica. 
Con questi pensieri in menle. abbiamo 
guardato di nuovo, criticamente e con 
molte precauzioni. verso i luoghi dove 
I'evidenza sperimentale della 
microfisica si scosta dalla meccanica 
classica di Galileo o di Newton, dei 
quali abbiamo evidenziato in quesli 
articoli solo pochi promontori: quelle 
che seguono sono soltanto noslre 
conclusioni provvisorie. Non abbiamo 
trovato nulla che giustifichi il punlo di 
vista altualmente in auge, che I'opera 
fondamenlale della Natura sia di 
carattere mistico e necessariamente 
incomprensibile aU'Umanita. 
Sembrerebbe che tutta la maleria 
inanimata obbedisca semplicemente 
alia legge della causalita: il milo di 
Copenaghen, che affermava il 
conlrario, derivava da una ben 
identificabile confusione di pensiero. II 
sorprendente fenomeno della 
quantizzazione (tipo due), come appare 
nella quantizzazione originale 
deU'atomo di Bohr, avviene molto meno 
di frequenle di quanto solitamenle si 
supponga: puo darsi che sia 
predominante in quattro. al massimo 
cinque situazioni di tutta la microfisica. 
Esso non ha nulla a che fare con 
I'indeterminazione o "probabilita", ma 
al contrario e un processo ben precise. 
Crediamo che sia spiegabile, in 
generale. postulando I'esistenza di una 
potente forza a breve raggio. che e 
quasi certamente affine alia nola 
"inlerazione forte" della fisica nucleare 
(la cui legge non puo avere un 
andamento esponenziale negative con la 
distanza). e che deve essere 
sovrapposla al funzionamento delle 
classiche interazioni a lunga distanza 
delle forze elettriche e magnetiche, 
invece di sostituirle o soppiantarle. La 
forza "quantizzata" proposta 
sembrerebbe essere. in un certo qual 
modo. di natura ciclica ed associala 
intimamente con la strultura 
meccanica dinamica delle particelle 
materiali. 
Tali concetti possono ricevere un 
sostegno sostanziale sia su base teorica 
che sperimentale. Molte decisive 
evidenze sperimentali sono gia 
disponibili, e richiedono soltanto una 
nuova interprelazione. mentre allre 
evidenze sono ancora da raccogliere. 
solo che ci sia la volonla di farlo: e una 
questione di attitudine mentale. 
Suceessivamente. i concetti dovranno 
essere raggruppati per formare una 



leoria — una realistica teoria dei quanli 
— nella quale la forza quantislica 
proposta potrebbe essere una forza 
fisica e non metafislca e I'elettrone che 
la esercita sarebbe una enlila fisica 
reale e non un fanlasma; a queste 
condizioni. avremo a che fare con teorie 
fisiche, e non con miracoli. Ed allora, 
perche non dovremmo semplicemenle 
accettare il fatto che le particelle 
elemenlari della fisica sono veramente 
particelle e non onde, e proseguire cosi 
con il lavoro? 
La domanda riguardante la natura 
della materia e la radiazione, che 
costituisce il nucleo della fisica 
fondamenlale, non e che una 
sfaccetlatura di un problema niolto piu 
vasto della filosofia nalurale. Poiche la 
crisi avviene a due livelli, possiamo 
concludere con una nota piii generale. 
Non e probabilmenle un caso che la 
grande reazione contro il realismo nella 
fisica abbia avuto origine duranle il 
periodo post-bellico. nel 1925-1935, lo 
stesso decennio in cui anche la musica, 
I'arte e la poesia europee davano un 
calcio al retaggio delle discipline 
classiche ed enlravano in una fase di 
irrazionalita dalla quale solo ora stanno 
incominciando ad uscire. Questo 
contesto puo essere d'aiulo a spiegare 
le aberrazioni. ma non puo scusarle. 
Tutti gli indizi, presi in considerazione 
in quesla serie. confermano I'opinione 
che i mili di Copenaghen, per quanto 
indubbiamente presentati dai loro 
proponenti in totale buona fede, 
eostituiscono uno dei massimi inganni 
ed aulodelusioni del ventesimo secolo; e 
non abbiamo sollanto permesso a noi 
stessi di eadere in questi inganni, ma 
abbiamo coniinualo a farlo, affascinati 
dalla loro mistica, anche se 
intimamente convinti che si Iraltava di 
controsensi. Oggi non abbiamo 
veramente scuse per tulto questo. 

I preeedenti articoli della serie 
"Un eretico ci guida alia critica 
della fisica moderna" sono stati 
pubblicati da Elektor nei seguenti 
numeri: 
n. 43, dicembre 1982. "Teorie e 
miracoli"; 
n. 45, febbraio 1983. "L analogia 
elettromagnetica"; 
n, 47, aprile 1983, "11 colpo del 
fotone"; 
n. 49. giugno 1983, "Una dualita piii 
realistica?"; 
n, 53. oltobre 1983, "C'e 
quantizzazione e quantizzazione": 
n. 55. dicembre 1983, "Onde di 
improbabilita": 
n. 57, febbraio 1984, "1 limiti 
deirindeterminazione"; 
n. 59. aprile 1984. "Nebulosita e 
sue applicazioni"; 
n. 61. giugno 1984, "Le dottrine di 
Copenaghen". 
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A deslra, un'unlU dl pilotaggio 
a (loppy disk. A alnislra I'unltO 
dl pilotaggio a memoria otdca 
OPTIMEM, mesaa a punlo 
dalla Shugart, che i stata 
eapoata negli USA, In forma dl 
prototipo, verao la line del 
1983. Costo prevlslo del 
modelli in produzlone (ae 
dovessero apparlre sul mercato 
enlro I prossiml 6 meal): circa 
6000 dollar!. 

* 

memorie ottiche 

casellari 
elettronici 

Flgura 1. II nastro magnetlco 
appartiene alia famlglla delle 
memorle a "rlveatlmento 
magnetlco". La memoria a 
naslro magnetlco lunziona 
fondamentalmenle come una 
macchlna a naalri mullipli. 

Al giorno d'oggi si possono trovare sul mercato la "Quinia" dl Beethoven e 
('"Incompiuta" dl Schubert incise su un compact disc, I'audio-memoria ottica. E 
curioso che il compact disc abbia fatto la sua comparsa parecchio tempo prima delle 
memorie ottiche per computer, perch6 fino a non motto tempo fa ci si aspettava che 
fossero proprio queste ad apparire per prime sul mercato. Ed eccoci invece oggi con 
I'audio compact disc ragionevolmente ben affermato mentre nessuna indicazione 
sicura ci dice quando le memorie ottiche per computer verranno messe in vendita. 
Anche le piu ottimistiche prevision! da parte deli'industria non contengono indizi di 
nessun genere, per quanto siano trapelate indiscrezioni appena sussurrate circa una 
memoria ottica di sola lettura, che potrebbe apparire sul mercato americano duranle 
il 1984 ad un costo di circa 6000 dollari. 

Come potete ben ricordare. la storia della 
memorizzazione di dali in grande quantita e 
cominciata con le schede perforate, i naslri 
perforati e le memorie a nucleo magnetico. Poi 
sono arrivati la memoria a film magnetico, il 
disco magnetico ed il tamburo magnetico. 

o—1_ 
Y" A = bar lum B = fotoceliuia 

C = capstan 
D = lestina di 
lettura/scrittura 
E = bobtoa 
del nastro 
F = sistema 
di guida ad 
aspirazione 

Attualmenle, la memoria usata piii 
diffusamente 6 quella basata sul nastro 
magnetico. II funzionamento di questa memoria 
e sufficientemente noto perche, in pratica, e lo 
stesso di quello dei registratori a nastro ed a 
cassette. La Figura I mostra, in forma 
schemalica, il funzionamento di una memoria a 
nastro magnetico: viene illuslrala una sola 
traccia, anche se nella maggior parte degli 
apparecchi sono disponibili nove tracce (cioe. 
in numero pari alle lesline di lettura/scritlura). 
II capstan e montalo molto vicino alia testina di 
lettura/scritlura. Le barriere foloelettriche nel 
dispositive di guida ad aspirazione garantiscono 
che le anse del nastro siano disposte 
correttamente. Se la loro posizione dovesse 
cambiare, il nastro verrebbe avvolto o riavvolto 
leggermente sino a che le anse tornano alia 
normality. Le fotocellule "rilevano" anche 
I'inizio e la fine del nastro. 
Oltre al nastro magnetico, esisle anche il 
tamburo magnetico. Questo tipo di memoria 
consiste fondamentalmenle di un cilindro 
rivestito di materiale magnetico. L'area della 
superfieie del cilindro e suddivisa in piste: ogni 
pista ha la sua propria testina di 
lettura/scrittura, 
II classico disco magnetico e di alluminio. 
rivestito con uno slrato di ossido di ferro 
magnetizzabile. I dati vengono regislrati 
(scritti) e ricavati (lelti) lungo piste circolari. 
II disco magnetico flessibile. chiamato "floppy 
disk", viene usato principalmente dagli hobbisti 
e nei piccoli sistemi da ufficio. 



Hecentemenle, tutti hanno certo sentito parlare 
del disco Winchester: si tratta di una memoria 
con densila e capacita di immagazzinamento 
altissime. Diversamente dal disco magnetico 
classico, il Winchester ha un solo lalo liscio, ma 
per tutlo il resto funziona in modo identico. La 
teslina magnetica appoggia sul disco quando 
questo e in riposo. Quando pero il disco 
comincia a girare. la testina, a causa della sua 
forma, si alza e si libra sopra la superficie in 
movimento, ad un'altezza di circa 0.5 pm. 

Memoria ottica 
Nei sislemi oltici, cbme per esempio il compact 
disc ed il video disc, il disco viene esplorato da 
un raggio laser, II video disc e composto di 
perspex, riveslito con un sottile stralo di lacca 
fotosensibile. II disco viene poi pressato contro 
un campione (master) che produce una traccia 
a spirale di intaccature, chiamale pit, come 
mostrato nella foto 1. II disco viene quindi 
esposto alia luce ultravioletta per indurire il 
foto-resist. In seguito, esso viene introdotto in 
una camera a vuoto, dove resla immerso, per 
circa 30 minuti. in vapori di alluminio ehe 
provocano la formazione di un sottile 
rivestimento riflettente sul disco. Inline, il disco 
viene ricoperto con uno strato protettivo di 
vernice trasparenle. Al momento della 
riproduzione, la pisla viene esplorata da un 
raggio laser, cominciando dal centre e 
proseguendo verso la periferia. La luce laser 
viene curvata e deflessa alle estremita dei pit 
fino ad un punto tale che essa non puo piu 
essere rilevata dal fotodiodo. La luce del raggio 
laser viene cosi modulata in intensita dai pit. e 
pud essere utilizzata per tutti gli scopi pratici. 
La luce laser 6 polarizzala in maniera lineare, 
in modo ehe il raggio riflesso dal disco ed il 
raggio originario siano ben separati. 
Evidentemente, questo tipo di memoria non 
riveste molto interesse per gli hobbisti, dato 
che e analoga ad una PROM. 
Quali vantaggi ci possiamo dunque aspettare 
dalle memorie ottiehe? La risposta a questa 
domanda e contenula nella seguente 
descrizione, che riguarda due sistemi che si 
prevede saranno lanciati quest'anno. 

MEGADOC 
II sislema di memoria ottica MEGADOC e stato 
sviluppato dalla Philips di Eindhoven, Olanda, 
che e stata anche la pioniera nel campo dei 
compact e video disc. II sistema e stato messo 
a punto con lo scopo di lanciarlo alia Fiera di 
Hannover di quest'anno. 
La base del sistema e un disco che ha il 
diametro di 12" ed una capacita di memoria di 
I Gbyte per facciata. Questo rende possibile la 
regislrazione di 50000 pagine, formalo A4 su 
una sola facciata! 
II sistema MEGADOC e formato da un'unita 
drive a disco, da uno schermo monitor, da una 
stampante fac-simile e da un'unita di memoria 
che puo gestire sino a 64 dischi ottici. Una 
memoria di questo genere potrebbe consentire 
la regislrazione di piu di sei milioni di pagine, 
dimensione A4. 
Secondo i produtlori, il sistema MEGADOC 
offre i seguenti vantaggi: 
• capacita e densita di immagazzinamento 
molto alte; 
* regislrazione semplice e veloce di documenli: 
* inalterala alia qualita dell'informazione 
ricavata; 
• veloce localizzazione dei dati richiesti. 
Oltre all'hardware, ei sara naturalmente anche 
un "pacchelto" software per il controllo ed 11 

funzionamento. Senza dubbio, questo sistema 
sara di grande interesse per archivi di stato. 
istituzioni finanziarie, compagnie di 
assicurazione, grandi multinazionali, 
biblioteche e lutle le altre organizzazioni che 
gestiscono vasti archivi. 

OPTIMEM 

Questo sistema, messo a punto dalla Shugart, e 
molto simile a quello della Philips. Anch'esso 
impiega un disco con diametro di 12" e 
capacita di memoria di 1 Gbyte per lato. 
II laser usato e del tipo all'arseniuro di gallio- 
alluminio che fornisce un raggio di luce 
coerente della potenza di 20 mW. II raggio viene 
messo a fuoco su un punto di solo circa 1 
micrometro, per mezzo di uno speciale obiettivo 
(vedi Figura 3), Questa possibilita si traduce in 
una densita di memoria di 14500 bit per pollice. 
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Foto 1. Superficie di un disco 
per memoria ottica non 
cancellablle. 

Figura 2. I dischi per memoria 
ottica vengono esplorati e 
scriltl medianle un raggio 
laser. La struttura di un disco 
di questo genere, e moslrala 
nella Foto 1. 

V. 

pnototftodfl objective 
kr.. 

mirror assembly 
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Flgura 3. L'obiettivo di raccolla 
e quello teleacoplco mellono a 
luoco la luce emessa dal diodo 
laser. Prisml dl correslone 
danno a quests luce la lorma 
dl un ragglo anulare. Lo 
specchlo glrevole rlllette II 
ragglo atlraverso una plaslra 
polarlzzanle da 1 /4A a 
suddivisione del ragglo, nella 
quale II piano dl polarlzzazione 
viene ruolalo di 90 gradi. II 
ragglo glunge pol aH'oblettivo 
(inale. La luce rlllessa viene 
raccolta daH'oblettlvo, viene 
tesa parallels e cade sulla 
plaslra da 1/4 A. II piano di 
polarlzzazione viene di nuovo 
ruolalo dl 90 gradi ed il 
diaposltlvo di suddivisione del 
ragglo dlrige la luce verso il 
prlsma che rileva I'etrore di 
locallzzazlone. II rivelatore 
lornlsce il segnale dl conlrollo 
per la regolazlone delta leslina. 

prisma rilevatore 
dell'errore di focalizzazione 

.rilevatore 

orientatore 
a due assi (7) 
dell'obiettivo 

obiettivo di raccolta (2) 

\ obiettivo 
\telescopico (3) \ 
\ 

diodo laser (1) 
J 

piastra polarizzante 
con suddivisione 
del raggio 1 /4 A (6) 

specchio girevole (5) 

prismi di correzione (4) 

Flgura 4. Dove il ragglo laser 
colpisce la superflcle del disco 
per memorla oltica, si forma 
una bolla, che rappresenta un 
bll. 

metallo polimero substrato bolla con diametro 
1 fjm. o meno 

84036 4 

raggio laser 

obiettivo 

analoga a quella delle memorie magnetiche. II 
vantaggio rispetto alle memorie magnetiche, 
sta comunque nel fatto che la densita di 
memoria e anche la densita delle piste. La 
Tabella 1 mostra che, in questo modo, puo 
essere ottenuta una densita di memoria circa 
seltecento volte maggiore di quella di un floppy 
disc da 8"! 
A1 momento di memorizzare i dati, la testina di 
scrittura (cioe il sistema otlico) mette a fuoco 
il punto luminoso sulla superficie metallica del 
disco, II raggio laser riscalda il metallo ed il 
calore viene trasferito al materiale acrilico che 
sla sotto lo slrato metallico. In questo modo 
viene prodotta una bolla, che puo essere letla 
dal laser (vedi Figura 4). 

CD-ROM 

Le tecniche di memorizzazione ottica danno la 
possibilita di riprodurre in massa il software. 
La Philips e la Sony stanno quindi gia 
lavorando sul modello base di una CD-ROM. Si 
tratta di una combinazione del compact disc, 
sviluppalo a nuovo come dispositivo digitale, 
con una ROM. La capacita di un disco digitale 
di questo tipo e dell'ordine di 550 Mbyte, che e 
circa da 500 a 1000 volte maggiore di quella di 
un floppy disk! In altre parole, questo sistema 
consenle di memorizzare 120000 pagine di 
dimensione A4 su un compact disc. Un simile 
disco digitale potrebbe essere letto su una 
macchina per compact disc modificala che 



potrebbe meltere ;i disposizione una memoria 
economica ad alia capacita, adatta per il 
grande pubblico. Sfortunatamente. tutto questo 
c ancora un po' prematuro. 

Soslituzione dei floppy disk? 

Dobbiamo anche ricordare che sla prendendo 
piede un ulteriore sviluppo del floppy disk. Alia 
fine del 1982, la dilta giapponese Toshiba aveva 
presentato un floppy disk da 3" eon capacita di 
memoria di 3 Mbyte per facciata! 
Diversamente dalla normale magnetizzazione 
longitudinale. il disco Toshiba e magnelizzato 
verticalmente, per mezzo di una testina 
magnetica anulare. Sforlunatamente, questa 
interessante lecniea sembra essere gia morta 
di morte naturale. 
Una situazione del genere ha avuto luogo anche 
nei riguardi dello sviluppo di un disco per 
memoria otlica cancellabile. Sempre alia fine 
del 1982, la Philips aVeva presentato il prototipo 
da laboratorio di un meccanismo per pilotare 
un disco da 5 cm. Questo progetto non £ finora 
approdato a nulla. per la mancanza di 
meccanismi ottici di pilotaggio normalizzati. 
II progetto Philips e basato su una memoria 
ottico-magnetica con immagazzinamento 
termo-magnetico. II principio che sta alia base 
di questo procedimento pud essere meglio 
spiegato facendo riferimento alia Figura 5: 
vengono impiegate le cosiddette "terre rare" le 
cui proprieta magnetiche dipendono dalla 
temperalura. Come nel sistema OPTIMEM, un 
raggio laser riscalda il materiale ma, in questo 
caso, provoca la formazione di un campo 
magnetico che inverte la direzione della 
magnetizzazione. Dopo che la macchia si d 
raffreddata. lo stato magnetico persiste. Questa 
condizione pud essere definita. per esempio, 
come stato logico "1". Se i dati devono essere 
modificati. vale a dire cancellali. la stessa 
macchia viene di nuovo scaldata da) raggio 
laser, si forma un altro campo magnetico e la 
magnetizzazione riprende la direzione originate. 
Impiegando Teffetto magneto-ottico di 
Faraday, viene resa possibile la leltura dei 
dati: quando il raggio laser colpisce la 
locazione dei dati, inverte la direzione della 
polarizzazione della luce. Questo cambiamento 
di direzione viene rilevato dall'analizzatore e 
convertito, tramite un rivelatore, in uno stato 
logico "1" oppure "0". Questo tipo di memoria 
contiene soltanto 10 Mbyte. La velocita di 
letlura e dell'ordine di 250 kbit/sec, mentre la 
scrittura avviene ad una velocita di circa 1 
bit/3 (is. 
Sistemi analoghi a quello della Philips sono 
stati messi a punlo in Giappone dalla Sony e 
dalla Kokusai Denshi Denwa. Circa un anno fa. 
quesle societa hanno rivelato di possedere 
prototipi di dischi da 30 cm in grado di 
memorizzare sino a 30 Gbit. Questi sistemi 
funzionano nello stesso modo di quello della 
Philips, ma i dischi vengono rivestiti con 
materiali diversi. 
Prima che vi precipitiate dal vostro rivenditore 
eletlronico di fiducia. dobbiamo pero 
sottolineare che, sfortunatamente, non c-e 
ancora sul mercato 1'hardware adatto a queste 
nuove memorie, e non siamo neanche riusciti a 
sapere quando potrebbe cominciare ad essere 
prodotto. 
Nonoslante tutto. noi conlinuiamo ad essere 
oltimisti e ad aspeltare I'arrivo di una memoria 
ottica cancellabile da 5 Mbyte, destinata agli 
hobbisti. 

Tabella 1. Conlronlo Ira le 
density auperflciali. 

bpi tpl 
densita 
supert. 

DS/DD-8-inch Floppy 6 800 48 0,3 * 106 

5,Z5-inch-Winchester 8 800 800 7.0 x 106 
IBM-3380-Technik 15 200 800 12.2 x lO6 

OPTIMEM 1000 14 500 14 500 210 x 106 

bpi = bit per pollice 
tpi = piste per pollice 

supporto acnlico 

bobina di campo 

, ase- 

S 

raggio laser 

campo magnetico 

10-25 
memorie ottiche 
eiektor ottobre 1984 

Figura 5. I dischi a memoria 
ottica cancellabile utlllzzano le 
propriety lermo-magnellche 
delle cosiddette "terre rare". 
La direzione della 
magnetizzazione si inverte 
quando II raggio laser colpisce 
II materiale che si Irova in un 
campo magnetico. 

Foto 2. MEGADOC, II 
"casellario eletlronico" 
presentato alia Fiera di 
Hannover 1984 dalla Philips, 
una ploniera nel campo dei 
dischi ottici. 
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Uno sguardo alle caratteristiche tecniche di alcune unita a dischi permettera di 
osservare che I'MTBF (Mean Time Between Failures = tempo medio Ira due guasti) 
indicato dal fabbricante e da ritenersi valido soltanto fino a quando il motore gira 
appena per una frazione del tempo totale di funzionamento. L'interfaccia pubblicala 
da Elektor non pud in nessun modo far funzionare il motore solo per un breve 
periodo. II circuito qui proposto invece (a si che il motore giri solo quando il floppy 
disk drive viene selezionato; esso si ferma di nuovo circa una dozzina di second! 
dopo che I'unitd e stata disattivata. 

controllo per il motore 

di un'unita a floppy disk 

aumenta la durata 
utile di alcune 
unita a dischi 

Flgura 1. I priml Imputsl Indlce 
vengono bloccatl da IC3. FF1 
ed ES2. Gli allri componenti 
fanno glrare M motore quando 
viene selezlonata un'unita e 
conlinuano a farlo glrare per 
circa 12 secondl dopo che il 
dischello a slalo de- 
selezionato. Queslo evila di 
sclupare tempo quando 
bisogna accedere al floppy 
disk drive parecchle voile in 
rapida successlone. Inoltre, 
I'lnlero circuito pud essere 
dlsattlvato collegando 
all'allmenlazlone poslllva la 
linea Ira CLR di IC4 ed R dl 
FF2, per esemplo per mezzo dl 
un commulatore. 

L'interfaccia floppy disk per il Junior 
Computer, pubbiicata nel numero 47 di Elektor 
(aprile 1983). era un'unita a disco 
perfettamente realizzabile ed abbordabile. ma 
non permetteva di fermare il motore, anche 
quando non vi era accesso al floppy disk. In 
questo modo il tempo di accesso divenla 
minimo. poiche non e necessario il ritardo per 
attendere che la velocita si stabilizzi. come 
occorre fare ogni volta che il motore viene fatto 
partire da fermo. E tuttavia evidente che 
questo funzionamento pub ridurre la longevita 
sia del motore che dei dischi stessi, dato che la 
testina di lettura resta permanentemente 
appoggiata al disco. 

Un secondo prima e dodici second! 
dopo 

Quando il piedino 16 del connettore di un'unita a 
floppy disk si trova a livello logico "basso", il 

motore dell'unita gira. Naturalmente. esso non 
raggiunge all'istante la velocita di 
funzionamento cosi che il segnale di 
indirizzamento (SEL) non pub essere usato 
come un DRIVE MOTOR ENABLE, altrimenti 
i primi impulsi scritti o letti dal dischetlo 
sarebbero inservibili. Inoltre, questo modo di 
funzionamento spegne il drive motor non 
appena I'unita viene de-selezionata e questo e 
uno svantaggio se bisogna accedere all'unita 
parecchie volte in rapida successione. Sarebbe 
molto meglio se il motore eontinuasse a girare 
ancora per un breve intervallo. 
Queste considerazioni ci portano al circuito 
moslrato in Figura 1, la cui chiave e 
I'interruttore ES2 (ed il suo "gemello" ESI) 
•pilotato dal flip flop FFl, a sua volta controllato 
dal contatore IC3. Quando deve essere attivata 
un'unita periferica, il segnale G1 (piedino 6 di 
IC15 sull'interfaccia) va a livello alto. Questo 
segnale inizializza il contatore IC4 ed il flip flop 
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FF2. la cui uscita Q va anch'essa a livello allo. 
II transistore TI, pilotato in commutazione. 
viene saturate ed il piedino 16 del connettore K2 
va a livello basso cosi che il motore selezionato 
comincia a girare. Arrivano allora i primi 
impulsi indice, ma questi non sono ancora 
stabili: essi non possono raggiungere 
l interfaccia perche ES2 e aperto. IC3 conta i 
primi cinque impulsi e poi la sua uscita Q4 va a 
livello alto. Queslo provoca I'eccitazione di FF1 
e PA7 riceve, tramite ES2, gli impulsi indice 
che ora saranno stabilizzati. 
Nel frattempo, IC4 ed FF2 rimangono 
inizializzali. Non appena I'unila viene de- 
selezionata, il segnale Gl va di nuovo a livello 
basso ed IC4 comincia a contare gli impulsi 
fornili dal suo proprio oscillalore. Circa 12 
secondi piii tardi, viene altivata I'uscita Q6 del 
4060. che fa cambiare slato ad FF2, 
disattivando Tl. II motore dell'unila 
selezionata, qualunque essa sia. si ferma. 
Contemporaneamente, appare all'uscita Q di 
FF2 un livello logico "alto" per resettare il 
contatore ICS ed il flip flop FF1. Di 
conseguenza, ES2 apre ed ESI chiude. 
completando cosi il ciclo. 

Le po^sibilita 

II tempt di rilardo deH'arresto puo essere 
cambiato modificando it valore del circuilo RC 
che stabilisce il tempo-base per il 4060 
(osservare che R3 = 2...10 volte R2). Anche la 
durata deU'inlervallo precedente I'avviamento 
puo essere cambiata, riducendo od aumenlando 
il numero degli impulsi indice contati prima 
della chiusura di ES2. £ sufficienle collegare il 
piedino 11 di FF1 ad una qualche uscita di ICS 
diversa da Q4. Se deve girare solo il motore 
dell'unita selezionata, potra essere inserito un 
transistore di commutazione (come Tl) per 
I'unitA selezionabile, e questo sara controllato 
da una porta NOR (4001) che riunisce il segnale 
Q di FF2 e I'appropriato segnale di selezione 
SELL..4. Queslo comporta naturalmente che la 
linea 16 (Drive Motor Enable) non puo essere 
utilizzata in comune, ma deve essere prevista 
una linea separata per ciascuna unita in 
servizio. 
Le modifiche da apportare alia scheda del 
circuito slampato per Tinterfaccia sono 
mostrate in Figura 2. La linea che collega il 
piedino 8 del connettore K2 al piedino 9 di ICS e 
la linea Ira il piedino 16 di K2 e massa devono 
essere interrotte. Non dimenticate di rifare i 
collegamenti tra la massa ed i piedini 6, 8 e 10 
di IC12 ed il condensatore Cll. Quando sara 
stato montato il circuito della Figura I, per 
esempio su un pezzo di Veroboard. esso dovra 
essere collegato al circuito stampalo 
deH'interfaceia ai punti A...D, "+" e "0". 

Alcuni consigli pratici 

II modo migliore per effettuare una netta 
interruzione in una pista di un circuito 
slampato e anche il meno pericoloso per le 
piste adiacenti. Basta fare due tagli nelti nel 
rame, dislanziati circa uno o due cenlimetri, e 
poi scaldare il tratto intermedio fino a che non 
si solleva. E. visto che siamo in tema di 
consigli, eccone un altro: un dischetto a singola 
facciata e spesso riveslito dello strato 
magnetico su ENTRAMBI 1 LATI e non e'e 
motivo di non usare il lato inverse tranne, 
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naturalmente. per il fatto che bisogna praticare 
una seconda tacca di protezione contro la 
scrillura e bisogna aggiungere un altro foro 
indice (con un perforatore od una fustella per 
carta) sulla foderina del dischetto. 
Incidentalmente, aggiungiamo che non e una 
buona idea lentare di estrarre il dischetto dalla 
sua foderina! Bisogna usare molta attenzione a 
non procurare abrasioni o danneggiamenti di 
altro genere alia superficie del floppy disk. 
Queste modifiche saranno semplificate 
preparando prima una sagoma, come mostrato 
in Figura 3. Allora, con pochi minuti di lavoro, 
la vostra scorta di dischetti potra diventare 
doppiamente utilizzabile e la capacita verra 
raddoppiata. 
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Figura 2. Quando II circuilo 
dl figura 1. costrullo 
su un apposilo supporto, 
viene flssalo al lato 
pisle del circuilo slampalo 
dell'lnterfaccla floppy disk, 4 
Improbablle che si vada ad 
interierlre con qualslasl altro 
circuito sul bus. Avendo 
Inlerrolto II collegamenlo a 
terra al piedino 16 del 
connettore dl uscita, non 
dimenticate di rifare 
succasslvamenle I collegamenti 
agll approprlatl componentl. 

Figura 3. Anche la facciata 
posteriore dl un floppy disk a 
singola faccla pud essere 
usata, se vengono 
accuralamenle Inlagllall una 
tacca dl protezione alia 
scrlttura ed un foro Indice nella 
foderina. In poelzionl 
slmmelrlche rispelto a qualle 
gia eslslentl. 
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La prima pietra di un laboratorio etettronico domestico § di solito uno strumento 
universale. Seguiranno poi un alimentatore a tensione variabile (stabilizzato), un 
generatore di onde sinusoidali ed un oscilloscopio. Dopo tutto questo, chissa? Ci 
sono laboratori di dilettanti che potrebbero far diventare verdi d'invidia molti 
professionisti. E perd quasi certo che, tra le apparecchiature necessarie in un 
secondo tempo, c'e un generatore di impulsi, praticamente indispensabile quando si 
lavora con circuiti digital). 

generatore d'impulsi 

Un generatore di impulsi, come qualunque altro 
strumento di misura, deve essere di buona 
qualita, e questo e uno dei punti da cui siamo 
partiti nel nostro lavoro di progetto. Gli altri 
punti fissi sono I'affidabilita. pur senza troppi 
fronzoli, e molte funzioni operative per 
adattarsi al massimo numero di situazioni 
possibili. 
Tanto per cominciare, sara bene tultavia 
rinfrescarci la memoria, ricapitolando un po' di 
terminogia riguardante gli impulsi! 
Un impulso e una tensione o corrente che 
aumenta da un valore costante ad un valore 
massimo e torna a diminuire fino al valore 
costante, in un tempo relativamente breve. U 
valore costante (che potrebbe essere zero) in 
assenza di un impulso viene chiamato livello 
base. Un impulso pud essere rellangolare, 
triangolarer quadro, a denli di sega e cosi via. 
La porzione di impulso che comprende il primo 
aumento di livello e chiamata fronte di 
commutazione positivo. L'intervallo durante il 
quale il fronte di commutazione positivo 
aumenta tra 10 e 90% dell altezza deU'impulso 
viene chiamato tempo di salita. L'impulso 
diminuisce al livello di base in un tempo di 
discesa finite, compreso tra gli slessi limiti del 
tempo di salita. La maggior parte del tempo di 
discesa viene chiamata fronte di commutazione 
negative deU'impulso. L'intervallo tra il tempo 
di salita ed il tempo di discesa viene chiamato 
larghezza deU'impulso (talvolta anche durala 
deU'impulso). L'ampiezza deU'impulso nel 
corso della durata deU'impulso viene chiamata 
altczza deU'impulso 
Un gruppo di impulsi identic! e un treno di 
impulsi, che viene denominalo, a seconda del 
tipo di impulsi dai quali e formato, onda 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
■ TEMPO DI RIPETIZIONE degll impulsi 

tps" 
10 /is 

100 ps 
1 ms VAR: 0.1 ... 1 (CAL) 

10 ms 
100 ms 

1 s _ 
Irigger ' manuale 
trigger EXTerno (2 ... 20 V) 

saltellamento 0.5% (con PRT = 1 ms) 

■ DURATA DELL'IMPULSO 
1 ps 

10 ps 
lOOps 

1 ms VAR: 0.1 ... 1 (CAL) 
10 ms 

100 ms 
1 s 

simmetrico 
saltellamento € 0,1% (alia durala di 1 ms e con 

latloredi utilizzazione 80%) 
saltellamento < 0,5% (con PRT = 1 ms) 

fattora di ulilizzazione variabile fino al 100% 

■ tensione di USCITA 
CONTROLLO USCITA EXTerno 
TENSIONE (1...15 V) 
scelta del segnale di uscita invertito o non inverlilo 

■ indicazlone di ERRORE DI CONTROLLO 

■ USCITA DI SINCRONISMO (TTL) 

■ INGRESSO DI TRIGGER (20 V massimi) 

■ tempo di salita circa 10 ns (carico = 50 flin parallelo 
a 33 pF) 



quadra, onda triangolare, onda a denti di sega, 
e cosi via. L'intervallo ira porzioni 
corrispondenli degli impulsi in un treno, per 
esempio tra i tempi di disoesa, viene chiamato 
periodo di ripetizione degli impulsi o spaziatura 
degli impulsi, T. La frequenza di ripetizione 
degli impulsi o cadenza d'impulso e il reciproco 
del periodo (cio6, la cadenza alia quale gli 
impulsi si susseguono nel treno) e viene 
misurata in hertz. 
II laltore di ulilizzazione (NON il rapporto 
impulso/pausa!) di un treno di impulsi e il 
rapporto tra la durata media deU'impulso e la 
spaziatura media tra gli impulsi in un treno e 
viene normalmenle espresso in %. Un treno di 
impulsi rettangolari e spesso erroneamente 
chiamato onda quadra: naturalmente, esso 
diverra onda quadra soltanto quando il fattore 
di ulilizzazione sard del 50%. 
Un picco e un impulse indesiderato di durata 
relativamente breve sovrapposto all'impulso 
principale: ondulazioni vengono chiamate 
piccole variazioni periodiche indesiderate 
nell'altezza deU'impulso. Con il lermine 
sallellamento vengono definite le piccole 
variazioni nella spaziatura degli impulsi. 
II generatore di impulsi qui descritto produce 
impulsi od onde rettangolari. La cadenza degli 
impulsi. come pure la loro durata. e variabile. 
Un tale generatore e, in linea di principio, 
piuttosto semplice, come mostralo in Figura 1, 
e consiste di tre parti principals: un oscillatore 
pilotato in tensione (VCO), un multivibratore 
monostabile (MMV) ed un amplificalore, 
II VCO genera impulsi ad una cadenza che puo 
essere variata entro ampi margini. Questi 
impulsi vengono usali per far scattare I'MMV. 
Se il singolo periodo dell'MMV e variabile. 
potra essere variata a volonta la durata degli 
impulsi. L'amplificatore adegua il livello 
deU'impulso di uscita dell'MMV fino al valore 
desiderate, e questo e lulto! 
Due funzioni addizionali, indicate in Figura 1, 
dovrebbero, secondo la nostra opinione, essere 
inserite in tutli i generator! di impulsi, anche in 
quelli semplici: I'ingresso di trigger esterno ed 
il modo manuale. Quest'ultimo pennette di 
generare singoli impulsi premendo un pulsante. 
Un commutatore a tre posizioni pennette di 
selezionare uno dei tre modi: VCO, trigger 
esterno e manuale. 

Concetto costruttivo 

Per essere sinceri. uno strumento come quello 
mostrato in Figura 1 e piuttosto spartano, e 
dovranno percid essere aggiunte alcune altre 
funzioni desiderabili, anche se non strettamente 
necessarie: si tratta in parte di necessita 
tecniche, in quanto !o schema della Figura 1 e 
un tantino troppo semplice, ed in parte di 
rifinilure. che rendono I'uso del generatore un 
po' piu facile, 
Le necessita tecniche riguardano la variabilita 
del VCO e dell'MMV. Non e sfortunatamente 
possibile ottenere un campo sufficienlemente 
ampio di cadenze di impulsi e di durate di 
impulsi con un solo potenziometro. Un 
commutatore ed un potenziometro formano una 
combinazione minima e questo ha profonde 
conseguenze sul progetto del VCO, 
Tra le "rifiniture". ricorderemo la tensione di 
uscita variabile, che normalmenle non e 
prevista nei generator! a basso costo, un 
commutatore che regola la tensione di uscita a 
livello TTL. ed infine la possibility di 
uguagliare la tensione di uscita alia tensione di 
alimentazione del circuilo in prova: questa e 
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una funzione veramente utile per provare i 
circuit! CMOS che non sono alimentati a 5 V. 
Successivamente, abbiamo ritenuto utile 
permettere la scelta di impulsi di uscita 
invertiti e non invertiti, con rapporto di attivita 
variabile o fisso (50%). Infine e'e un indicatore 
degli errori operativi, ed un'uscita di 
sincronismo separata (livello TTL) che potra 
essere usata come segnale di trigger per un 
oscilloscopio, oppure come segnale di pilotaggio 
per un'eventuale lettura della frequenza. 

Schema a bloochi 

Aggiungendo quesle funzioni supplemenlari, lo 
schema a blocchi di Figura 1 viene trasformato 
in quello di Figura 2, 
II VCO dovry avere un campo di funzionamento 
relativamente ampio, che potra essere ottenuto 
commutando il VCO stesso oppure collegando 
una catena di divisori alia sua uscita. Come e 
possibile osservare sullo schema, abbiamo 
optato per i divisori. II VCO e controllato dal 
potenziometro PI, che permette di variare il 
periodo di uscita del VCO stesso tra 0,1 ps ed 1,0 
ps. 
Questa uscita e applicata a 6 divisori decimali 
collegati in cascata. Con PI in posizione 1 
(CAL). cioe con un periodo di uscita del VCO di 
1,0 ps. il selettore REPETITION TIME (tempo 
di ripetizione) SI permette di scegliere periodi 
di impulso tra 1 ps ed 1 s. in passi decadici. 1 
periodi compresi tra questi passi possono 
essere regolati mediante PL 11 selettore SI 
permette anche di predisporre la generazione di 
impulsi MANuali ed un segnale di trigger 
EXTerno. Gli impulsi manuali sono generati 
dal flip flop FF2 quando viene premuto il 
pulsante S2 (MANUAL). II segnale esterno 
TRIGGER INPUT viene fornito Iramite 
l'amplificatore Tl/NL 
Poiche I'uscita del VCO e un treno di impulsi 
(spesso chiamato onda) con un fattore di 
ulilizzazione del 50%, e disponibile un'onda 
quadra al cursore del commutatore SI e queslo 
sara naturalmente un segnale SYNC OUTPUT 
(TTL) perfettamente adatto all'uso che se ne 
vuol fare. Questo segnale e anche applicalo ad 
un multivibratore monostabile (MMV), che 
permette di rendere variabile la durata degli 
impulsi. L'MMV viene fatto partire dal fronte 
di commutazione positive di ciascun impulso 
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Figura 1. II generatore dl 
Impulsi nella sua forma piii 
semplice ; il VCO permette dl 
regolare II periodo dl 
ripetizione degli Impulsi, 
mentre I'MMV regola la durata 
degli Impulsi slessi. 
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Figura 2. Schema a blocchl del 
generatore di Impulsl descritto 
In queslo arllcolo. Le 
deslgnazlonl corrispondono a 
quelle dello schema elellrlco. 
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dell'onda proveniente da Si. La durata 
dell'impulso puo essere variata, tra 0,1 ps ed 1 
s. mediante il seleltore S5 (PULSE WIDTH = 
durata dell'impulso) ed il polenziomelro P3, II 
segnale di uscita dell'MMV, insieme con I'onda 
quadra proveniente da SI. viene applicato ad un 
circuito di commulazione elettronico (N2...N4) 
dal quale puo essere prelevata, scegliendola 
eon S3, un'onda quadra (SYM) oppure un'onda 
reltangolare (VAR). II segnale viene poi 
portato alia porta OR esclusivo N6. che 
permette di scegliere (mediante S4) tra segnali 
invertiti o non invertiti. Lo stadio di uscita 
T2.,.T4 garantisce che il livello TTL del segnale 
di uscita possa essere convertito in un livello 
variabile o controllato daU'esterno. Questo e 
compito di ICU nell alimentatore. Queslo 
circuito integrato applica allo stadio di uscita 
una tensione di alimentazione variabile che e 
controllata da una tensione esterna, mediante il 
potenziometro P4, oppure il selettore S7 
(VAR/TTL). Quando S7 e in posizione TTL, la 
tensione di uscita e di circa 4,8 V, mentre nella 

posizione VAR essa potra essere variata. 
mediante P4, tra 1 e 15 V. Quando e collegala 
una tensione di controllo esterna, la tensione di 
uscita sara identica a questa tensione esterna. 
Quando, per esempio, si deve eseguire un 
lavoro su un circuito CMOS, sara sulficiente 
collegare la tensione di alimentazione di questo 
circuito aH'ingresso EXT. OUTPUT CONTRol 
VOLTAGE (tensione di controllo dell'uscita 
esterna). II flip flop FF2 e un circuito divisore. 
che rileva e segnala errori operativi mediante il 
LED indicatore CONTROL ERROR (errore di 
controllo). Cid avviene, per esempio, quando 
viene scelta una durata d'impulso (S5) piii 
lunga di quella possibile con il periodo scelto 
(SI). Poiche lo schema eleltrico di questo 
circuito non e molto diverso dallo schema a 
blocchi, sara possibile descriverne qui i! 
funzionamento. 
Durante il funzionamento normale, I'uscila Q di 
FF2 e a livello logico 1. II flip flop viene falto 
commutare in corrispondenza a ciascun fronte 
di commulazione positive del segnale MMV. 
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Flgura 3. La dispoalzione del 
blocchl di Figura 2 i 
perfeltamenle evidente nello 
schema elettrico. I componenll 
plii importanll sono II VCO 
(101). I divisorl decadlcl 
(IC2...IC4), e I'MMV (ICS). Un 
allmentatore regolablle ben 
progeltalo lornlsce una 
lenslone dl usclta variablle. 
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Elenco dei componenli 

Resislenze 
R1,R2,R6,R7,R9 - 5k6 
RS.R'l.RB.RI? ' 1 k 
RS = 4k7 
RIO = 220 Q 
R11.R23 = 220 Q/1 W 

(non a lilol) 
R12 = 2k2 
R13.R14 = 100 Q/1 W 

(non a fllo!) 
R15 = 47 Q 
R16 = 330 Q 
R18 = 10 k 
R19 = 390 Q 
R20 = 1k5 
R21 = 150 Q 
R22 = 680 Q 
Condensalori 
C1. = 82 p 
C2 = 2 . . . 20 p compensatote 
C3 = 100 p 
C4 = 10 p 
C5 = 560 p 
C6 = 6n8 
C7 = 68 n 
C8 = 680 n 
C9,C26.C27,C31 = 
lOp/10 V 

C10 - 22 p/10 V 
Cll = 100 p/IO V 
C12 = 220 p/10 V 
C13 = 68 pF 
C14 = 470 p/25 V 
C15 = 220 p/25 V 
C16,C24 = 330 n 
C17 = 2p2/25 V 
C18,C21,C25,C28,C30. 

C32 . . . C35 = 100 n 
C19 = 1 p/10 V 
C20 = 220 p/40 V 
C22 = 10 p/40 V 
C23 = 1 p/25 V 
C29 = '0 p/25 V 

Semicondutlori 
IC1 = 74LS624 
IC2,IC3,IC4 = 74LS390 
IC5 = 74LS74 
IC6 = 74LS00 
IC7 = 74LS86 
ICS = 74122 (non LSI) 
IC9,IC12 = 7805 
IC10 = 79L05 
IC11 = LM317T 
T1,T2 = BSX20 
T3 = 2N2219A 
14 = 2N2905A 
D1,D2 = 1N4148 
D3 = LED larrpeggianle 
D4 = LED 
D5 , . Dll = 1N4001 

Flgura 4. Lo schema 6 slalo 
diviso In due clrculll slampali: 
quello qui lllustialo contiene le 
parti dello schema delimitate 
da linee trattegglale. 

Flgura 5. Oueslo clrcullo 
stampato contiene le reslanli 
parti dello schema. Per 
garanllre una buona atabillW, 6 
stata scelta una baselta a 
doppla taecia ramala: la 
grande area ramata del lato 
componenli serve come piano 
dl massa. 
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poiche il suo ingresso D e collegato ali'uscita Q 
dell'MMV (purche S3 sia in posizione VAR). 
Questo fronte iniziale arriva all'ingresso CLK 
deirFF2 leggermenle piii tardi rispetto a quello 
del segnale di uscita di sincronismo. A1 
momento in eui I'ingresso CLK assume il livello 
logico 1, I'ingresso D e ancora al livello logico 
0: I'uscita Q rimane di conseguenza a livello 
alto ed il LED rimane spento. Se la durata 
scelta deirimpulso e maggiore del periodo di 

impulse, I'uscita del multivibratore monostabile 
(e di conseguenza I'ingresso D di FF2) sara 
ancora a livello logico 1 al momento in eui 
arriva ad FF2 il successive impulse di clock. II 
flip flop, di conseguenza. cambia stalo ed il 
LED comincia a lampeggiare indicando che e 
slato commesso un errore. Con S3 in posizione 
SYM, questo tipo di errore non puo aver luogo. 
perche I'ingresso D di FF2 va sempre a livello 
logico alto dopo I'impulso CLK. 



Schema elettrico 

Poiche abbianio analizzato molto bene il 
funzionamento di queslo circuito nello schema a 
blocchi. I'esame dello schema di Figura 3 sard 
molto breve. 
In alto a sinistra c'e il VCO (IC1), che riceve la 
tensione di pilotaggio da 1C12. un regolalore di 
lensione tipo 7805, In alto al centro c'e la catena 
di divisori decadici (1C2...IC4). mentre I'MMV 
ICS e collocato al centro dello schema. La 
regolazione a passi della durata dell'impulso 
viene effeltuata commutando i condensatori 
C4...C12. A destra dell'MMV potete vedere le 
tre porte NAND N2...N4 che. insieme ad S3, 
rendono possibile la commutazione Ira I'useita 
ad onda quadra e I'useita ad onda rellangolare. 
AU'estrema destra troverete la porla OR 
esclusivo N6 ed il commulatore invertitore 
degli impulsi, S4, seguiti dallo sladio di uscita 
formalo da T2...T4. 
Sul fondo sono visibili I'alimentatore complete 
con il circuito di conlrollo della tensione di 
uscita (S7 e P4) e I'ingresso per tensione di 
controllo eslerna (S8), 
Le restanti parti del circuito sono il rivelalore 
di errore FF2 con il LED indicatore D3, il 
pulsante MANUAL S2 con il flip flop 
antirimbalzo FF1, ed il preamplificatore per i 
segnali di trigger esterni, formalo da Tl ed Nl. 
Una breve nota che riguarda il VCO; la sua 
frequenza di ripetizione degli impulsi e 
controllata da un potenziometro stereo, Pi, le 
due meta del quale sono collegate in 
opposizione. In questo modo e possibile regolare 
I'useita del VCO entro la portata di una decade, 
cosa che sarebbe impossibile con un singolo 
potenziometro. 
L'MMV e un circuito integrate tipo 74122 (NON 
un 74LS122!), che permelte un faltore di 
ulilizzazione fino al 100%. Poiche la durata 
dell'impulso pud essere abbassata fino a 0,1 ps, 
il 74LS122 lavorerebbe in questo caso ai limiti 
delle sue possibilita. 
Alcune note circa I'alimentatore, Per evitare 

effetti incrociati. le alimentazioni alle diverse 
sezioni del generatore sono state mantenute 
separate ovunque possibile Per esempio, IC1 
ha il suo proprio regolalore, mentre 
I'alimentazione per il multivibratore 
monostabile viene prelevata dal regolalore ICO, 
tramile linee indipendenli. Lo stadio di uscita 
ha un'alimentazione separata, il cui livello di 
tensione pud essere regolato medianle P4, se S7 
e in posizione VAR: nella posizione TTL di S7. 
la tensione di alimentazione viene fissata a 
circa 4,8 V. II livello, regolato mediante P4, e 
superiore di circa 1.25 V rispetto a quello della 
tensione di uscita desiderata ; questo per 
compensare le cadule di tensione che 
avvengono nello stadio di uscita, La presa di 
ingresso per le tensioni di pilotaggio esterne e 
munita di un contallo di commutazione (S8). 
Non appena nella presa viene inserita una 
spina, S8 apre per cui la tensione esterna viene 
applicata al terminale centrale (c) della presa. 
La lensione di uscita del generatore e percid 
identica alia tensione di pilotaggio esterno, piii 
la compensazione di 1,25 V. 

Circuit! stampali 

II generatore impiega due circuiti stampati 
(Figure 4 e 5) che. insieme al pannello frontale, 
formano un sandwich a tre strati (vedi Figure 7 
ed 8). 
Le sezioni dello schema elettrico (Figura 3), 
che sono delimitate da linee tratteggiate. sono 
montate sul circuito slampato immediatamente 
retrostante il pannello frontale (Figura 4), 
mentre il resto e disposto su quello mostrato in 
Figura 5. Quest'ullima basetta e ramata su 
entrambe le facce, cosicche il lato componenli 
forma un grande piano di massa. 
Con I'eccezione delle tre prese BNC e dei 
trasformatori di rele, tutti i componenli, 
compresi i commutatori ed i potenziometri, 
sono montati direttamente sui circuiti stampati. 
I commutatori SI ed S5 sono saldati sul circuito 
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Polenzioaietri e commutatori 
PI = 10 k lineare stereo 
P2 = 10 k trimmer 
P3 = 50 k lin. 
P4 = t k lin. 
Si, S5 = commutatori rotalivi 1 
via. 12 posizioni 
S2 = pulsante con contallo di 
scambio 
S3. S4. S7 = deviaton 
S6 = interrultore di rete bipolare 
S8 = compreso nello zoccolo 
nella presa jack (vedi sollo) 

Varie 
Trl = Irasformalore di rete. se- 
condario 12 V/400 mA 
Tr2 = Irasformalore di rele, se- 
condario 24 V/400 mA 
F1 = (usiblle 500 mA, azione ti- 
lardata 
3 prese BNC per montaggio su 
pannello 
1 presa |ack con contallo di 
scambio integralo 
2 dissipalori lermici per IC11 e T3 
Mobiletto Vero 205x140*75 mm. 
codice 75-14110 
Circuiti stampati 84037/1 ed 
84037/2 
Oecalcomania auloadesiva in 
plaslrca, per pannello frontale 
84037/F 

Figura 6. 6 possibile ottenere 
questa composizlone del 
pannello frontale, in forma di 
decalcomanla autoadeslva, 
presso II servlzio EPS. Non i 
naturalmenle essenzlale per II 
funzionamento, ma 
estellcamenle si presenla 
bene. 
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Figure 7 ed 8. Queste 
totografle mostrano 11 
montagglo finale. Le 
dlmenslonl del clrcultl stampati 
«ono alale determlnale In base 
al mobltetlo Verb usato per II 
noslro prolollpo. 

stampato poslerlore (Figura 5) mentre i 
restanti inlerruttori ed i potenziomelri sono 
montati sull'altra scheda. Adatli fori sono slati 
previsti sul pannello frontale, allo scopo di 
permettere rattraversamenlo da parte degli 
alberini di Si ed S5. Osservare che le filettature 
dei commulatori e dei potenziomelri non 
devono sporgere piii del necessario (circa 3 ... 4 
mm), per evitare difficolta durante il 
montaggio del pannello frontale. 
Alcuni componenti dovranno essere saldali su 
entrambi i lati del cireuito stampato posleriore: 
cio dovra avvenire in tutte le posizioni in cui 
non sono state incise piazzole isolate sul 
rivestimento di rame del lato componenti. 
Un alfro foro e stato praticato accanto ai 
piedini 8 di IC2...IC4: questo serve a lasciar 
passare uno spezzone di filo nudo con il quale 
dovranno essere collegati elettricamente tra 
loro i due lati del circuito stampato. 
Mantenere staccati dal piano di massa i 
collegamenti dei componenti sulla scheda a 
doppia faccia ramata a meno che. 
naturalmente, non debbano essere collegati a 
massa. 
Tulti i punti sulla scheda a doppia faccia incisa, 
che devono essere collegati all'altra scheda. 
dovranno essere muniti di spinolti per 
connessioni esterne per circuiti stampati: sara 
meglio saldare sul lato rame gli spinotti per il 
collegamento al trasformatore. NON inserire 
piedini per collegamenti esterni sulle altre 
schede, per evitare di incontrare difficolta 
durante il montaggio finale. 
II regolatore di tensione IC11 deve essere 
monlato sul lato delle piste di rame della 
scheda a doppia faccia incisa, e deve essere 
munito di dissipatore termico e di distanziali! 
(vedi Figura 8). A causa di possibili problemi 
di spazio, e meglio collegare anche Cll e C12 
sul lato delle piste di rame della scheda. 
Accertarsi che gli involucri metallici di PI e di 
P3 facciano un buon conlatto con il piano di 
massa. 
A causa della necessity di raffreddamento, 
montare R13 ed R14 sollevate di circa 5 mm 
rispelto al piano del circuito stampato. 

A 
♦ 

5* r- 

I LED D3 e D4 devono essere montati in modo 
che possano essere spinti, completi della ghiera 
di fissaggio, dentro i fori previsti sollo i relativi 
terminali. Se usate un LED normale invece di 
uno lampeggiante, il ponticello a lato di R7 
(indicate da una resistenza disegnata con linea 
tralleggiala) dovra essere sostituito da una 
resistenza da 330 ohm. 

Taratura 

Quando entrambe le schede saranno stale 
complelate, esse potranno essere collegate 
insieme. come indicato nelle illustrazioni. I 
collegamenti dovranno essere effettuati 
mediante spezzoni di filo flessibile. lunghi 3...4 
cm. Non inserire ancora ICI.-.IC8 nei relativi 
zoccoli. 
• Collegare il trasformatore TrI alia rete e 
controllare sulle schede che siano disponibili le 
tensioni di ± 5 V. 
* Se tutto va bene. collegare Tr2 alia rete, 
portare S7 in posizione VAR e controllare se 
I'uscita del generatore pub essere regolata tra 2 
e 16 V, mediante P4. 
* Se tutto continua ad andare bene, misurare la 
tensione ai capi di C26, che dovrebbe avere un 
valore di circa 5 V. 
• Inserire poi ICl nei suo zoccolo, e controllare 
che sia presente al piedino 8 un'onda impulsiva 
rettangolare. Portare PI in posizione 0.1 e 
regolare la frequenza a 10 MHz, mediante il 
compensatore C2. Ruolare PI in posizione 1 
(CAL) e regolare la frequenza ad 1 MHz, 
mediante P2. 
• Inserire IC2...IC4 nei rispettivi zoccoli e 
misurare la frequenza al cursore di SI. Quando 
questo commutatore viene ruotato dalla 
posizione "a" alia posizione "g", la frequenza 
dovra discendere secondo passi che hanno Ira 
loro un rapporto di 10, a partire da 1 MHz (a), 
per finire ad 1 Hz (g). 
* Inserire poi ICS nei suo zoccolo e portare Si in 
posizione "h". II cursore di SI dovra ora essere 
a livello logico basso, fino a quando non viene 
premuto S2 ed allora il livello dovra essere "1". 
* Inserire poi ICS nei suo zoccolo e portare SI in 
posizione "b" ed S5 in posizione "a". 
Controllare al piedino 4 se la durata 
deU'impulso puo essere variata tra 100 ns ed I 
ps, mediante P3. Quando SI e in posizione "c" 
ed S5 in posizione "b", dovrebbe essere 
possibile variare la durata deU'impulso tra 1 ps 
e 10 ps. 
• Inserire infine IC6 ed IC7 nei loro zoccoli. 
Tutte le regolazioni dovranno ora funzionare 
come indicato sul pannello frontale. Se la 
durata deU'impulso non concorda esattamente 
eon i valori stabiliti. le cose potranno essere 
rimesse a posto variando il valore del relative 
condensatore (C4...C12). Quanto maggiore sara 
la capacila del condensatore tanto maggiore 
sara la durata deU'impulso. 

Montaggio finale 

Osservare che il montaggio finale pud essere 
eseguilo in parecchi modi diversi, ma se 
metterete in pratica i nostri suggerimenti non 
dovreste incontrare difficolta impreviste. 
Abbiamo usato un mobiletto eomposto da un 
coperchio e da un fondello di plastica, con 
pannelli frontale e posleriore in alluminio, che 
possono essere inseriti nei coperchio e nei 
fondello. 
Le sporgenze e le guide per il montaggio del 
circuito stampato vengono ricavate nei 
mobiletto. 
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Ricordare che i qualtro angoli della scheda di 
Figura 5 dovranno essere leggermenle 
smussati, con un angolo di 45 gradi. 
Questo inontaggio e illustrato nelle Figure 7 ed 
8. Proprio davanti si trova, naturalmente, il 
pannello fronlale: segue poi il primo circuito 
stampato. tra le sporgenze ed il primo gruppo 
di guide, ed infine il circuito stampato di 
Figura 5, inserito nelle guide. Accertarsi che il 
lato delle piste di rame della prima scheda non 
faccia contallo con il pannello frontale e che i 
collegamenti all'interrulore di rete siano bene 
isolati. Un'ulteriore precauzione consisle nel 
verniciare a spruzzo la parte posteriore del 
pannello frontale con un'adatta vernice 
isolante. Per evitare un corlocireuito alia spina 
di uscita del segnale sincronismo, far aderire 
un po' di nastro isolante intorno al foro nel 
circuito stampato frontale (lato piste di rame) 
previsto per questa spina. 
I due trasformatori di rete dovranno essere 
fissati nella meta inferiore del mobiletto, ed il 
portafusibili sul pannello posteriore. Un adatto 
foro dovrti essere praticato nel pannello 
posteriore, allo scopo di permettere I'entrata 
del eavo di rete. 
Poiche tulti i potenziomelri ed i commutatori 
sono montati sui circuiti stampati, tutto cio che 
resta da fare e praticare adatti fori nelle giuste 
posizioni del pannello frontale. Questi fori 
dovrebbero avere un diametro leggermente 
maggiore di quello delle ghiere filettate di 
fissaggio dei relativi componenti. II circuito 
stampato anteriore potra essere usato come 
dima. 

I componenti che devono essere montati sul 
pannello frontale stesso sono le tre prese BNC 
di ingresso e di uscita. 11 commutatore S8 fa 
parte integrale della spina della lensione 
esterna di controllo. Questo componente viene 
fatto passare attraverso il circuito stampato 
frontale e poi viene incollato ad esso medianle 
una colla a rapidissima essiccatura. 
Per garantire un'adeguata ventilazione, 
praticare un certo numero di fori sul fondello e 
sul coperchio (tra i due circuiti stampati), 
come pure sul pannello posteriore. 
Infine, far aderire al pannello frontale la 
decalcomania autoadesiva. il cui disegno e dato 
in Figura 6. h 

Figura 9. Per quanlo I'uao del 
generatore di Impulsl sia 
descdtto con maggiori 
parlicolarl In un allro articolo dl 
questo stesso numero della 
noslra rlvlsla, questa lolografla 
llluslra le possibility del 
generatore. In alto 6 vislblle 
I'onda quadra dlsponlblle 
all'usclta SYNC (TTL); sollo, 
c'i la traccla dl un segnale con 
un impulso dl breve durata, poi 
un'onda quadra (S3 In 
poslzlone SYM), ed un segnale 
con un Impulso di durata 
relallvamenle elevala. L'ultima 
traccla in (ondo e II segnale 
Inverllto rlspetlo a quello dl cui 
sopra (S4!). La detlesslone 
orlzzonlale e dl 2 ps per 
divisions, quella verticale 6 dl 5 
V per divisione. 
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In un altro articolo pubblicato su questo stesso numero descriviamo il nostro 
progetto di generatore di impulsi, fornendo tutti i particolari costruttivi. In questo 
articolo prenderemo in esame alcuni degli usi possibili di questo utile strumento e le 
diverse funzioni di un generatore di impulsi. Concentreremo naluralmente I'attenzione 
sul nostro progetto, ma i principi sono pralicamente identici anche per tutti gli altri 
apparecchi di questo genere. 

come usare 

un generatore di impulsi 

con particolare 
riferimento al 
generatore di 
impulsi di Elektor 

Figura 1. Se I'uscita del 
generatore dl impulsi i 
carlcala con 50 fi, la lorma 
degll impulsi mlgllororS, ma la 
tensione dl usclla verra 
dlmezzala. 

Figura 2. La Irequenza dl 
rlsonanza di un clrcuilo LC pud 
essere definlta con I'aiuto dl 
questo piccolo clrculto. 

II nome "generatore di impulsi" tende a dare 
I'immagine di uno strumento che sia 
principalmente (se non addirittura sempre) 
destinato ad essere usato con circuiti digilali. 
Come e logico. questo strumento e adattissimo 
a fornire tutti i tipi di forme di impulsi per i 
circuiti digitali ma, oltre a questi, devono 
essere prese in considerazione anche molte 
altre applicazioni. In questo articolo. vogliamo 
dare alcuni esempi pratici di applicazioni. 
nonche alcune osservazioni generali riguardanti 
I'uso di un generatore di impulsi, Occorre 
osservare, tuttavia, che alcuni tra gli 
argomenti trattati riguardano esclusivamente il 
progetto di Elektor. 

Impiego generale (digitale) 

L'impedenza di uscita del generatore di impulsi 
(come quella della maggior parte degli altri 
generatori) e di 50 n. Per oltenere la migliore 
forma degli impulsi, questa uscita dovra essere 
applicata ad un carico di 50 Q. Per collegare il 
generatore al circuito, dovra essere usato un 
cavo da 50 Q e la terminazione entro il circuito 
dovra essere anch'essa di 50 ii. Se non si 
seguono questi accorgimenti, c'e rischio di 
distorsione della forma d'onda per oscillazioni 
sovrapposte agli impulsi. La differenza e 
chiaramente visibile in Figura 1. La traccia 
superiore mostra come si presenta I'onda 
d'uscita se il segnale viene prelevato tramite un 

K— 
J1 IL 1N4148 
0OM-G3- 

ingresso Y 
delloscilloscopio 

O i -o 

cavo che non ha un'impedenza di 50 12: la 
traccia inferiore mostra il medesimo segnale 
alimentato tramite il giusto cavo. Nel secondo 
caso, I'ampiezza di uscita e dimezzata, ma 
questo e normale quando un carico di 50 12 e 
applicato ad un uscita di 50 12. In pratica, per la 
maggior parte delle applicazioni, la forma 
d'onda sara sufficientemente buona anche 
senza che il carico sia di 50 12. II generatore di 
impulsi verra spesso usato in combinazione con 
un oscilloscopio, cosicche sarete lenlati di usare 
i cavi deU'oscilloscopio stesso per collegare il 
generatore di impulsi al circuito. Sconsigliamo 
decisamente questa soluzione, perchf; 
l'impedenza del cavo deU'oscilloscopio e molto 
elevata. Questo fatto potrebbe causare 
problemi soprattutto nei circuiti TTL, a causa 
delle correnli relativamente "forti" che 
possono scorrere nel cavo, lanto che potrebbero 
anche non essere raggiunti i corretli livelli 
logici. La tensione di uscita del generatore di 
impulsi di Elektor pub essere predisposta a 
livello TTL. oppure commutata in un'altra 
posizione, in cui il livello di uscita e variabile 
mediante un potenziometro. Nella posizione 
TTL il livello d'uscita e naluralmente 5 V. 
Nei circuiti CMOS che funzionano a tensioni di 
uscita diverse da 5 V, I'ampiezza dell'impulso 
polra essere regolata al giusto livello mediante 
P4. osservando, per riferimento. il segnale sullo 
schermo deU'oscilloscopio. Uno speciale 
ingresso e stato previsto per adattare 
automaticamente la tensione di uscita al livello 
di alimentazione del circuito: si tratta 
dell'ingresso per il controllo della tensione di 
uscita esterna. 
Per questo ingresso potra essere costruito un 
cavo speciale. per il quale saranno necessarie 
una piccola spina (con massa centrale) ad 
un'estremila e due pinze a coceodrillo all'altra 
eslremita, queste ultime per collegarsi 
aH'alimenlazione del circuito. Se viene usato 
questo ingresso di controllo, la tensione di 
uscita risultera automaticamente uguale alia 
tensione di alimentazione, senza tener conto 
della posizione del commulatore S7. II 
generatore non dovra avere una terminazione a 
50 a ne per i circuiti CMOS ne per i TTL. in 
quanto in questo caso non ha importanza se 
I'onda presenta una piccola distorsione. 
L'uscita di sincronismo fornisce un'onda 
quadra che puo essere usata come segnale di 
trigger per un oscilloscopio, oppure per 
misurare la frequenza del segnale di uscita. Cio 
permettera di far partire nel giusto istante la 
deflessione deU'oscilloscopio, mentre l'uscita 
"reale" viene manlenuta libera di alimentare 
gli impulsi di "misura". 

Alcune applicazioni digitali 
Per i circuiti TTL e CMOS, il generatore di 
impulsi potra essere usato, tra Taltro, per le 
seguenti applicazioni: 
— Semplicemente per fornire impulsi (che 



potrebbero essere segnali di clock), Osservare 
anche la folografia pubblicata neH'articolo 
riguardante il generatore di impulsi, 
— Per fornire un singolo impulse privo di 
disturb! (portare Si in posizione MAN, S3 in 
posizione VAR, e poi premere S2 per ciascun 
impulse). La durala deU'impulso del segnale di 
uscita polra essere regolala Ira 100 ns ed I sec. 
— Rilardo del fronte di commutazione. Un 
fronte positive applicato all'ingresso di trigger 
apparira rilardato all'uscita se SI e predisposto 
su EXT, S3 su VAR ed S4U". II ritardo potra 
essere regelate mediante S5 e P3. 
Questo intervallo potra essere usato, per 
esempio. come ritardo di trigger per un 
oscilloscopio. Supponiamo di voler esaminare 
un segnale video. II trigger per il generatore di 
impulsi sara allora I'impulso di sincronismo 
verticale. L'uscita del generatore fornira il 
segnale di trigger esterno per I'oscilloscopio 
(che e predisposto appunto per Tapplicazione 
del trigger esterno). II segnale video e 
semplicemente collegato all'ingresso Y. 
Variando la durata di impulso del generatore, 
I'intera informazione video potra essere 
spostala lungo lo schermo (la base dei tempi 
delToscilloscopio potra essere, per esempio, 
regolata a 20 ps per divisione). 

Altre possibilita 

Ci sono naturalmente allri impieghi, non 
digitali, per questo generatore di impulsi: 
— Per definire la frequenza di risonanza in un 
circuito LC (vedi Figura 2). L'uscita di 
sincronismo del generatore fornisce il segnale 
di trigger esterno per I'oscilloscopio. La foto di 
Figura 3 mostra la traccia che verra 
visualizzata sullo schermo. Dato il periodo (T) 
deU'oscillazione, la frequenza di risonanza 
viene facilmente ricavata dalla formula fres = 
1/T. 
Ricordare che la capacita del puntale e 
collegata in parallelo al circuito LC e che di 
quesla deve essere tenuto conto se il valore del 
condensatore e piccolo. 
— Per definire i ritardi RC (vedi Figura 4). Se 
la tensione di ingresso e scelta in modo che il 
campo di variazione della tensione del segnale 
d'uscita corrisponda esattamente ad 8 division! 
(verticali) sullo schermo deH'oscilloscopio, la 
costante di tempo RC sara il tempo necessario 
per salire da 0 a cinque divisioni. II valore di R 
dovra essere sempre molto maggiore di 50 n. 
— Ed ora un'applicazione piuttosto 
specializzata, ma interessante: controllare la 
qualita di un alimentatore. Nell'esempio che 
diamo in Figura 5. Talimentatore da provare e 
caricato alternativamenle con 4,7 £3 e 100 £3: 
con un alimentazione di 5 V, le relative correnti 
saranno rispettivamente di 1 A e 50 mA. II 
generatore di impulsi e qui usato per fornire il 
segnale di commutazione al transistore. Potra 
essere quindi esaminata sull'oscilloscopio 
(Figura 6) la stabilita dell'impedenza di uscita. 
La traccia superiore mostra il segnale di 
pilotaggio, mentre la seconda traccia & la 
tensione ai capi del carico. La traccia inferiore 
di Figura 6 mostra come un condensatore 
eletlrolilico da 470 pF in parallelo con il carico 
sia in grado di "ripulire" l'uscita, Tutto ci6 che 
rimane e la variazione di tensione dovuta 
aH'impedenza di uscita dell'alimentatore (e dei 
fili di collegamento). L'impedenza sara percio: 
Z = AU/AI. 
Se I'alimentazione non e molto stabile, 
rimarranno visibili alcune oscillazioni ogni 
volta che viene commutato il carico. 
— II generatore fornisce. naturalmente. buoni 
impulsi con margin! rettilinei, per la prova 
degli amplificatori di potenza. Potranno essere 
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facilmente provati la stabilita 
delTamplificatore ed il tasso della velocita di 
variazione. 
Ci sono ancora molte altre applicazioni per un 
generatore di impulsi, alle quali noi non 
abbiamo accennato. Gli esempi qui dati servono 
esclusivamente a moslrare come un generatore 
di impulsi sia veramente uno strumento 
versatile. 
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Figura 3. Ecco la traccia che 
appare sull'oscilloscopio se al 
generatore e collegato il 
circuito di Figura 2. La traccia 
superiore e II segnale di 
ingresso. la traccia inferiore e 
I'oscillazlone di uscita del 
circuito LC. 

Figura 4. Ecco come possono 
essere misurale le costanli di 
tempo RC. 

Figura 5. Questo circuito 6 
usato per consentlre di 
esaminare la qualita di un 
alimentatore. Esso pud essere 
usato per caricare 
alternativamente t'allmentatore 
con 4.7 n e 100 Q. 

Figura 6. Ouando al generatore 
viene collegato II circuito dl 
Figura 5. ecco cosa appare 
sullo schermo 
deH'oscilloscopio. La traccia 
superiore mostra il segnale dl 
pilotaggio del BD 139. Al dl 
sotto di questa e'e 
rosclllogramma della tensione 
ai capi del carico; in questo 
caso, II comportamenlo ad alia 
frequenza non e molto buono. 
Collegando un condensatore 
elettrolitlco da 470 pF ai capi 
del carico la sltuazione 
migllorerd, come mostra la 
traccia inferiore. 



cancellatore 

di EPROM 

"inteiligente" 

II circuito qui descritto controlla che, durante il processo 
di cancellazione, cio6 quando la EPROM 6 sottoposta all'azione 
del raggi ullravioletti (UV), venga cancellato sino aH'ultimo bit. 
Non appena cid e avvenuto, il circuito fa in modo che 
t'irradiazione ultravioletta continui per un periodo 
sufficiente a garantire la stability a lungo termine 
del nuovi dati. In altre parole, la cancellazione 
viene eseguita soitanto per il periodo 
realmente necessario: non di piii e non 
di meno. Inoltre, il circuito indica se 
una EPROM, nuova od usata, 
e in buone condizioni di funzionamento. 

i :>5> 

<■- 

L'lntensila dl radlazlone di 
12000 per cenlimelro 
quadrate lornisce un'enetgla dl 
0,012 J per cenlimelro 
quadralo ognl secondo, In 
quanlo 1 J = 1 W per secondo. 
La dose richiesla (enetgla) 6 dl 
15 J per cenlimelro quadralo e 
percib ci vorranno 15/0,012 
second! = 1250 secondl = 20 
mlnuli e 50 second!. 

La cancellazione delle EPROM pud essere un 
argomento che genera confusione: un 
fabbricante indica un periodo di cancellazione 
di 10 minuti. un altro un tempo di un paio d'ore. 
Potreste avere I'impressione che il primo 
indichi un tempo breve per motivi commerciali, 
e che il secondo sia invece eccessivamente 
prudente. Le cose non stanno perd 
necessariamente cosi: a causa delle differenze 
dei metodi di fabbricazione e dei maleriali, ci 
sono motivi sufficient! per giustificare le 
differenze nei tempi di cancellazione indicate 
dai diversi fabbricanti. Oltre a tutto questo, il 
tempo di cancellazione dipende dall'intensita 
della radiazione, che diminuisce con I'eld ed il 
logorio della lampada ultravioletta e con la 
distanza da questa della finestra di 
cancellazione. Nel circuito mostrato in Figura 
1, il tempo di irradiazione dopo la cancellazione 
e stato fissato in tre volte il periodo necessario 
per cancellare lutti i bit. E possibile abbreviare 
il tempo di posl-cancellazione, ma consigliamo 
di leggere prima questo articolo fino alia fine. 
Puo succedere che una EPROM sia difettosa e 
di conseguenza sia impossibile la cancellazione 
totale: cio viene indicate da un LED del 
circuito. 

EPROM a gate fluttuanle 

II tipo piii comune di EPROM attualmente in 
uso e la EPROM a gate fluttuanle, nella quale 
la cella di memoria base e un semiconduttore 
ad ossido metallico che ha due elettrodi di gale 
separati da uno strato di biossido di silicio. Lo 
strato inferiore 6 inleramente circondato 
daU'ossido; si puo quindi affermare che 
"flultua" nell'ossido, e da qui deriva il nome. 
Una carica puo essere inserita nel gate 
fluttuanle applicando una tensione di circa 
20...25 V tra I'elettrodo di gate ed il drain. 

La costruzione ed ii montaggio 
dl un adatto conienitore sono 
piu ditficili di quelli del circuito 
stampato. 

mentre il materiale di substrate viene 
manlenuto ad una tensione molto inferiore. 
Alcuni eletlroni ricevono sufficiente energia per 
attraversare la barriera di potenziale del 
biossido di silicio isolante e caricare il gate 
fluttuanle. II biossido di silicio e un isolante 
lalmente buono che la carica, senza influenze 
esterne, puo essere mantenuta pralicamente 
per sempre, ma la maggior parte dei 
fabbricanti garanlisce un periodo di dieci anni. 
Le cariche possono essere eliminate esponendo 
il chip alia radiazione ultravioletta: in questo 
modo il biossido di silicio diviene 
suffieientemente conduttivo da permettere alle 
cariche accumulate di scorrere verso I'esterno. 
Come gia detto, una EPROM di buone qualita 
puo manlenere le sue cariche per molti e molti 
anni, ma questo avverra naturalmente solo se 
sara stata programmata in adatte condizioni. 
La parola "adatto" significa in questo caso una 
buona protezione dalla luce del giorno e dalla 
radiazione ultravioletta ed una temperatura 
ambiente non superiore ai 70 "C. 

Condizioni di cancellazione 

Durante la cancellazione, la finestra della 
EPROM viene esposta alia radiazione 
proveniente da una lampada ultravioletta, che 
emette una lunghezza d'onda di 0,2537 pm ad 
una distanza di 2.. 3 cm. Una tipica dose 
(energia) di radiazione ultravioletta necessaria 
con una EPROM 27xx e di 15 J per centimetre 
quadrato. L'intensita della radiazione e definita 
in pW per cenlimelro quadrato: se, tanto per 
dire, 1'energia 6 di 12000 pW per centimetro 
quadrato, il tempo di cancellazione sara di 20,8 
minuti. II tempo effettivamente necessario puo 
differire in modo sostanziale da questa cifra, 
come spiegato in precedenza; i fabbricanti di 
EPROM si preoccupano sempre di tener conto 
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Le pagine del circuit! stampati 

Lc pagine seguenli contengono le immagini speculari della 
serigrafia delle piste di rame di un cerlo numero di circuiti 
stampati. esclusi quelli a doppia faccia incisa. perche difficili da 
realizzare in casa; questi circuiti stampati sono quelli del progetli 
presentati in questo numero della noslra rivista e vi permetteranno 
di incidere le vostre basetle. 
• Per fare cio, saranno necessari: una bomboletta di un liquido 
atlo a rendere la carta semitrasparente ("ISOdraft" o simili. che 
potrete acquislare presso un negozio di arlicoli da disegno). una 
lampada a raggi ultravioletti, soluzionc di soda causlica per 

sviluppo, percloruro di 
ferro. lastre ramate 
fotosensibilizzate positive 
per circuiti stampati; 
basette positive 
fotosensibili potranno 
essere acquistate od 
aulocostruite applicando 
un sottile strato di 
fotoresist ad una normale 
lastra ramata, mediante 
una bomboletta spray 
(lacca Kontakt Chemie 
mod. Positiv 201. 

Generalore d'impulsi 84037-1 
84037-2 

Si prega di osservare che sono 
stall Inseritl qui i circuiti 
stampati del modulalore video 
ed audio UHF (84029), omessl 
nel numero scorso per 
mancanza di spazlo. 
Le pagine del circuiti stampati. 
Questo mese non ci e slato 
possibile insetire I circuit! 
stampati 84024-3 ed 84024-4 
(analizzatore in tempo reale); 
essi sono perb riprodolti 
nell'articolo. 
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Le pagine dei circuiti stampati 
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Le pagine dei circuiti stampati 

• Inumidire I'intera superfieie fotosensibilizzala del cireuito 
stampato (lato rame) con lo spray trasparente. 
• Ritagliare la serigrafia che interessa da una di quesle pagine ed 
appoggiare la parte sulla quale appare il disegno sul lato inumidito 
del cireuito stampato. Eliminare lutte le bolle d'aria premendo con 
cura sulla superfieie un tampone di carta morbida per pulizie 
domestiche. 
• II tutlo potra ora essere esposto alia luce ultravioletta. Usare una 
laslra di vetro per lenere a posto gli elementi solo in caso siano 
necessari lunghi tempi di esposizione perche, nella maggior parte 
dei casi, lo spray garantisce da solo I'adesione della carta alia 
scheda. Rieordare che le normali laslre di vetro (ma non il 
cristallo od il plexiglas) assorbono una parte della luce 
ultravioletta, cosicche il tempo di esposizione dovra essere 
leggermente aumentato. 
• II tempo di esposizione dipende dal tipo di lampada ultravioletta 
usato, dalla distanza della lampada dalla superfieie del cireuito 
stampato e dalla natura dello slrato fotosensibile. Se usate una 
lampada U.V. da 300 W ad una distanza di circa 40 cm dalla 
scheda ed una lastra protettiva di plexiglas. sara di norma 
sufficiente un tempo di esposizione di 4...8 minuti. 
• Dopo ['esposizione. staccare la maschera con il disegno delle 
piste (che potra essere nuovamente utilizzata) e lavare a fondo la 
scheda sotto acqua correnle. 
• Dopo aver sviluppalo lo strato fotosensibile immergendolo nella 
soluzione di soda (circa 9 grammi di soda caustica per ogni litro 
d'acqua), la scheda potra essere incisa in una soluzione di 
percloruro ferrico (500 grammi di FeC13 in un litro d'acqua). 
Lavare infine a fondo il cireuito stampato (e le mani!) in acqua 
correnle. 
• Eliminare la pellicola fotosensibile dalle piste di rame, mediante 
paglietta d'acciaio, e praticare i necessari fori. 
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Le pagine del circuiti stampati 

II torto di Elektor 

Temporizzatore/programmatore setlimanale 

(Ottobre 1983, pagina 10-46) 
Accade di tanto in tanto che il primo minuto del giomo 
(00.00...00.01) duri 1 minuto e 15 secondi. Se il vostro 
temporizzatore soffre di questo inconveniente, sostituite il 
condensatore da 47 pF nella posizione C9 con uno da 33 pF. 

Contatempo per nastro 

(Settembre 1984) 
Osservare che la resislenza di base nelle Figure 4a e 4b dovrebbe 
essere da 100 kQ. 
II ponte a diodi in Figura 5 e formato da diodi tipo 1N4001. 
La didascalia della Figura 5 deve essere completata come segue: 
...elementi al Ni-Cd (c). Questi elementi devono essere del tipo 

sinterizzato. II valore della resislenza di carica Rv viene calcolato 
con la formula Rv = 50/capacita degli elementi in Ah (ohm). 
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Flgura 1. Oilre airallmentalore, 
II clrcullo i lormalo da quallro 
blocchl lunzlonall: la sezlone dl 
controllo con IC1...IC3 e 
I'osclllalore N3/N4. la sezlone 
di mlaura con I conlalorl 
avantl/lndletro IC8/IC9 a gll 
otclllatorl N6 ed N7, la sezlone 
di pllolaggio con N9...N14, 
T1...T3, DI. D2 ed Re, ed inline 
la sezlone dl temporizzazlone 
della lenslone dl alimentazlone 
con IC11 e T4. 
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Elenco del componenli 

Resislenze 
Rl, H5 = 100 k 
R2.R6.R8,R10,R17 ^ 10 k 
R3 = 22 k 
R4 = 270 k 
R7.R9 = 220 k 
R1I,R12,R13 = 47 k 
R14 = 820 k 
R15 = 8k2 
R16 = 1 k 

Condensalori 
C1 = 100 p 
C2,C3 = 220 p/10 V 

eleltrolilico 
C4 = 1000 p/16 V 
elettrolitico 

C5 = 10 p/10 V elettrolitico 
C6 = 22 p/16 V elettrolitico 
C7 = 10 n 
C8 = 100 n 

Semiconduttori 
11,T2 = BC 560 
T3 = BC 550 
14 = BC 328 
Dl = LED, rosso 
D2 = LED, verde 
D4 . . . D7 = 1N4001 
IC1,IC2 = 4040 
ICS = 4068 
IC4 = 4011 
IC5 = 4093 
IC6,IC7 = 4001 
IC8,IC9 = 4516 
IC10 = 7805 
IC11 = 555 

Varie 

Trl = Irasformalore di tele, se- 
condario 8,..9 V, 500 mA 

F1 = fusibile, 500 mA 

Re = rele, 5 V. contatti c.a, 

La1 = lampada ulltaviolella 
da 6 W 

51 = commutalore rotalivo, 3vie 
- 5 posizioni 

52 = inlerrultore dl rete 

53 = pulsante con contatto di la- 
voro, azionalo dal coperchio, 
con molla di oonlrasto 

54 = pulsante con contatto di la- 
voro e molla di conlrasto 

55 - pulsante con contatto dl la- 
voro e molla di conlrasto 

Scatola 

Zoccolo percircuilointegralo. 24 
o 28 piedini 

Porlafusibile per monlaggio su 
pannello 

Circuilo slampalo tipo 84017 

dell intensila decrescente della lampada 
ultravioletta durante il periodo in cui viene 
usata. 
Occorre inollre osservare che non potrete 
semplicemente fermare la cancellazione 
quando tutti i bit saranno divenlati "1", perche 
sia la cancellazione che la successiva 
riprogrammazione dipendono dalla 
temperatura. Questo fatto non puo essere 
spiegato in breve, pertanto vi preghiamo di 
fidarvi della nostra parola. Tutti i fabbricanti 
stabiliscono di conseguenza tin tempo di posl- 
cancellazione pari a tre volte il tempo di 
cancellazione vera e propria. Un periodo di 
post-cancellazione piii breve potrebbe anche 
essere sufficiente ma, per coniare una nuova 
frase. "la prudenza e la madre della stabilita a 
lungo lermine". 

Schema elettrico 

Se ora osserviamo lo schema elettrico (Figura 
1) possiamo vedere che IC1 ed IC2 formano un 
contatore degli indirizzi. All'inizio 
dell'operazione. tutte le uscite di questi circuiti 
contatori sono a livello logieo "0" e I'indirizzo 
piu basso della EPROM viene conlrollato da 
ICS. Questo integrate e una porta NAND ad 8 
ingressi, la cui uscita viene invertila da Nl, 
cosicche la funzione complessiva del cireuito e 
una porta logica AND, Non appena tutti i dati 
sul bus dei dati della EPROM saranno a livello 
logico "1", I'uscita di Nl (piedino 3) andra 
anch'essa a livello alto. Questo segnale fara 
aprire la porta logica N2, che funziona come 
interruttore. L'impulso di uscita deH'oscillatore 
N3/N4 viene poi applicato all'ingresso di clock 
di ICl. L'uscita QO del contatore degli indirizzi 
va a livello alto ed il successive indirizzo viene 
conlrollato da ICS ed Nl. Se tutti i bit di questo 
circuito integrate sono a livello logico "1", si 
passa a controllare il successive indirizzo. E 
questo procedimento proseguira lino a quando 
verrd raggiunto un indirizzo che contenga uno o 
piii zeri logici. L'ingresso di clock del contatore 
degli indirizzi verra in questo caso disabilitato 
da N2. lino a quando questo indirizzo non 
conterra allro che livelli "1", 
Un punto da mettere in evidenza: la sequenza 
in cui gli indirizzi memorizzati vengono letli 
non avviene secondo I'ordine ascendente 
naturale dei numeri binari, in quanto cio 
richiederebbe troppi ponli non necessari sul 
circuito stampato. In ogni caso, questo 
procedimento non avrebbe significato in quanto 
se non ci sono programmi da leggere: I'ordine 
non e importanle, e solo necessario che 
vengano letti tutti gli indirizzi. 
II procedimento di eonlrollo ha termine soltanto 
quando tutti gli indirizzi della EPROM saranno 
stati letti un paio di volte, cioe quando l'uscita 
Q5 del contatore degli indirizzi andra a livello 
logico "1". 
Fortunatamente. il tempo necessario per questa 
procedura a doppia sicurezza e relativamente 
breve; quando, dopo la prima lettura degli 
indirizzi, tutti i bit saranno "I", le poche letture 
di controllo successive richiederanno soltanto 
qualche secondo. Non appena l'uscita Q5 del 
contatore degli indirizzi va ad "1". si verilicano 
quattro condizioni: 
• l'uscita Q5 viene invertita da N5 ed arresla 
I'oscillalore N3/N4; 
• l'uscita invertita Q5 disatliva I'oscillatore N7; 
• l'uscita Q5 fa partire I'oscillatore N6: 
• il contatore di controllo IC8/IC9 viene 
commutato dal conteggio in avanli al conteggio 
aU'indietro. 

Osserviamo ora piii da vicino la sezione di 
misura. I circuiti integrati CMOS 8 e 9 sono 
contatori avanti/indietro a 4 bit programmabili, 
nei quali la direzione di conteggio dipende dal 
livello al loro lerminale U/D (piedino 10). 11 
collegamento tra il piedino 7 di ICS ed il piedino 
5 di IC9 combina i due circuiti per formarejjn 
contatore a cascala. Entrambe le uscite U/D 
sono collegate al segnale invertito dell'uscita Q5 
del contatore degli indirizzi. 
A questo punto, lulto e stato commutato dal 
segnale di uscita di Q5. La porta N6 fornisce il 
segnale di clock, ed il contatore inizia a coniare 
aU'indietro, 
Poiche la frequenza di clock deU'oscillalore N6 
e uguale ad un lerzo soltanto di quella fornila 
da N7. ci vorra un tempo Ire volte maggiore 
perche il contatore raggiunga nuovamente lo 
zero. Osservare che questo fattore viene 
determinato dal valore di R4: ogni kohm 
fornisce un tempo di post-cancellazione deHT% 
rispelto al tempo di cancellazione. Di 
conseguenza. se R4 e di 10 kohm. il tempo di 
post-cancellazione sara un decimo del tempo di 
cancellazione vero e proprio. 
Tutto cio che resla e garantire che la lampada 
ultravioletta venga spenta dal rele quando il 
contatore raggiunge lo zero. Questo. pero, non e 
tanto semplice come sembra; infatti, come si fa 
a distinguere lo 0 dell'inizio del conteggio in 
avanti dallo 0 raggiunto nel conteggio 
aU'indietro? 
La soluzione a questo piccolo problema ci porta 
alia terza parte funzionale del circuilo. L'uscita 
(piedino 3) del flip flop NOR. formato da N9 ed 
N10, viene mandata a livello logico alto 
dall'interruttore di reset all'inizio della 
cancellazione. II livello logico "I" al piedino 1 
fara cambiare stato a questo componente. La 
porta NOR N12 emettera questo livello quando 
entrambi i suoi ingressi saranno a livello "0". 
Durante il conteggio in avanti, la linea U/D 
rimane a livello alto, cosicche N12 mantiene il 
suo stato. Durante il conteggio aU'indietro, 
l'uscita CO (riporto) e anch'essa a livello logico 
basso ma, quando il contatore passa da 0 a - 1. 
emette un breve impulso a livello basso. E, 
poiche la linea U/D e anch'essa a livello basso 
durante il conteggio aU'indietro, N12 fornisce 
un breve impulso a livello alto che provoca la 
commutazione del flip flop N9/N10; viene 
percio attivato il rele e la lampada ultravioletta 
viene spenta. Conlemporaneamente il livello 
basso al piedino 3 di NIC manda in conduzione il 
transistore pilota T2. in modo che si accende il 
LED D2 (verde) per indicare che la 
cancellazione e finila. II LED rosso (Dl) indica 
che la EPROM e difettosa, o che si tratta di un 
componente che ha un tempo di cancellazione 
maggiore di un'ora. II circuito di controllo per 
il transistore pilota T1 e identico a quello del 
rele od a quello di D2, tranne per il fatto che_ 
viene usata la linea U/D invece di quella U/D. 
Fin qui tutto bene. Ma poi. durante la prova del 
prototipo, abbiamo scoperto che non 
funzionava! Alcuni byte erano stati portati a 0 
(sic!) Cosi abbiamo preso un paio di EPROM 
nuove di zecca e le abbiamo controllale nel 
nostro prototipo. Quand'ecco che. guarda 
guarda, ci e sembrato di esserci imballuti in un 
nuovo modo di programmare: con la luce 
ultravioletta! Sfortunatamente, non e possibile 
controllare il processo, altrimenti avremmo 
immediatamente brevettato questo sistema. 
Possiamo garantire che questo non 6 un Pesee 
d'Aprile e che non ci si e rammollito il cervello. 
Sembra. tuttavia, che la fisica dello stato solido 
giochi degli scherzi quando la tensione della 
EPROM viene lasciata continuamente 
applicala durante la cancellazione. Non 
possiamo essere cerli se questo e dovuto alia 
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temperatura di funzionamento troppo elevata 
oppure alle capaeila interne delle EPROM, che 
sono caricate dalla tensione di alimentazione ed 
in questo modo provocano impulsi di 
programmazione: si tratla probabilmenle di 
una combinazione dei due effetti. Noi abbiamo 
comunque accertalo che 1'effetto scompare 
quando la tensione applicata alia EPROM e 
pulsante invece che conlinua. 
Questa tensione pulsante viene oltenula 
mediante un circuito di commutazione basato 
su un temporizzatore tipo 555 (ICll). II fattore 
di attivita (rapporto tra durata deH'impulso e 
periodo) e stato fissato ad 1: !00 per mezzo di 
R14 ed RI5. La durata deU'impulso e di circa 
130 ms: la spaziatura tra gli impulsi e di circa 
13 s. Nel caso di una EPROM cancellata, il 
ciclo complete di prova polra essere effettuato 
un paio di volte durante uno di questi periodi, 
perche la frequenza deH'oscillatore N3/N4 e 
sufficientemente elevata. In altre parole, il 
funzionamento del circuito nella sua totalila e 
stato leggermente prolungato ma il processo di 
cancellazione polra ora avvenire senza errori. 
Contemporaneamenle, abbiamo colto 
ropportunilei di aggiungere I'interrutlore S5. 
Quando questo e chiuso, la tensione di 
alimentazione 6 eollegata in continuila alia 
EPROM; lorneremo piu tardi su questo 
argomenlo, nel paragrafo "azionamento". 

Costruzione 

Se userete il circuito stampato mostrato in 
Figura 2, la costruzione della parte eletlronica 
di questo cancellatore non presentera troppe 
difficolta. Quando si arrivera alia costruzione 
meccanica, pero, le cose diventeranno un 
tantino piii complicate, come risulta evidente 
dal disegno pubblicato sul frontespizio di questo 
articolo (ricordate che questo disegno e stato 
pubblicato solo per seopi illustralivi!). 
L'altezza lotale della scatola dipende da diversi 
fattori: l'altezza di montaggio del circuito 
stampato. quella dello zoccolo della EPROM. e 
cosi via. In ogni caso. quando il coperchio e 
chiuso, la lampada ultravioletta dovra essere 
siluata 2...3 cm al di sopra della finestra di 
cancellazione della EPROM. Con I'eccezione di 
S3, tutti gli interrultori. i due LED ed il 
portafusibile (Fl) dovranno essere fissati alia 
parete frontale della scatola. Scegliendo 
quest'ultima, tenere a menle che. oltre a 
quanto delto sopra, essa dovra contenere anche 
il trasformatore di rete. e che dovra essere 
possibile renderla impermeabile ai raggi 
ultravioletti (che sono pericolosi per gli occhi!) 
II commutatore S3 dovra essere montalo in 
modo che chiuda il circuito quando il coperchio 
della scatola e completamente chiuso, mentre 
negli altri casi dovra essere sempre aperto. 

Figura 2. La parte eletlronica 
del cancellatore di EPROM 
potrd essere lacllmenle 
coslrulla usando II circuito 
slampalo qul mostrato. 

Larghezza d'impulso = 
durata d'impulso 
Spaziatura dell'impulso = 
periodo dl ripetlzione 
dell'impulso 
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Figura 3. Vista parziale del 
circuito slampato, che moslra 
chiaramente I collegamenti del 
commulatore di selezione delle 
EPROM SI. nonch6 le 
posizloni del commutatore per i 
diversl tlpl dl EPROM. 

a > 

m > C 7 
> 

|M|/ > S iP.OM ' * HP fc/ 
> 

y i cf„ „O5 o^ 
ii09,94i 2 3 I I I 
  

027 
EPROM 

see text 

SI: 1 = 2716.2516 
2 = 2532 
3 = 2732, 2764 
4 = 27128 
5 = 27256* 

Non appena il coperchio verra aperto anche 
leggermente, aprendo di conseguenza anche S3, 
il rele non potrd essere attivato e percio gli 
occhi saranno protetti dalla luce ultravioletta. 
Lo zoccolo della EPROM dovra essere del tipo 
a 24 o 28 piedini: la scella dipende 
naturalmente dal tipo di EPROM che userele. 
II tipo di EPROM viene selezionato mediante 
SI: come risulta dal disegno, il circuito e adatto 
per cancellare le EPROM 2516, 2532, 2716, 2732, 
2764 e 27128. Esso potra essere anche 
modificato per cancellare le EPROM tipo 27256, 
per quanto queste non si trovino con molla 
facilita: SI dovrebbe quindi essere un 
commutatore rolativo a 3 vie - 5 posizioni e la 
durala deU'impulso di ICll dovrebbe poter 
essere variata da 130 ms a 65 ms. Le posizioni 
del commutatore ed il cablaggio per le diverse 
EPROM sono moslrati in Figura 3. 
NOTA: la TMS 2716 della Texas, che necessita 
di ulteriori tension! di alimentazione, non puo 
essere cancellata senza un'altra modifica. Se 
avrete la necessita di cancellare quesla 
EPROM. o tipi analoghi, dovra essere collegalo 
un interrutlore tra il collettore e I'emetlitore di 
T3. In questo modo sara possibile effettuare la 
cancellazione come prescritto nel foglio dati 
della Texas, con Taiuto di una sveglia o di un 
eronomelro. Accertarsi, comunque. che la 
tensione di rele sia interrotta prima di aprire la 
scatola, in quanto S3 non funziona! 

Azionamento 

Inserire la EPROM nel suo zoccolo, commutare 
SI a seconda del tipo, chiudere il coperchio, 
applieare la tensione di rete con S2, premere il 
pulsante di reset S4 ed attendere lino a quando 

si accende D2 (per questo scopo, non e 
necessario star seduli vicino al cancellatore). 
Alia line, spegnere la tensione di rete. togliere 
il coperchio e togliere la EPROM dal suo 
zoccolo. Prima di rimetterla in funzione, e 
raccomandabile lasciarla raffreddare per 
almeno mezz'ora, in quanto questo 
procedimento contribuira molto alia stability a 
lungo termine dei dati. 
Se si accende Dl invece di D2, non gettale 
subito la EPROM nella spazzatura. Se e un tipo 
della Texas, ripetele la cancellazione premendo 
nuovamente il pulsante di reset: la Texas 
indica, per molti tipi. un tempo totale di 
cancellazione di 2 ore. Potrebbe percio 
succedere che. dopo un'ora soltanto, non tutti i 
bit siano passali al livello logico "1"; cio 
avverra particolarmenle se la tinestra di 
cancellazione non sara slata pulila a 
sufficienza. 
Controllare inoltre che la dislanza Ira la 
lampada ultravioletta e la EPROM sia giusta, 
che la lampada ultravioletta non sia fuori 
allineamento e che la finestra della EPROM sia 
pulila. Se tutte queste condizioni sono state 
rispeltale. e se le cose non vanno ancora a 
posto, potrele tranquillamenle butlare via la 
EPROM. 
Ollre a cancellare le EPROM usate. questo 
apparecchio puo anche essere impiegato per 
controllare quelle nuove. Inserire la EPROM 
nello zoccolo. sollevare il coperchio e di 
conseguenza aprire S3, collegare la tensione di 
rete e chiudere S5 (controllo). 
Premere poi brevemente il pulsante di reset. 
Poco dopo (anche con la 27128 ci vogliono solo 
pochi secondi) il LED D2 si accendera per 
indicare che la EPROM e vuota. Altrimenli 
sara meglio che torniate dal vostro rivenditore 
a farvi cambiare la EPROM. M 



II primo obiettivo di un microprocessore 6 di (unzionare rapidamente. Tuttavia, 
quando occorre controllare il funzionamento di un circuito (memoria, ingresso/uscita, 
eccetera), sara preferibile potersi muovere lentamente, passo dopo passo, allo scopo 
di isolare e prendere in esame situazioni sospette. Per queste operazioni sono 
disponibili, naturalmente, apparecchiature molto costose, ma il nostro simulatore 
svolge il medesimo compito. Inoltre, il nostro progetto permette, a scelta, un 
funzionamento manuale o dinamico. Un sequenziatore eroga i segnali per lo Z80, con 
le corrette relazioni temporal!, sia in modo continuo che passo-passo. 
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simulatore di CPU Z80 

I microproeessori. come il 6502 o lo Z80 sono 
spesso usati in particolari applicazioni di 
aulomazione, diverse dai computer. Queste 
applicazioni non sono adatte per la 
programmazione, nel senso lato della parola e 
sono molto limitate per quanto riguarda le 
relazioni con il mondo esterno, Iranne che in 
applicazioni molto specializzate. Due casi 
esemplari sono il computer per camera oscura 
(che impiega il 6502) e la tastiera polifonica 
digitale per sintetizzatore (che usa lo Z80). II 
funzionamento di un tale dispositive non puo 
essere controllato medianle un programma 
monitor "interattivo". in quanto il software 
ignora il mondo che lo circonda. Ecco un caso 
in cui potra essere utile il nostro simulatore di 
CPU. Esso potra essere considerato una specie 
di programma monitor cablalo, che viene usalo 
per simulare (e controllare) le operazioni che 
normalmente vengono svolte dai processore. 
Sebbene il nostro simulatore sia slato 
progettato per lo Z80. esso potra anche aiutare, 
con alcune limilazioni, gli utenti di altre CPU. 
con la programmazione delle sue linee di 
indirizzamento e dei dati. Cio vale ovviamente 
in modo particolare per il funzionamento passo- 
passo. 

Generazione dei segnali 
II circuito polarizzatore per le linee di 
indirizzamento A15,..A0, con i corrispondenti 
livelli logici, e illustralo in Figura la. Si tratta. 
in pratica. soltanto di un inverlilore, di un 
LED, di un commutatore e di una resistenza 
per ciascuna linea di indirizzamento. A1 di solto 
di questi componenti, e illustrato un circuito 
analogieo per le linee dei dati. Stavolta, i buffer 
sono bidirezionali e la direzione del 
trasferimento dei dati viene stabilita dai flip 
flop N33/N34, che e controllato da Si, 

Quando i dati sono piazzati sul bus dai 
simulatore. i LED indicano i livelli logici dei 
commutatori S-D1L3. Se, d'altronde. i dati 
vangono letti dai bus. i buffer N17...N24 sono 
bloccati, ed i livelli logici arrivano dai bus del 
sistema. Osservando eon maggiore attenzione il 
flip flop N33/N34, possiamo vedere che ad N34 
viene anche applicato il segnale RD. cosicche 
potra essere scelto il modo di "scrittura" 
soltanto quando RD e inattivo (cioe a livello 
logico "alto"). Questo ci conduce al circuito di 
Figura lb che, come certo vi attenderete,  
fornisce i segnali WR, RD, MREQ. e IOREQ. 
Questo circuito e composto da due sottogruppi: 
a sinistra ci sono i flip flop antirimbalzo che 
generano i segnali, ed a destra ci sono i circuiti 
logici che combinano i segnali statici e 
dinamici, nonche un circuito per visualizzare ed 
evitare gli errori. Osservare che c'6 una linea 
comune a tutti i flip flop e. se questa linea e a 
livello basso, impedira tutte le operazioni 
statiche. La vera uscita di ciascun flip flop e in 
questo caso alta, mentre I'uscita 
complementare e bassa. 
A destra e ripetuta, per ciascuno dei quattro 
segnali di conlrollo, la medesima combinazione 
di tre porte logiche ed un invertitore. I segnali 
forniti dai flip flop, che sono controllati 
manualmente, ed i segnali dinamici erogati in 
tempo reale dai simulatore, vengono combinati 
dalle porte AND N45...N48. Qualsiasi  
configurazione proibita, come WR ed RD, 
oppure MREQ e IOREQ, conlemporaneamente 
attivi, viene impedita dalle porte OR N49...N52. 
L'invertilore e la porla NAND segnalano 
qualsiasi errore che possa essere rilevato. I 
piedini indicati corrispondono, naturalmente, ai 
numeri sul bus di Elektor, e di cio e neeessario 
tener conto se il simulatore dovra essere usato 
eon un allro sistema. 

/iindirizzi, dati e 
segnali di controllo 
di un 
microprocessore, 
sia in modo statico 
(manuale) che 
dinamico (in tempo 
reale) 
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Cicli in tempo reale 

II circuito mostrato in Figura 2 puo funzionare 
in due modi: conlinuo e passo-passo. In 
quest'ultimo caso, produce soltanto un ciclo alia 

volta, cioe uno dei quattro cicli illustrati nelle 
Figure 3 e 4: lettura e scrittura nella memoria 
0 comunicazioni con un dispositive periferico. 
Nell'altro modo. viene prodolto il medesimo 
ciclo. ma in un flusso ininterrotto. Esiste anche 
la possibilita di inserire, durante queslo ciclo, 
un segnale WAIT. 
II generatore del ciclo viene sincronizzato dal 
multivibralore astabile basato sugli invertitori 
1 e 2, e questo segnale e anche disponibile in 
forma PHIEX. la ben nota base dei tempi dello 
Z80. 
II tipo di ciclo selezionalo viene determinate 
dall'utente, mediante i deviatori S3 ed S4, che 
sono collegati rispettivamente ai flip flop N1/N2 
ed N12/N13. II vero e prbprio sequenziatore e 
formato da IC1, IC2 e dalle porte logiche 
N3...N7, N14, N15, e dall'invertitore 5. 
II contalore BCD (IC1) e sincronizzato dal 
segnale di clock applicato al piedino 2, e le sue 
uscite vanno agli ingressi binari del 
decodificatore da BCD a decimale IC2. Almeno 
una delle uscite decimali 1...3 del 74LS42. 
collegate ad N5, e a livello logico basso durante 
il primo ciclo di conteggio (vedi il diagramma 
di Figura 5, segnali 3...5). Esse rimangono poi 
lutle alte fino all'inizio della successiva 
sequenza di conteggio. Di conseguenza, 
otteniamo un segnale di base uguale a tre 
impulsi di clock; quando questo viene inverlilo 
da N14, esso diventa MREQ, fintanto che S4 e 
in posizione "MEM". Se S4 e invece in 
posizione "I/O", il segnale diviene IOREQ. 
tramite N15. 
Risulta chiaro dalla Figura 3 che il segnale RD 
(lettura) dello Z80 ha luogo   
contemporaneamenle a MREQ ed a IOREQ, II 
segnale di base al quale abbiamo accennato un 
momento fa (uscita di N5) controlla anche la 
porta logica N3. che emette il segnale RD 
purche S3 sia nella giusta posizione. 
II segnale WR (scrittura) e leggermente piu 
complesso degli altri. In realta. se WR coincide 
con IOREQ. appare un ciclio di clock dopo 
MREQ. Di conseguenza, per generare questo 
segnale e necessario un particolare schema 
logico. Per mandare a livello logico basso 
I'uscita di N4, il commutalore S3 deve essere 
nella sua posizione di destra (per dare un 
livello alto al piedino 9 di N4) ed anche I'uscita 
di N6 deve essere alta. Come dimostra il 
diagramma dei tempi, da una parte cio avviene 
soltanto quando IOREQ e attivo (WR coincide 
con IOREQ) e dall'altra parte quando MREQ e 
attivo, ma soltanto durante gli ultimi due cicli 
di clock; I'uscita 1 di IC2 e applicata ad N7 
dopo aver subito un'inversione da parte di IS. 
cosicche viene eliminalo il primo ciclo di clock. 
La combinazione delle porte logiche N8...N10 
viene usata per generare un segnale WAIT 
(atlesa). Cio avviene se viene fermato il 
conteggio di IC1 portando a livello basso il suo 
piedino 7 (PE) durante il ciclo di lettura o di 
scrittura. 
L'altro ingresso di attivazione di ICl (TE - 
piedino 10) viene mantenuto a livello alto, 
tramite R5. fintanto che S2 non e nella posizione 
passo-passo. Se pero questo fosse il caso, TE 
verrebbe controllato dall'uscita 9 (piedino II) di 
IC2. In altre parole, ogni volta che ICl conta il 
decimo impulse va subito a livello basso 
I'uscita 9 di 1C2 e cio fa arrestare il conteggio 
di ICl. Una pressione su SI azzera ICl e fa 
ripartire il conteggio. E cosi che possiamo 
generare un ciclo alia volta senza influenzare le 
relazioni di tempo tra i segnali. La durata della 
pressione su SI ha poca importanza fintanto che 
non viene usata I'uscita 0 di 1C2. 
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Perche simulare? 
Un simulalore e un dispositivo che permette di 
rappresentare artificialmente una funzione 
reale. Nel nostro caso si iratta di un sosliluto 
della CPU (che dovra di conseguenza essere 

smontata dal cireuito), della quale riproduce, 
come abbiamo gia visto, lutti i segnali. II 
dispositivo deve essere semplicemente 
collegato al bus del sislema, dal quale dovranno 
essere prelevate anche le tensioni di 

Flgura 1b. Nel modo manuale, 
II commutatore S6 deve essere 
aperto, altrlmentl II (Up flop 
verra bloccato. Se desiderate 
usare II clrcuilo escluslvamente 
In questo modo, potranno 
essere Iralasciale le porle 
loglche N45...N48. In questo 
caso dovrele tare a meno del 
lunzionamento in modo 
dlnamlco. ottenuto con I'aiulo 
del circufto di Flgura 2. 
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per commulare tra accesso alia 
memorla od alle perlferlche e 
tra leltura e scrltlura (N1...N4. 
N12...N15). 
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Figura 3. II dlagramma del 
tempi, per I cicll dl lettura e 
scrltlura In memorla, mostra un 
rllardo tra i segnall MREQ e 
WR, e quesla condlzione 6 
simulate mediante una 
partlcolare comblnazlone dl 
elemenll logic!. 

Figura 4. I cicll di leltura e 
scrltlura verso le perlferlche, 
qul rappresenlatl 
slmultaneamente, non possono 
apparlte Inaieme nello Z80 e 
nemmeno net simulatore, che 
tespinge le conllgurazlonl 
proibile sla nel modo slalico 
che in quello dlnamlco. 

Figura 5. II funzlonamento del 
sequenzlatore risulla tacllmente 
comprenslbile osservando 
questo dlagramma dl 
tamporizzazione. L'uscita 0 dl 
IC2 non vlene usata, per 
evltare che la durata della 
pressione su S1 possa 
Intluenzare quella del ciclo di 
conleggio. 
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alimenta7.ione. Se non fosse disponibile un bus, 
tutti i segnali dovranno essere cablati ad uno 
zoccolo per c.i. con contatti "wire wrap", che 
dovra a sua volta essere inserito nello zoccolo 
effettivamente destinato al c.i. della CPU, II 
risultato e che, con questo simulatore al posto 
del processore. sara possibile controllare 
facilmente il funzionamento di circuiti piuttosto 
complicati (come la tastiera polifonica), con 
semplici apparecchi di misura che sarebbe 
impossibile usare in cireostanze diverse 
(puntale logico, tester, oscilloscopio a semplice 
o doppia traccia. eccetera). fi impossibile 
stabilire un protocollo universale di prova, in 
quanto questo dipendera complelamene dal lipo 
del circuito e dalla prova che dovra essere 
fatta. Tutlavia. poiche il simulatore possiede 
abbastanza "inlelligenza" da impedire le 
configurazioni proibile, non e'e pericolo che 
insorgano problemi di questo genere. 
Anche se finora abbiamo evitato qualsiasi 
accenno all'impiego del simulatore per la 
ricerca degli errori nei sistemi a processori 
diversi dai microcomputer, questo simulatore 
e. in realta. perfettamente adatto a controllare 
anche schede di memoria, schede VDU, 
eccetera. h 
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II metronomo presentato nel nostro numero di marzo 1984 (pagina 3-42) pud essere 
programmato in modo da emettere due treni di impulsi simultanei, ciascuno formato 
da otto battute. Se trovate che tutto cio e inadeguaio alle vostre necessity, vi 
presentiamo questa estensione, che vi permettera di ottenere un treno d'impulsi da 
16 battute. Vi diremo inoltre come e possibile temporizzare contemporaneamente due 
o piii strumenti. 

estensione del metronomo 

varianti del tic-tac 

II primo requisito e soddisfatlo da un piccolo 
circuito logico con il quale puo essere 
"esplorata" alternativamente la situazione di 
tutti e sedici gli interruttori (Sla...S8a ed 
Slb...S8b). Questo circuito 6 composlo da IC6 ed 
IC7, Un flip flop integrate in IC6 ha il suo 
ingresso di clock (piedino 3) collegato all'uscita 
di "riporto" (piedino 12) di IC1. Poiche sul 
circuito stampato del metronomo non e stato 
previsto questo collegamento, esso dovra essere 
eseguito mediante un corlo spezzone di filo 
condutlore. II flip flop fa si che I'uscita Q passi 
a livellojpgico "1" dopo i primi otto passi e che 
I'uscita Q lo faccia dopo i successivi otto passi. 
Lo stato dell'uscita (piedini 1 e 2) di IC6 viene 
comunicato rispetlivamente al piedino 5 della 
porta NAND N10 ed al piedino 1 della porta 
NAND N9. I seeondi ingressi di queste porte 
sono collegati rispetlivamente ai terminali Q ed 
S sul circuito stampato del metronomo. 
Quando il piedino 2 di IC6 e a livello alto, la 
porta N9 trasferisce I'informazione di uscita 
della porta N2: quando il piedino 1 e alto, 
I'uscita di N4 diviene disponibile al piedino 4 
della porta N10. E cosi, non importa se ad 
avere il livello basso sia Q o Q, e'e sempre un 
livello logico "1" ad uno degli ingressi della 
porta NAND Nil. Poiche i due ingressi di 
questa porta non possono mai essere 
simultaneamente bassi. il nostro circuito logico 
genera per 16 volte in successione un "tie" 
preventivamente programmato. 
I sedici "tic" sono usati per pilotare un filtro: 
senza Nil, il suono d'uscita durante i primi otto 
"tic" sarebbe diverse da queilo prodotto 
durante i successivi otto "tic". Cio significa che 
I'uscita di Nil e collegata al terminale T 
oppure al terminale R sul circuito stampato del 
metronomo. 
NON D1MENTICARE DI TOGL1ERE IL 
PONTICELLO TRA S e T E QUELLO TRA Q 
ed R! 

Piii "lie" e "lac" 

II metronomo originale e destinato a pilotare 
uno o due strumenti. E possibile ampliare il 
circuito "verso il basso" aggiungendo altri 
circuiti stampati per metronomo, nei quali sono 
stati omessi IC1 ed i relativi componenti. 1 
commutatori sono percio controllati dai segnali 
d'ingresso provenienti dalle linee di dati 
Q0...Q7. Questi circuiti stampati addizionali 
possono anche essere provvisti dell'estensione 
per 16 battute. In questo caso, viene omesso il 
filtro e la scheda, completa di estensione, va 
collegata al filtro passa-banda che avanza (IC4 
od ICS) sulla scheda del metronomo originale. 
Tulte le volte viene mantenuta la funzione del 
commutatorc S9 (scelta dei conlrassegni di 
tempo). 
Come gia detto neU'artieolo di marzo. I'allezza 
ed il timbro dei suoni percussivi possono essere 
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modificali in modo da corrispondere alle 
esigenze individuali. £ anche piu interessante 
collegare I'uscita all'ingresso di trigger di un 
sintetizzatore, invece che ad un filtro: le 
sfumature sonore possibili saranno cosi 
pressoche illimitate. 

Bibliografia: 

Inlerfaccia per strumento a percussione 
Elektor n. 46, marzo 1983, Pagina 3-56. 

Flgura 1. Questo semplice 
circuito dl estensione permette 
dl produrre 16 battute Invece 
delle due volte 8 permesse nel 
metronomo originate. 
Collegando Ira loro piii schede 
per metronomo, potrebbe 
rlvelarsi necessarlo polenzlare 
I'alimenlalore. 
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Lo scorso mese abbiamo dato inizio alia decrizione di questo progetto di analizzalore 
in tempo reale, descrivendo i circuili stampati deH'amplificatore d'ingresso e del filtri. 
Questo mese presentiamo una coppia di schede piii grandi: la scheda base, che 
serve da scheda madre per tutte le altre, e la scheda del display, che contiene la 
sezione visualizzatrice completa (LED piii circuit! elettronici). Con queste due schede, 
I'analizzatore e praticamenle completo, tranne per una o due rifiniture. 

analizzatore in tempo reale 

parte seconda 

scheda base e 
scheda del display 

Le due sezioni del circuito che descriveremo in 
questo articolo non hanno solo grandi 
dimensioni fisiche, ma sono anche molto 
importanti entro il concetto globale 
dell'analizzatore in tempo reale. Poiche una 
gran parte dell'articolo pubblicato il mese 
precedente e slata dedicata a descrivere la 
configurazione del progetto, questa volta ne 
faremo a meno, e ci limiteremo esclusivamente 
agli aspetti tecnici delle due schede. 

La scheda base 

Una volta tanto. sara probabilmenle piu facile 
comprendere questo circuito osservando 
dapprima la serigrafia delle piste di rame, per 
poi prendere in esame il circuito da montare. 
La scheda e illustrata in Figura 3. ma non in 
grandezza naturale, perche le sue dimensioni 
reali sono leggermente maggiori di quelle di 
una pagina della nostra rivista. Questa scheda 
serve da "scheda madre" per le altre sette, e 
contiene un'alimentazione separata per i 
dispositivi di visualizzazione ed i trenta 
reltificatori attivi dei filtri. 
Lo schema elettrico non moslra molto, e per 
questo c'e un valido motive: poiche la scheda 
contiene trenta reltificatori attivi identici, 
sarebbe una complicazione non necessaria 
indicare piii di uno di questi e I'alimentatore. 

Ciascun rettificatore e costruito intorno ad un 
amplificatore operazionale con un diodo inserito 
nel suo circuito di retroazione. Questa 
combinazione si comporla come un "diodo 
ideale", che non ha lensione di soglia. Questo 
"diodo" raddrizza ad una semionda il segnale 
del filtro. La retroazione verso I'amplificatore 
operazionale viaggia tramite il cursore di PI. in 
modo da permettere di regolare il guadagno. 
La relazione tra PI ed R2 e stata scelta in modo 
che il campo nel quale e possibile effettuare il 
controllo sia di circa 10 dB. Alcuni elementi 
regolabili sono necessari per compensare le 
differenze di tensione tra i filtri, dovule alle 
tolleranze dei componenti ed alia larghezza di 
banda ad anello aperto deU'amplificatore 
operazionale usato. 
II rettificatore attivo e seguito da una 
resislenza e da un condensalore elettrolilico. 
Questo condensalore, che viene caricato 
tramite R1 e scaricalo tramite Rl, PI ed R2, 
forma una "memoria" che permette al 
rettificatore di mantenere visualizzata la 
tensione misurata per un breve intervallo (il 
ciclo di carica e breve ed il ciclo di scarica e 
lungo). II tempo di carica viene adegualo alia 
frequenza centrale di ciascun filtro. e cio 
significa che la resislenza di carica ha un 
valore diverso in ciascun rettificatore (per il 
primo rettificatore e Rl). La numerazione dei 
componenti per lutti i reltificatori e data nella 
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tabella di Figura 1. La resistenza di scarica (PI 
+ R2) e la stessa per tutti i rettificatori. Poiche 
la resistenza di carica e collegata in serie a PI 
ed R2 durante la scarica. il tempo di scarica e 
leggermente maggiore per i fillri piii bassi 
rispetlo a quelli piu alti. 
Con i valori indicati dei componenti, il tempo di 
scarica ha un valore di compromesso tra le 
misure dei valori di picco e medio. Cio e stalo 
fatto intenzionalmente allo scopo di permettere 
all'analizzatore di misurare sia i segnali 
musicali che quelli di rumore. La lettura 
fornisce approssimativamente il valore di picco 
di un segnale musicale, mentre se viene usato 
un rumore rosa. verra visualizzato il valore 
medio della tensione misurala, in modo da 
evilare che il display saltelli in continuita. 
II tempo di carica puo anche essere modificato 
per adeguarsi a particolari necessita. Se 

a'lLo 100k.. 4148 laoo 

500* •iw 

& T- 

f- 
L 

B20— 
C30— 
040— 
E50- 
t60— 
G7P— 
mp— 

B10X>— 
cnf^— 
OW0— 
E130— 
F14P— 
G150— 
H16/3— 

rA170— 
B18£j— 
C19£»— 
D20£^— 
E21f*— 
F220—' 
G23&— 

Al 01 Rl PI R2 Cl 
A2 D2 R3 P2 R4 C2 —02 
A3 03 R5 P3 R6 C3 —03 
A4 D4 R7 P4 R8 C4 
AS OS R9 PS RIO C5 —05 
A6 06 Rl 1 P6 R12 C6 —06 
A7 07 R13 P7 014 C7 —07 
AS 08 R1S pa 016 C8 —08 
AS 09 R17 P9 018 C9 —09 
A10 010 fll9 P10 020 CIO -010 
All on R2I P11 022 cn —011 
A12 012 R23 P12 024 C12 —012 
A13 013 R25 P13 026 C13 -013 
A14 014 R27 P14 028 C14 —014 
A15 OIS R29 PIS 030 CIS —015 
A16 D16 H31 P16 032 C16 —016 
A17 017 033 P17 034 C17 —017 
A18 018 R3S P18 036 CI8 —018 
A19 019 R37 P19 038 C19 —019 
A20 020 R39 P20 040 C20 —O 20 
A21 021 R41 P21 042 C21 —021 
A22 022 R43 P22 044 C22 -022 
A23 023 R45 P23 046 C23 —023 
A24 024 R47 P24 048 C24 —024 
A25 025 R49 P25 R50 C2S —025 
A26 026 RSI P26 052 C26 —C26 
A27 027 R53 P27 054 CZ7 -027 
A28 028 RS5 P28 056 C28 —028 
A29 029 R57 P29 058 C29 -029 
A 30 030 H59 P30 060 C30 

<.f3O0- v.: " V' 
A3M 

£ cao 
■030 

10-53 
analiz^alore in tempo reale 
elekior ottobre 1984 

Figura 1. Schema dei 
rettificatori e dell'allmenlatore, 
che sono montati sulla scheda 
base. La numerazione dei 
componenti del trenta 
rettificatori 6 data nelia tabeila. 
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I'analizzatore in tempo reale dovesse essere 
usato esclusivamente per esaminare segnali 
audio, i rcttificatori potranno essere convertiti 
in misuratori di picco. riducendo di un fattore 
10 il valore delle resislenze con numero dispari 
(resistenze di carica) R1...R59. Per applicazioni 
riservate esclusivamente al rumore, la lettura 
pud essere resa leggermente piu "stretta" 
dando a lutte le resistenze con il numero 
dispari valori tra 220 e 470 kn. 
In questo caso, I'alimentazione e identica a 
quella delta scheda d'ingresso, tranne per il 
fatlo die i regolatori usati sono del tipo ad 8 V e 
la tensione fornita dal trasformatore e di 10 V 
c.a. E necessario tener presenle die questo 
alimenlalore non e necessario se I'analizzatore 
in tempo reale dovra essere usato con il display 
video die verra pubblicalo (sperabilmente) il 
mese venture. II display a LED sara in questo 
caso (ovviamente) superfluo. II modo in cui le 
diverse schede sono combinate tra loro e 
mostrato in Figura 5. Questa immagine 
richiede alcune spiegazioni, ma alfronteremo 
I'argomento a tempo debito. 

11 display a LED 
Se confrontalo con la scheda base, il circuito 
della sezione display sembra molto denso di 
componenli. Cid non pud causare sorpresa. 
considerando die sono necessarie 30 colonne di 
LED per visualizzare le tensioni d'uscita di tutti 
i 30 filtri. La parte piii ovvia di questo circuito e 
la matrice a LED da 11 x 30. NeH'arlicolo del 
mese scorso. abbiamo spiegato il motive per 
cui abbiamo usato tutti quesli LED ed, in 
pratica, sia le dimensioni die il prezzo di questo 
display "a componenli discreti" sembrano 
essere abbastanza ragionevoli. 
Un circuito multiplex piuttosto esteso e 
necessario per commutare tutti questi LED. 
Dapprima abbiamo i multiplex di riga, da 16 ad 
1 (IC1 ed IC2). che sono collegati "in serie". 
cosicche lutte le trenta uscite dei rettificatori 
sono collegate in successione, per effettuare la 
visualizzazione. 
Ciascun circuito multiplex ha un'uscila 
inutilizzata ed entrambi sono sincronizzati dal 
segnale proveniente da ICS. Questo 
contatore/oseillatore fornisce i segnali di 
conlrollo A. B, C. D ed E negate (altivazione) 
per gli ingressi di selezione dei canali. II 
segnale E negato deslinato ad ICl viene 
invertito dalla porta EXOR N12. cosicche viene 
altivato solo uno dei due circuit! multiplex alia 
volta. I componenli di lemporizzazione collegati 
ad ICS (R53, R54 e C4) garanliseono che 
ciascun canale dei circuiti multiplex sia 
altivato per 0.2 ms. 
Le colonne dei LED sono multiplate tramite i 
decodificatori da 1 a 16 linee ICS ed IC4. Gli 
ingressi di indirizzamento AO...A3 e gli ingressi 
di altivazione E negato di entrambi i circuiti 
inlegrati sono collegati alle uscite Q3...Q7 del 
4060 (E negato di ICS arriva tramite N12). II 
funzionamento di questo circuito dovrebbe ora 
essere abbastanza chiaro. Qualunque sia il 
parlicolare filtro selezionato con i multiplex, la 
colonna di LED corrispondente a questo liltro 
viene attivata niandando a livello basso 
I'appropriata uscila (Q0...Q14). I circuiti 
multiplex ed i decodificatori mantengono di 
conseguenza sincronizzati i trenta filtri e le 
colonne dei LED. 
Poiche le colonne di LED che devono essere 
multiplate sono tante, la corrente di picco che 
passa in ciascun LED e molto elevata: circa 
300 mA! La corrente media di un LED e di 
circa 10 mA, Usando un tipo adalto di LED e 
mantenendo alta la frequenza di multiplex, d 

possibile mantenere alta la corrente senza 
peggiorare la durata dei LED. A causa della 
corrente elevata. le uscite dei decodificatori 
sono applicate a circuiti Darlington (T12...T41). 
e la corrente effettiva viene definita dal valore 
delle resistenze R23...R52. 
Come abbiamo gia suggerito, il tipo dei LED 
usati e molto importante, e ci sono 
relativamente pochi componenli di questo 
genere che possono lasciar passare correnti di 
picco tanto elevate. Per la maggior parte sono 
normal) LED rossi; non possono essere usati 
altri colori, ed anche i LED ad alto rendimento 
sono esclusi, in quanto la massima corrente 
ammessa per questi componenli e di 50. ..100 
mA. cioe troppo bassa. La morale della favola e 
che occorre cercare dei LED che abbiano una 
corrente di picco di 1 A. 
Le uscite dei multiplex, che sono collegate tra 
loro, sono seguile da un circuito comparatore 
costruito con A1...A12. Gli ingressi invertenti 
degli amplificalori operazionali sono collegati 
ad un partitore di tensione molto precise 
(R2...R14). Questo partitore e alimentalo da 
una tensione di riferimento di 5 V proveniente 
dal regolatore di tensione 1C9. Gli ingressi non 
invertenti degli amplificalori operazionali sono 
tutti collegati alle uscite dei multiplex. Se il 
segnale d'ingresso (quello che deve essere 
misurato), applicato all'ingresso non invertente 
avra un livello maggiore della tensione 
applicata all'ingresso invertente. I'uscita 
dell'amplificatore operazionale andra a livello 
alto. I valori dei componenli il partitore di 
tensione sono stati scelti in modo che il 
confronto avvenga secondo gradini di 1 dB, 
mentre una tensione di 0.5 V viene presa come 
livello inlerno di 0 dB. Le file di LED sono 
pilotate dagli amplificalori operazionali tramite 
le EXOR ML..Nil ed i Darlington TL..T11. Le 
EXOR garanliseono che soltanto un LED per 
colonna si accenda in un determinato istante, 
con 1'intenzione di mantenere la corrente 
assorbita entro limiti ragionevoli. Se i segnali 
inviati al display sono al di fuori della sua 
portata, si accendera uno dei due LED 
ausiliari, II Darlington T42 accende il LED DI 
se il segnale e maggiore del limite superiore del 
display, mentre D3 si accende, tramite T43. se 
il segnale e minore del limite inferiore del 



10-56 
anatizTialore in tempo reale 
elektor oltobre 1984 

Flgura 3. Qul i lllustrata la 
scheda base ma, per le sue 
grand! dimension!, non i 
posslblle raffigurarla in 
grandezza nalurale. 
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display, o se non c'e segnale applicato. Un 
condensatore ed un diodo sono compresi in 
entrambi i cast, allo scopo di mantenere accesi 
i LED per un tempo sufficiente a renderli 
visibili. 
La risoluzione del display pud essere portata ad 
un grado meno preciso mediante SI. Azionando 
questo commutatore viene collegata una 
resistenza extra in parallelo alle resistenze 
superiore ed inferiore della catena del 
partitore. La portata sara quindi da + 3 a 20 
dB invece che tra + 2 e - 8 dB. Leggendo il 
display, e imporlante rammentare che i LED si 
accendono per indicare che il livello della 
tensione d'ingresso e compreso entro un certo 

intervallo, e non che la tensione e superiore al 
valore nominale rappresentato dal LED. Se. 
per esempio, si accende il LED dei - 2 dB. cio 
significa che la tensione d'ingresso e compresa 
Ira - 2,5 e - 1,5 dB. Nell'altra posizione del 
commutatore, il LED dei - 7 dB indica il 
eampo compreso tra - 6 e - 8 dB, 

Costruzione 
II montaggio di questi due circuili stampati e 
mollo semplice. La scheda base, come abbiamo 
gia detto, contiene la sezione di alimenlazione 
ed i trenta rettificatori. 1 due regolalori di 
tensione devono essere montati su un 
dissipatore lermico. Gli spinotli per 
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collegamenti esterni dovranno essere 
inseriti dove dovranno essere montate le altre 
schede (ecceltuata la scheda del display). II 
cursore di ciascun potenziometro dovra ora 
essere ruotato lino al finecorsa, dal lato dei 
diodi. Tulti i componenti. falta eccezione per i 
LED e le resistenze R23...R52. possono essere 
saldati al loro posto senza ulteriore fatica. Solo 
al termine di tutle queste operazioni. potranno 
essere monlati i LED. Questi dovranno essere 
montati una fila (30 LED) alia volta. Sara 
opporluno fare altenzione ad allineare 
correttamente i LED, in modo che il risultto 
finale possa essere qualcosa di cui andar fieri. 
Saldare infine le resistenze R23...R52, sul lalo 

opposto della scheda. Ciascuna resistenza dovra 
essere saldata in posizione verticale e sara 
collegata al piedino dell ultimo LED della fila. 
£ slato anche previsto il montaggio sulla 
scheda del commutatore di portata. ma cio 
sara possibile solo se questo commutatore ha 
una levetta di azionamento piuttosto lunga; in 
caso diverso, e meglio montare il commutatore 
direttamente sul pannello frontale. 

Assiemaggio e collaudo 
Le posizioni e gli orientamenli delle diverse 
schede, relativamente alia scheda di base, sono 
indicali in Figura 5. Se fino a questo momento 
avrete fatlo attenzione, i punti di connessione 

Elenco del componenll.' 

scheda base 184024-4) 
Resistenze: 
R1 
R3 
R5 
R7 ^ 
R9 
R11 
R13 
R15 
R17 
R19 
R21 
R23 
R25 
R27 
R29 
R31 
R33 
R35 
R37 
R39 
R41 
R43 
R45 
R47 
R4g 
R51 
R53 
R55 
R57 
R59 

100 k 
68 k 
56 k 
47 k 
39 k 

27 k 
22 k 
18 k 
15 k 
12 k 
10 k 
6k8 
5k6 
4k7 
3k9 
2k7 
2k2 
1k8 
lk5 
lk2 
1 k 
680 Q 
560 Q 
470 Q 
390 S 
270 Q 
220 Q 

: 180 Q 
■ 150 S 
: 120 C 

R2, R4, R6, etc R60 
= 30 « 220 k 

PI . . P30 + 500 k trimmer 

Condensatori: 
C1 . . . C30 = 4|j7/10 V 
tantalio 

C31 . . . C38. C41, C42 = 
100 n 

C39, C40 - 2200^/25 V 
C43 = 100|i/25 V 

Semicondutlori: 
DI . . D30 = 1N4148 
D31 . . . D34 = 1N4001 
IC1 , . . ICS = TL084 
IC9 = 7808 
IC10 = 7908 

Varie: 

2 dissipatori lermlci per IC9 
ed IC10. 10oC/W 
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Elenco del componenll: 

Scheda del display (84024-3) 

Resislenze: 
R1 = 64k9 1% 
R2 = 34k8 1% 
R3 = 576 Q 1% 
R4 = 523 Q 1% 
R5 = 464 Q 1% 
R6 = 412 Q 1% 
R7 = 365 Q 1 % 
R8 = 324 S 1% 
R9 - 287 Q 1 % 
RIO = 261 Q 1% 
RI1 = 232 Q 1% 
R12 = 205 Q 1% 
R13 = 182 Q 1% 
R14 = 1k5 1% 
R15 = 215 S 1% 
R16. R17, R20 = 1 M 
R18, R21 = 10 M 
R19. R22 = 560 8 
R23 . . R52 = 33 B 
R53 = 270 k 
R54 = 27 k 

Condensalori: 
C1, 05 . . . C8 = 100 n 
C2, C3 = 22 n 
C4 = 330 p 

Semicondultori: 
Dl, D3 = LED, 3 mm rosso 
D2. D4 = 1IM4148 
330 LED non numeral!, rossi 
da 3 mm (per esempio COY 
85NB|* 
11 . . , Til. T42 = BC517 
T12 . . . T41, T43 = BC516 
IC1, IC2 = 4067B 
103, 104 = 4515B 
IC5 = 4060B 
IC6 . - . ICS = 4070B 
IC9 = 78L05 
IC10 . , , 1012 = TL084 

Varie: 
SI a. Sib = doppio devialore 

* Vedi testo 

Flgura 4. La scheda del display 
i a doppla laccla Inclsa, con 
lorl metallizzatl. L'aspelto 
deHnltlvo sari mollo mlglloralo 
alllneando bene tulli i LED. Le 
resislenze R23...fl52 devono 
essere monlale sul lalo della 
scheda opposlo a quello del 
componenll, con uno del 
termlnali dl clascuna reslslenza 
dfretlamente saldato alia 
relallva colonna dl LED, Per 
questl componenll non sono 
prevlstl for! sul clrcuilo 
slampalo, In quanto lo spazlo 
sulla scheda. qui rafligurata in 
scala rldotla, i llmllalo. 
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della scheda del rumore rosa. della scheda 
d'ingresso e delle schede del filtri dovrebbero 
essere provvisti di spinotti. Analogamente. 
anche i punti di connessione di lutte le altre 
schede dovranno essere provvisti di spinotti a 
saldare. La scheda d'ingresso dovra essere 
collegata per prima alia scheda di base, con il 
lato componenti rivolto verso I'alimentatore 

sulla scheda madre. Allo scopo, sara sufficiente 
saldare tra loro gli spinotti "veropin". 
Potranno ora essere effettuate le connessioni al 
trasformatore; due linee a 15 V c.a. e la massa 
andranno alia scheda d'ingresso e due linee a 10 
V c.a. ed una di massa dovranno essere 
collegate alia scheda base. Potranno ora essere 
controllate le tensioni di alimentazione. Quando 
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lato componenli 84024-2-5 

sara stata applicala la tensione di rete, 
dovranno essere misurati + e - 12 V nei punti + 
e della scheda d'ingresso. Le connessioni di 
alimentazione per la scheda del display devono 
avere tensioni di + e - 8 V rispetto al punto a 0 
V sulla scheda base. 
Se finora tutto e andato bene. ralimentazione 
potra essere staccata e potremo continuare 
montando le schede dei fillri. Quesle dovranno 
essere gih numerate, con i filtri piii bassi sulla 
scheda 1 e quelli piii alti sulla scheda IV. 
Osservare che il lato componenli delle schede I 
e III e rivollo verso la scheda d'ingresso, 
mentre il lato rame delle schede II e IV e 
rivolto verso questa scheda. 
Per finire, dovra essere collegata la scheda del 
display. Sarebbe una buona idea effettuare 
questo collegamento mediante un cavo di 
sufficiente lunghezza (e, possibilmente. un 
connettore), per facilitare I'accesso alia parte 
posleriore del display. Ci sarete probabilmenle 
grati per questo piu tardi. Ricordate che sul 
lato sinistro della scheda ci sono due 
collegamenti di alimentazione. 
L'analizzatore e ora terminate. Iranne per un 
"extra", cioe il generatore di rumore rosa. per 
cui ora possiamo "accendere" e vederese 
funziona. I due commutatori ed il 
potenziometro devono essere collegati alia 
scheda d'ingresso. Portare SI in posizione 
"line" ed S2 in posizione + 10 dBm. poi si potra 
accendere ralimentazione. Se l intero circuilo 
funziona, dovra accendersi un gran numero di 

LED. e la zona accesa dovra scendere 
lentamente verso il lato inferiore del display. 
Collegando un generatore di onde sinusoidali 
all'ingresso di linea ed esplorando la banda di 
frequenza. sara possibile controllare il 
funzionamento di tulti i LED. Scegliere 
successivamente un'appropriata frequenza per 
ciascun filtro e variare la tensione d'ingresso 
per controllare che tulti i LED si accendano. 
Potranno ora essere regolati i rettificatori, 
applicando semplicemente all'ingresso un 
segnale c.a, da 0,775 Veff (S2 in posizione 0 
dBm). con frequenza corrisponente a quella 
centrale di un filtro, regolando poi il relativo 
retlificatore in modo che si accenda il LED dei 
0 dB. Non lutti potranno meltere le mani su un 
generatore di segnali sinusoidali, per cui 
rimandiamo al mese venture questo argomento 
della messa a punto. Allora avremo a 
disposizione il generatore di rumore rosa e 
potremo descrivere in tutti i particolari la 
taratura. 
La cosa importante e che ora l'analizzatore 
funziona. Per verificare questo falto, potrete 
applicare all'ingresso un segnale musicale, 
proveniente per esempio da una radio, 
osservando poi 1'aspetto che prende il display. 
Anche se I'indicazione non sara ancora precisa, 
potrete avere una buona idea delle frequenze 
contenute nei diversi segnali audio. Tuttavia, 
per poler adattare lo strumento a misure piii 
serie, dovrete aver pazienza ancora per un 
mese. H 



alimentatore in c.a. 

corrente alternata 
con protezione 
incorporata 

Tanto per cambiare, questo non e un alimentatore che fornisce tension! c.c., ma 
tension! c.a. La piu importante caratteristica di questo circuito e la limitazione 
variabile della corrente. Se la corrente supera un valore prefissato, viene 
immediatamente interrotta I'erogazione. Ouesta particolaritd trasforma il circuito in un 
utilissimo accessorio per provare circuit! di nuova costruzione o riparati. Esso e stato 
progettato per ridurre le manifestazioni d'ansia che spesso si manifestano al 
momento di dare corrente ad un nuovo circuito. 

Questo circuito e stato in realta progettato 
perche desideravamo averlo per noi. Spesso 
succede, quando si prova un nuovo circuito, che 
non tutto funziona esattamente come dovrebbe. 
II risultato si manifesta con frequenti 
soslituzioni di fusibili bruciati, sempre 
supponendo di averne disponibili del giusto 
valore. Inevilabilmente. c'e sempre il Murphy 
che ci mette lo zampino e non esiste nulla di piu 
faslidioso che essere beffali da qualcosa di 
tanto insignificante (ma essenziale) come un 
fusibile. Inoltre, la vostra autoconsiderazione 
lecnica non potrebbe certamente aumentare se 
continuate a bruciare fusibili. 
Arriva un momento quando si perde la pazienza 
e si decide di eominciare a pensare come 
venirne fuori, ed ecco che si progetta un 
alimentatore in c.a. con limitatore di corrente 
regolabile. Questo apparecchio fara le funzioni 
del trasformatore di alimenlazione nei circuiti 
nuovi (od appena riparati). e le prime prove 
potranno essere fatte con una tensione minore 
di quella nominale. Se c'e qualcosa di sbagliato 

nel circuito, e se la corrente tende a superare il 
livello massimo previsto, I'alimentatore si 
stacchera automaticamenle. L'inconveniente 
potra cosi essere cercato con calma. senza 
rischiare di danneggiare irreparabilmente il 
circuito in prova. 

Schema elettrico 

Come abbiamo gia detto in precedenza, il 
circuito e nato in seguito ad una reale necessita 
pratica. Abbiamo cominciato con un 
trasformatore che aveva un secondario con un 
gran numero di prese (Figura 1). La tensione di 
uscita varia a passi di 3 V mediante S3. E 
naturalmente vostra facolta usare un 
trasformatore con tensioni diverse. La corrente 
erogata dal trasformatore passa in Rl, tramite 
il rettificatore, con il risultato che ai capi della 
resistenza e possibile rilevare una tensione 
continua pulsante. Questa tensione continua, 
che e proporzionale al valore della corrente 



alternala, serve come lensione di pilotaggio per 
il circuito limitatore di corrente. 
La parte inferiore dello schema rappresenta il 
limitatore di corrente, che deve essere 
alimentato con un trasformatore separato. Se 
quesfultimo non ci fosse, potrebbero sorgere 
problemi quando venisse collegata al circuito di 
protezione la corrente alternata. II circuito di 
protezione stesso e molto semplice. Un 
regolatore di tensione (IC2) 6 seguito da un 
circuito comparatore che confronta la tensione 
ai capi di Rl con una lensione regolata 
mediante PI e P2. II valore massimo della 
limitazione di corrente viene predisposto 
mediante il trimmer PI. A seconda del 
trasformatore usato, questa potra essere 
normalmente regolata Ira 2,7 e 5,4 A (leff = 
1,9...3.8 A). Questo valore potra poi essere 
ulleriormente regolalo in modo che il campo 
effetlivo dei valori di limitazione della corrente 
sia compreso tra 0.27 e 5,4 A (valore di picco), 
oppure 0.2...3,8 A (valore efficace). Brevi 
impulsi di disturbo non sono pericolosi per il 
trasformatore. per il circuito o per i fusibili. e 
percid C3 impedisce che avvenga la limitazione 
della corrente in tali condizioni. 
Non appena viene raggiunto il valore massimo 
(predisposto) della corrente, I'uscila del 
comparatore commula. Di conseguenza, 
tramite R6 ed R7, viene applicato un impulse al 
gate del tiristore Thl, che si innesca ed atliva il 

rele. Quest'ulUtno interrompe I'avvolgimento 
primario del trasformatore Trl. e si accende il 
LED D6 per indicare che ha avuto luogo la 
limitazione di corrente. 
Una volta che un tiristore viene mandato in 
conduzione, continua a condurre anche quando 
I'impulso di gate e terminate, e percio il solo 
modo di "ripristinare" il circuito e di premere 
SI. Prima di far cio, e saggio cercare I'origine 
deH'inconvenienle oppure, se necessario, 
regolare la limitazione di corrente ad un livello 
superiore. 

Costruzione 

Non dovrebbe essere difficile costruire questo 
alimentalore in c.a. La maggior parte del 
tempo sara probabilmenle necessaria per il 
lavoro "meccanico"; montare il trasformatore 
in un mobiletto, allestire il pannello frontale 
con i morsetti, il commutatore ed i LED 
indicatori, ed infine rifinire il tutto. II circuito 
stampato per questo progetto e illustrate in 
Figura 2. II lato sinistro della disposizione dei 
componenti mostra I'ingresso e I'uscita per 
ralimenlazione, che sono rispeltivamente 
collegati alia massa di Trl e ad uno dei 
morsetti sul pannello frontale. Questi punti 
potranno essere, naturalmenle, scambiati 
liberamente tra loro. Anche il collegamento di 
catodo (k) per il LED "alimenlazione" (D7) e 

18 V 
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12V V 
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Figura 1. La maggior parte del 
circuito per I'allmentatore c.a., 
qul llluslrato, serve alia 
limitazione della corrente. 
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Flgura 2. Piste di rame e 
dlspoaizione del componenll 
sul clrcuito slampalo. 

Figura 3. Ecco I'aspetto del 
circullo a montaggio ultlmato. 

Elenco del componenll 

Resistenze: 
R1 = 0.22 Q/5 W o2 x 
0.47 Q/3 W in parallelo 

R2 = 100 k 
R3,R9 = 1 k 
R4,R7 = 10 k 
R5 
R6 
R8 
P1 
P2 

I M 
47 k 
82 Q 
100 k trimmer 
10 k pot. lin. 

Condensalori: 
C1 = 470 p/25 V 
C2 = 220 n 
C3 = 100 n 

Semiconduttori 
DI . . . D4 = 1N4001 
D5 = 1N4148 
D6 = LED, rosso 
D7 = LED, verde 
B1 = 

reltificatore a ponle al silicio in 
linea. da 80 V a 5,0/3,3 A, per 
esempio, 68005000/3300 (di- 
sponibile presso Gemolronic) 
IC1 = 3140 
IC2 = 7812 
Thl = TIC 106 

Commutatori: 

51 = Pulsante a contatlo di ripo- 
so 
52 = Interruttore di rete bipolare 
53 = Commulalore una via, sei 
posizioni. porlata 5 A 

Varie: 

Tr1 = Traslormalore, 60 VA; se- 
condario = 3 V, 6 V, 9 V. 12 V, 15 
V, 18 V 
Tr2 = Traslormalore 15 V/100 
mA 
F1 = Fusibile 500 mA rilardato. 
Re1 = Rele, 12 V/8 A (Maplln 
numero di ordinazione HY20VV) 

> 
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chiaramente visibile, II collegamento anodico di 
questo LED viene prelevato dalla presa a 3 V di 
Trl. Se e stato scelto un diverse trasformatore, 
dovra essere cambiata la resistenza limitatrice 
di corrente (R8 ~ U/0,04). Se la tensione e 
maggiore di 3 V, e anche una buona idea 
collegare un normale diodo al silicio in serie a 
D7. come misura precauzionale. 
II contatto del rele Rel (punti X ed Y) e 
collegato in serie al primario del trasformatore 
Trl (attenzione alle tensioni di rete presents sul 
circuito stampato!). Accertarsi che il rele, 
quando e altivato, non interrompa anche il 
primario di Tr2. II regolalore di tensione (ICl) 
ed il tiristore (Thl) non devono essere montati 
su dissipatori termici. in quanto 6 improbabile 
che si surriscaldino in questo circuito. 
Un'osservazione finale: questo tipo di 
alimentatore (sperimentale) potrebbe causa re 
inconvenienti quando venga collegato al 
conduttore di massa di una qualche 
apparecchiatura. La miglior cosa da fare e 
percio di alloggiare il dispositive in un 
mobiletto metallico. al quale collegare il filo di 
terra della rete, senza pero collegarlo ne alia 
sezione alimentatrice di rete, ne al circuito di 
protezione. 

Flgura 4. Osclllogramma 
dell'lntervenlo del llmllalore dl 
corrente, quando la corrente 
supera un delermlnato valore 
llmite. 



Potrebbe sembrare alquanto inlempestivo, ora 
die il Junior Computer possiede un'interfaccia 
per unita a disco, pubblicare un programma 
per 1'interfaccia cassette. Anche se molti utenti 
di Junior gia possiedono il DOS sul loro 
computer, ce ne sono molti altri che usano 
ancora sollanto le cassette. Ce ne sono anche 
altri che usano i due sistemi in parallelo, ma 
non senza qualche occasionale espressione 
colorita per definire la difficolta di ricordare 
I'esatto contenuto di tutte le cassette. Questo 
programma, al pari di alcune noslre recenti 
offerte di software (specialmenle il PRENDI e 
VAI del mese scorso), e una modifica di un 
programma esistente (certe routine TM e PM) 
per otlenere qualcosa di nuovo sul vostro 
computer. Esso effettua un listato completo dei 
numeri di identificazione (ID), completi di 
indirizzo iniziale e finale di tutti i file 
memorizzati su una casselta. Ciascuna 
operazione di ricerca esegue anche un controllo 
sislematico dei dati contenuti in un file. 
Per far girare questo programma. basta 
semplicemente caricarlo e farlo partire 
dall'indirizzo $0200, Caricare una cassetta nel 
registratore e premere un lasto qualsiasi sulla 
tastiera, poi attendere che venga visualizzato il 
listato degli ID con tutte le informazioni che vi 
occorrono, e che vengano segnalati eventuali 
dati non corretti. 
Per fermare il programma mentre gira, e 
sufficienle premere •'BREAK" e poi, per 
riavviarlo, premere "R". 

Etichette gia note 

Ancora una volta ci giuslifichiamo con la 
mancanza di spazio. per il fatto che non 
pubblichiamo un listato d'origine completo di 
questo programma. II tabulate esadecimale di 
Tabella I contiene lutto il software, compresi i 
messaggi e la firma dell'Autore (a partire da 
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Tanto piii avrete usato il vostro personal computer, tanto 
maggiore sara il numero di cassette registrate che avrete 
accumulato e solo tenendo un preciso catalogo potrete 
sperare di conservare una traccia di tutto. Sfortunatamente, 
esistono poche persone, anche tra gli utenti di 
microcomputer, che possiedono la certosina pazienza di un 
biblioiecario. 
Ci6 di cui avele bisogno 6 un programma che non desideri 
allro che effettuare una ricerca nel groviglio di dati 
memorizzati su una cassetta. E se, magari, questo programma 
potesse contemporaneamente controllare anche i dati, 
sarebbe la meraviglia delle meraviglie. 

ricerca dell'ID 

$0369), II dato $77 che si trova in $0368 ed in 
$03FB 6 un indicatore di termine del file. La 
parle principale del programma contiene 
parecchie istruzioni prese a prestito da 
RDTAPE, come potranno certamente vedere 
gli utenti TM. Per coloro i quali potessero 
essere interessati a disassemblare il 
programma, ecco un elenco delle etichette 
usate. Anche se alcune di esse non sono usate 
nel TM, non richiedono tuttavia nessuna 
spiegazione. 0200: START, 0203: RESET. 0206: 
BRKTST, 022A: INIT. 0247: RDTAPE (vedi il 
listato d'origine del monitor per nastro), 0310: 
IDSA, 032D: SUMERR, 033B: CORDAT, 0349: 
MESSB, 0357: MESSEND. 0358: CLS, 0362: 
CLSA. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 
0200: 4C 2A 02 20 BC 14 2C 80 1A 10 FB A2 FF 9A 86 F2 
0210: A0 80 20 49 03 A9 5F 8D 7C 1A A9 10 8D 7D 1A A9 
0220: 02 85 FB A9 00 85 FA 4C 6A 10 A9 03 8D 7C 1A A9 
0230: 02 8D 7D 1A 20 58 03 EA EA EA A0 00 20 49 03 20 
0240: AE 12 A0 48 20 49 03 A9 32 8D 82 1A 8D 78 1A A9 
0250: 7E 8D 83 1A A9 7F 8D 81 1A A9 00 8D 6E 1A 8D 6F 
0260: 1A A9 FF 8D 6B 1A 2C 80 1A 10 61 20 C2 0B 6E 6B 
0270: 1A AD 6B 1A 20 E8 0B C9 16 D0 EB A0 0A 8C 69 1A 
0280: 2C 80 1A 10 47 20 36 0C 20 5D 0C C9 16 D0 D2 CE 
0290: 69 1A D0 EC 2C 80 1A 10 33 20 36 0C 20 5D 0C C9 
02A0: 2A F0 07 C9 16 F0 ED 4C 47 02 20 5D 0C 20 F3 0B 
02B0: 8D 79 1A 20 F3 0B 20 4B 0C 85 FA 8D 70 1A 20 F3 
02C0: 0B 20 4B 0C 85 FB 8D 71 1A 4C CF 02 4C 03 02 2C 
02D0: 80 1A 10 F8 20 F3 0B 30 62 F0 0F 20 4B 0C E6 FA 
02E0: D0 02 E6 FB 20 64 0C 4C CF 02 20 F3 0B CD 6E 1A 
02F0: D0 3B 20 F 3 0B CD 6F 1A D0 33 20 BC 14 20 10 03 
0300: A5 FB 20 8F 12 A5 FA 20 8F 12 20 E8 11 4C 47 02 
0310: AD 79 1A 20 8F 12 A0 8A 20 49 03 AD 71 1A 20 8F 
0320: 12 AD 70 1A 20 8F 12 A0 8E 20 49 03 60 20 BC 14 
0330: 20 10 03 A0 5E 20 49 03 4C 47 02 20 BC 14 20 10 
0340: 03 A0 6F 20 49 03 4C 47 02 B9 69 03 C9 03 F 0 07 
0350: 20 34 13 C8 4C 49 03 60 A9 0C 20 34 13 A9 84 8D 
0360: F7 1A 2C D5 1A 10 FB 60 77 22 49 44 4C 49 53 54 
0370: 22 0D 0A 42 59 20 50 41 55 4C 20 53 20 4 A 45 4E 
0380: 4B 49 4E 53 20 20 0D 0A 54 55 52 4E 20 4F 4E 20 
0390: 54 41 50 45 20 28 50 4C 41 59 29 20 41 4E 44 20 
03A0: 50 52 45 53 53 20 41 4E 59 20 4C 45 54 54 45 52 
03B0: 03 0D 20 0D 0A 49 44 20 20 20 53 54 41 52 54 20 
03C0: 20 45 4 E 44 0D 0A 03 43 48 45 43 4B 53 55 4D 20 
03D0: 45 52 52 4F 52 0D 0A 03 43 4F 52 52 55 50 54 45 
03E0: 44 20 44 41 54 41 0D 0A 03 0D 0A 42 52 45 41 4B 
03F0: 0D 0A 03 20 3A 20 03 20 2D 20 03 77 2C 

procedura 
di ricerca 
automatica, per il 
Junior Computer, 
che individua i 
numeri di 
identificazione sul 
nastro magnetico 

P. Jenkins 

Tabella 1. Lislalo esadecimale 
del programma di ricerca dei 
numeri ID, che dovri essere 
caricato In $0200. Esso non si 
llmita a vlsualizzare i numeri di 
Identdicazlone e gli Indlrizzl 
Iniziale e finale del dali sul 
nastro. ma conlrolla anche I 
dati ed I segnall per qualsiasi 
dillerenza possa essercl 
rispetto alia somma di controllo 
(CHKL/CHKH: $1A6E/1A6F). 



Preamplificatore per telecomando 
a raggi infrarossi, tipo XL 486 
(Plcssey Semiconductors Limited) 
L'XL 486 e stalo progettatb per formare 
un'interfaecia tra un diodo ricevitore 
all'infrarosso e I'ingresso digitale di circuiti 
ricevenli per telecomando. Esso contiene un 
dilalatore degli impuisi d'uscita, per I'uso con i 
decodificatori a microprocessore. 

Prestazioni 

* Controllo automatico del guadagno (AGO ad 
azione veloce. che migliora la funzionalita negli 
ambienli disturbali, 
* Dilatatore degli impuisi d'uscita. per I'uso con 
i decodificatori a microprocessore. 
* Stabilizzatore integrate sul chip, che permette 
il funzionamento con i ricevitori per 
telecomando ML 920. 

Caratieristichc elctlriche 

(tipico campo di sovratemperalura 0 oC...70 "C. 
con lensione di alimentazione Ub = 4,5...9.5 V, a 
meno di indicazioni diverse) 
Corrente assorbita (piedini 4 e 7) 5 mA (Ub = 5 
V) 
Tensione d'ingresso stabilizzata (piedini 7 e 13) 
6.4 V 
Sensibilita differenziale (piedini 1 e 16) 5 n.A 
Reiezione in modo comune (piedini 1 e 16) 30 
dB 
Massimo livello del segnale d'ingresso (piedini 
I e 16) 4 mA (picco) 
Campo AGC 68 dB 
Tensione d'ingresso non regolata (piedini 7 c 
121 16 V 
Resistenza di pull-up aH'uscita (piedino 9) 56 k 
Durata deU'impulsu d'uscita dilalato (piedino 
9) 2.4 ms 

Computer per bicicletta basalo 
su microprocessore, tipo MC146805G2 

(Motorola Semiconductor Products Inc.) 

L'MC 146805G2, completato da un display a 
cristalli liquidi. due interruttori a pulsante e 
due sensori. permette di costruire un nuovo tipo 
di computer per bicicletta, 1 due sensori sono 
necessari per comandare un'inlerruzione e per 
fornire gli impuisi a certi contatori. Ciascun 
sensore c un interrutlore reed normalmente 
aperto, che viene azionalo da un magnete 
monlato rispettivamente sulla ruota e sulla 
pedivella. 
II programma per il computer e integrate sul 
chip, ed impiega 1300 dei 2100 byte disponibili. 
Le funzioni di queslo computer, che possono 
essere selezionate e visualizzate. sono; 
* velocity istantanea, approssimata al miglio od 
al chilometro all'ora: 
* velocita media (calcolata dividendo la 
distanza percorsa per il tempo) approssimata 
al miglio od al chilometro all'ora; " 
* odomelro azzerabile che fornisce la distanza 
percorsa a partire daU'ultimo azzeramento 
(oppure da quando e stala accesa 
t'alimentaztone) approssimata al decimo di 
miglio o di chilometro: 
* odomelro azzerabile per lunghe dislanze che 
fornisce la distanza percorsa daU'ultimo 
azzeramento di questa funzione; 
* cadenza, cioe il numero di giri al minuto della 
pedivella: 
* unita inglesi o metriche. 
* dimension! della ruota, cioe la circonferenza 
normale della ruota, con approssimazione di 1/2 
pollice. 

Selezione di chip 

XL486; Clrcuilo stampato di Intertaccia con microprocessore 
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* Durata deH'impulso 
di uscita dal condensatore 
di dilatazione degli impuisi 
,p.RC.n|^] 
dove R - 200 kn 

XL48G: Appiicazione In un'inlerfaccia con microprocessore 
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DISACC AGC 

XL 486 
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XL486: Collegamenti ai piedini 
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Computer per bicicletta, schema elettneo 



Selezione di chip 
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(2) applicazione del TDA3800A con I'uso di (iltrl adivi 

IDA 3800: Schema a blocchi e clrcuilo di prova 
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Orologio in tempo reale piii RAM, 
tipo MC146818 
(Motorola Semiconductor Products Inc.) 

Questo chip combina tre funzioni; un orologio 
complelo con calendario secolare, un sisteina di 
inlernizione periodica programmabile con 
generatore di onda quadra e 50 byte di RAM. 
Esso puo avere due inipieghi diversi: la) 
circuito CMOS indipendente. alimenlato a 
batteria. che mette a disposizione una RAM. il 
tempo ed un calendario; (b) accoppiato ad un 
microprocessore CMOS, per sollevare il 
software dal compilo di rilevare il tempo e pcr 
estendere, ove occorra. la RAM disponibile. 

Preslazioni 
• Base dei tempi ed oscillatore interni. 
• Conta i secondi, i minuti e le ore del giorno. 
• Conta i giorni della settimana, la data, il 
mese e l anno. 
• Alimentazione a 3...6 V 
• Rappresentazione binaria o BCD del tempo e 
del calendario. 
• Orologio a 12 o 24 ore. con indicazione AM e 
PM nel funzionamento a 12 ore. 
• Riconoscimenlo automatico della fine mese. 
• Compensazione automatica per I'anno 
bisestile. 
• Compatibile con il bus di un microprocessore. 
• Bus in multiplex per aumentare i'utilizzo dei 
piedini. 
• Tre interruzioni (mascherabili e verificabili 
separalamente): 
orologio sveglia, da una volta al secondo ad una 
volta al giorno; 
cadenze pariodiche da 30,5 ps a 500 ms: 
ciclo di aggiornamenlo al termine di un periodo 
di tempo. 
• Contenitore D1L a 24 piedini. 

Circuito di elaborazione audio TV 
stereo/duale, tipo TDA 3800 
(Philips) 

Preslazioni 
• Secondo amplificalore/limitatore di media 
frequenza e demodulatore FM (5,742 MHz) per 
11 secondo canale audio. 
• Regolazione del livello del segnale 
demodulalo, per adattarsi al canale. 
• Elaborazione della portante pilota con- 
identificazione digilale, isleresi e tempi di 
commulazione brevi. 
• Selezione stereo/audio oppure suono I/suono 
II, con memorizzazione del modo prescelto. 
• Due uscite audiofrequenza a canale doppio, 
controllabili in modo indipendente, 
• Uscite audiofrequenza a bassa resislenza. 
• Uscita commulata per controllare 
apparecchialure video/audio eslerne. 

Carallcrisliche elettriche 
(valori lipici misurati alia lemperatura 
ambiente di 25 °C e lensione di alimentazione di 
12 V. con segnale d'ingresso di 1 kHz, salvo 
allrimenti specificalo). 
Atlacco limitazione, piedini 28-15 50 pV 
Soppressione AM 60 dB 
Attenuazione del segnale AF2 d'uscita del 
demodulatore. nel modo audio/video 75 dB 
Tensione d'ingresso AF1, piedini 1-15 6 V 
Resislenza d'ingresso AFl. piedini 1-15 14 k 
Massimo livello segnali d'uscita audio 
(efficace) 2 V 
Rapporto segnale piu rumore/rumore 80 dB 
Attenuazione di intermodulazione. in stereo 40 
dB 
Nel modo a suono duale 60 dB 



10-66 
c'e qualcosa 
nel vostro nastro' 
elektor otiobre 1984 

c'e qualcosa nel vostro nastro? 

per registratori 
digital! a cassette 

M. Hafner 

BCD decimale 
a codifica binaria 

Flgura 1. II circuilo i lormato 
da tre circulli Inlegratl di lipo 
molto comune e da una 
manclata di componenti 
dlscretl. Se lulll quesli elemenll 
vengono monlall su una 
lastrlna per cablaggi sara 
possibile, con un po" di 
tortuna, inserire II rivelatore nel 
mobiletto del regjslratore. 

II circuilo che stiamo per descrivere da la 
possibilita di constalare se una cassetta digitale 
e incisa oppure no. E stato collaudato su un 
computer Commodore, con uno ZX81 e con il 
Junior Computer, Questo circuito vi permelte 
non solo di distinguere tra nastri vergini e 
registrati ma anche, commutando 
alternativamente tra riproduzione ed 
avanzamento veloce o riavvolgimento, di 
trovare I'inizio di un programma sul nastro. 
Quando venga usato con il Commodore o con il 
Junior Computer, questo circuito mostra, 
mediante Ire LED, se il nastro e vergine (D2), 
se contiene un segnale iniziale (DI) oppure se e 
stato registrato (D3). II segnale iniziale di una 
registrazione e una nola audio che precede le 
informazioni registrate oppure, come nel 
Commodore, e inserito tra la codifica del 
programma (nome, lunghezza e cosi via) ed i 
dati registrati veri e propri. 
Con lo ZX81 non e disponibile la nota iniziale e 
questo e gia di per se stesso un grave 
svantaggio; questa caralleristica perd facilila 
molto la costruzione del rivelatore. come verra 
dimostrato in seguilo. 

Schema eleltrico 

L'ingresso del rivelatore (vedi Figura 1) e 
collegato all'uscita del regislratore a cassette. 
II segnale proveniente dal regislratore viene 
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portato, tramile C6, all ingresso (piedino 3) di 
un decodificatore di nota (ICI) ed all ingresso 
(piedino 2) di un monostabile (IC2). Gli stati 
possibili sono Ire: 
— Nessun segnale. L'uscita di 1C1 (piedino 8) e 
a livello logico "1", e quella di IC2 (piedino 3) e 
a livello "0". I segnali agli ingressi (piedini 12, 
13. 14, 15) del decodificatore da BCD a decimale 
IC3 formeranno percio il numero binario 0010 
(poiche il 12 ed ij 13 sono collegali a massa e 
percio rimangono sempre a livello "0"). In 
questo modo verra attivata I'useita 
corrispondente al numero decimale "2" 
(piedino 3), che commula al livello logico "0". 
Di conseguenza, una correnle passa altraverso 
R3 ed il LED D2. che si accende per indicare 
che la cassetta e vergine. 
— Nota iniziale presente. La frequenza costanle 
della nota iniziale viene riconosciuta da ICl. e 
la sua uscita commuta a livello basso. 
Contemporaneamente, IC2 riceve una serie di 
impulsi di trigger, che mandano a livello alto la 
sua uscita. II numero binario agli ingressi di 
IC3 e di conseguenza 0001, il che manda a 
livello basso il piedino 2. Allora passa una 
corrente altraverso R3 ed il LED DI, che si 
accende per indicare che e presente la nota 
iniziale. 
— Dati presenti. L'uscita di ICl rimane a livello 
logico alto, perche la frequenza d'ingresso e al 
di fuori della larghezza di banda del 
decodificatore di nota. II monostabile rimane 
attivato. cosicche la sua uscita rimane a livello 
logico "1". II numero binario agli ingressi di 
IC3 e ora 0011 e fa andare a livello " 0" il 
piedino 4. Si accende percio il LED D3 per 
indicare la "presenza di dati". 
La frequenza centrale fc di ICl e delerminata 
da PI e da C5 e puo essere calcolata mediante 
la formula; 
fc = 1/P1 C5 (Hz) 
dove Pi e il valore predisposlo di Pi. La 
larghezza di banda B del decodificatore di nota 
e calcolata con la formula: 
B = 1070 radice quadrata di Ui/fc C4 (Hz) 
dove Ui e il valore efficace della lensione del 
segnale d'ingresso in volt, C4 e il valore di C4 in 
pF ed fc e la frequenza centrale in Hz. Occorre 
osservare che Ui dovrebbe essere minore di 200 
mV. Quando viene usato lo ZX8I, polranno 
essere omessi DI, ICl. PL R2 e C3...C5. II 
piedino 14 di ICS dovra percio essere collegato 
alia linea di alimentazione positiva. 

regisifaio Taratura 

Non e necessario che i possessori di uno ZX81 
leggano questo paragrafo. in quanto nel loro 
caso non c'e nulla da larare. In caso diverse, 
collegate il vostro computer al regislratore a 
cassette e registrate sul nastro un programma 
composto da alcune dozzine di singole cifre, piii 
vicine possibile tra loro: questo vi permettera 
di incidere sulla cassetta anche una nota 
iniziale. Riavvolgete il nastro e poi 
riproducetelo. Partendo dalla posizione 
centrale, regolate lentamente PI fino a quando 
si accende ii LED DI per 2...10 secondi, in 
corrispondenza alia nota iniziale. H 
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La biblioteca 

JACKSON, TU 

SU PERSONAL E 

GUIDE PRATICHE 

NOVITA' 
FACILE GUIDA AL COMMODORE 64 
Una guldo che vi insegnerd in poche ore a usare il C64 e le sue periferlche. 
140 pog. L. 12.500 Cod. 400D 
NOVITA' 
COMMODORE 64: I FILE 
Un lesto completo suH'argomento "file", per chi vuole conoscere a fondo il 
Commodore 64 e fame i) miglior uso possibile. 
180 pog, L. 17.000 Cod. 400B 
NOVITA' 
UN PERSONAL COMPUTER FIRMATO IBM 
Per fore subito amicizia con il Personal Computer IBM; hardware, opplicozio- 
ni, progrommozione, sistemi operotivi. 
156 pog. L. 13.000 Cod. 404H 
NOVITA' 
MACINTOSH 
Tutlo Mac. 120 oppllcozioni, o meglio, 120 idee presenlale "per immagini", 
usando mouse, icone, menu, 
150 pog, L. 30.000 ICod. 402D 
NOVITA' 
ALLA SCOPERTA DELL'APPLESOFT 
II BASIC 6 ormai diventato un linguoggio internazionale; questo volume 
insegna a utilizzorlo correttamenle nei progrommi. 
140 pog. L. 12.500 Cod. 400H 
NOVITA' 
M20: LA PROGRAMMAZIONE - BASIC E PCOS 
Un libro completo sul personal itolionopiu fomoso; il togliodidaltico nefouno 
strumenlo ulilizzobile direllomente dagli studenli. 
360 pog. L. 30.000 Cod. 401 A 
NOVITA' 
IL PRIMO LIBRO PER M24 
Una presenlozione od ampio raggiodel nuovo computer Olivetti; la configua- 
zione, gli utenti o cui e aestinato, il software. 
150 pog. L. 26.000 Cod. 401P 
NOVITA' 
II BASIC IN 30 ORE PER SPECTRUM 
Per programmore non basto conoscere un linguoggio ma occorre anche 
possedere uno "professionolild"; e il presupposlo di questo corso di alto 
volore didattico. 
530 pog, L. 40.000 Cod, 501B 
NOVITA' 
PROGRAMMAZIONE DELLO ZX SPECTRUM 
Potete parlire da "zero", con lo Spectrum dovan- 
ti e questo libro di fionco, e ben presto il voslro 
colcolatore non avrd piu segreti per vol. 
204 pog. L. 18.000 Cod. 531D 

IL BASIC 
NEGU AmRi 

VisiCalc M10 

ALLA 
SCOPERTA 

DELL'APPLESOFT 

o I 

pps 

n 0 

APPLE TUTTO FARE 
II libro spiega, anche oi piu digiuni di elellronica, come si progettano e 
realizzono le oppllcozioni di conlrollo con colcolatore. 
2)0 pog. I. 18.000 Cod. 334D 
GUIDA AL SINCLAIR ZX81-ZX80 E NUOVA ROM 
Per awicinarsi aH'informatica e apprendere I segreti della progrommozione 
In BASIC 
262 pag. L. 16.500 Cod. 318B 
APPLE II GUIDA ALL'USO 
Per imparore a conoscere e usore uno dei sistemi piu diffusi al mondo 
400 pog. L. 26.000 Cod. 331P 
INTRODUZIONE AL MICROCOMPUTER 
Vol. 0 - II libro del principianle. 
240 pag. L. 16.000 Cod. 304A 
Vol. I - II libro dei concetti fondamentoli. 
320 pog, L. 18.000 Cod. 305A 
IL BASIC DEL PET E DELl'M20 
Un volidissimo support© e strumento di lavoro per chiunque voglio o debba 
imporare a programmare in BASIC con un Commodore o un Olivetti M20 
232 pog. L. 16.000 Cod. 336D 
IMPARIAMO A PROGRAMMARE IN BASIC CON IL VIC/CBM 
176 pog. I. 12.500 Cod. 507A 
IMPARIAMO A PROGRAMMARE IN BASIC CON IL PET/CBM 
L'informatica a dlsposizione di tultl, senza inutili teorizzazioni e tonla pratico. 
180 pag. L. 11.500 Cod, 506A 
INTERFACCIAMENTO DELL'APPLE 
II libro indispensabile a un uso "eslerno" dell'APPLE: conlrollo di dispositivi, 
temperature, soglie luminose, liquidi ... 
208 pag. L. 14.000 Cod. 334B 
ALLA SCOPERTA DELLO ZX SPECTRUM 
Le grandi possibilita del piu piccolo dei microcomputer Sinclair 
320 pag. L. 22.000 Cod. 3378 
PROIBITO! COME AVER CURA DI UN COMPUTER 
Tulto quello che bisogno sapere per non mandare in lilt un colcolatore 
208 pag. L. 14.000 Cod- 333D 
APPLE-MEMO 
Sintossi dei comandl, codici corotteri. messaggi di errore, linguoggio macchi- 
no e lonle allre utili informazioni. 
150 pag. L. 15,000 Cod. 340H 
LA PRATICA DELL'APPLE 
L'Apple 6 un personal computer do lie infinite risorse, Questo volume, suddivi- 
so in 3 focili ed esourienli copitoli, insegna come sfruttarle al massimo. 
130 pag. L. 10.000 Cod. 341D 
ALLA SCOPERTA DEL VIC 20 
Un libro chiave indirizzalo agli utenti BASIC del VIC eo chi vuoleopprofondi- 
re anche l aspello hardware e di questo ditfusissimo personal computer. 
308 pag. L. 22.000 Cod. 338D 

VOI E II VOSTRO COMMODORE 64 
Un ricco ed esaurienle vodemecum sullo pro- 
grammozione in BASIC del Personal che va 
oggi per la moggiore. 
256 pog, L. 22.000 Cod. 347D 
L'HOME COMPUTER T1 99/4A 
Dal BASIC,, per chi si awicino per lo primo 
volta al computer, alia spiegazione dell'ar- 
chiletturo del Tl 99/4A, per i gia esperti di 
programmazlone. 
186 pag. L. 15.000 Cod. 343B 
PET/CBM GUIDA ALL'USO 
Vol. I • Impiego dei calcolotori CBM, elabo- 
razione di testi "editing", progrommozione 
dei CBM e corallerislicne. 
256 pog. L. 20.000 Cod. 332P 
Vol. 11 - Unito periferiche, informazioni sul 
sistema CBM, BASIC CBM. 
288 pag. L. 22.500 Cod. 333P 

COMMODORE 64 - IL BASIC 
Accurate esposizione del linguoggio BASIC. 
Un libro di progrommi per imparore a pro- 

rammare. 
4 pag. L. 26.000 Cod. 348D §5' 
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HOME COMPUTER 

PROGRAMMI 

NOVITA' 
DIDATTICA CON IL PERSONAL COMPUTER 
L'utilizzodel personal da parte dell'insegnantecomeslrumentodidattico- Per 
scuole di ogni ordine e grado. 
160 pag. L, 24.000 CotT 400A 
NOVITA' 
CONOSCI TE STESSO ATTRAVERSO II TUO PERSONAL COMPUTER 
Grafologia, numerologio. oroscopo compulerizzoto, Q.l. e fondamenti della 
personaHta girano sul luo personal, insegnandoli, nello slesso tempo, a pro- 
grommore. 
136 pag. 1.13.000 Cod. 401D 
NOVITA' 
SPECTRUM TOOL 
Una serie di inleressonli programml BASIC che si servono di routine scritte in 
linguoggio macchina. 
180 pag. L. 15.000 Cod. 554D 
NOVITA' 
II LIBRO DEI GIOCHI DEL COMMODORE 64 
Un leslo ovvincente che vi insegno a sfrullore la sorprendente grafico, gli 
sprites e le capacifo musicali del tamoso personal- 
ISO pog. L. 13.000 Cod. 349D 
PROGRAMMI E APPLICAZIONI PER LO ZX SPECTRUM - 60 GIOCHI 
60 "video-awenture" da vivere insieme olio ZX Spectrum e in piu molli altri 
programmi utili. 
116 pog. L. 9.000 Cod. 558D 
66 PROGRAMMI PER ZX81 E ZX80 CON NUOVA ROM + HARDWARE 
Come sfrullare lulte le capacita degli ZX e, addirillura, molliplicorle. 
144 pag. L. 12.000 Cod. 520D 
SO ESERCIZI IN BASIC 
Uno raccolla completa e progressive di esercizi matemolici, gestionali, ope- 
rotivi, slolistici, di svago. 
208 pag. L. 13.000 Cod. 521A 
GIOCARE IN BASIC 
II gioco come metodo d'apprendimento del BASIC e dei microcomputer. 
324 pog. L, 20.000 Cod. 522A 
PROGRAMMI PRATICI IN BASIC 
Programml di lipo finanziorio, molematico, scientifico. manageriale ... gid 
pronti e sperimentali. 
200 i " l pag. L. 12.500 Cod. 550D 
77 PROGRAMMI PER SPECTRUM 
Dallo Gralico alia Business Grafica, dalla musico alleanimazioni, doi giochi 
all'Elettronica ... tutte le possibilito offerle dallo Spectrum. 
150 pag. L. 16.000 Cod, 555A 
75 PROGRAMMI IN BASIC PER II VOSTRO COMPUTER 
Programmi sperimentoti e pronti da usare, oppure do rieloborare, ampliare, 
modificore, assemblare. 
196 pog. L. 12.000 Cod. 551D 
SOLUZIONI DI PROBLEM! IN PASCAL 
Un approccio disciplinato alia soluzione di problem! col calcolatore e un 
modo gorantilo di imporore a programmore. 
450 pag. L. 28.000 cod. 512P 
PROGRAMMI SCIENTIFICI IN PASCAL 
Per costruirsi uno "librerio" di programmi in grado di risolvere i piu frequent! 
problem! scientific! e ingegneristici- 
384 pag. L. 25.000 Cod. 554P 
SINFONIA PER UN COMPUTER VIC 20 
Giocore 6 il modo piu semplice e divertente pet imparare a usare 
un computer. Un libro di games che riesce a coprire lulla la gamma 
di preslazioni del VIC. 
128 pag, I. 10.000 Cod. S63D 
GIOCHI, GIOCHI, GIOCHI PER IL VOSTRO VIC 20 
Un libro pieno di eccitanti scoperle per lulli coloro che posseggono un VIC 20 
e lanlo vogllo di diverlirsi. 29 programmi di giochi inleressanlissimi. 
116 pog. L. 9.000 Cod. 557D 
BASIC SU APPLE 
Programmi in pochi minuli: dall economia domestica' alle 
applicazioni commerciali, dai calcoli stalistici 
alia creazione degli archivi. 
184 pag. L. 14.000 Cod. 532H 

LINGUAGGI 

DI PROGRAMMAZIONE 
NOVITA' 
PRIMI PASSI IN BASIC 
Imparare il BASIC studiando i programmi: un facile e divertente approccio 
aH'informalica. 
48 pag. L. 6.500 Cod. 403D 
NOVITA' 
METODI DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 
Un leslo che propone i piu moderni melodi di creazione dei programmi. 
98 pag. L 10.000 Cod. 401H 
NOVITA' 
INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 
Un monuale didaltico divertente per chi inizia a programmare in BASIC su on 
Personal. 
48 pag. L. 6.500 Cod. 405D 
NOVITA' 
GUIDA ALLA SCELTA DEL COMPUTER 
Come scegliere la macchina e il software odotti a rendere piu produftiva la 
propria altivita. 
128 pag. L. 12.000 Cod. 400P 
NOVITA' 
CONOSCERE II PERSONAL COMPUTER 
Per enlrare subilo nel mondo dei microcomputer e dei chip, e imporore 
sorridendo. 
48 pag. L. 6.500 Cod. 406D 
NOVITA' 
GIOCHI CON IL COMPUTER 
Un originole manuole di videogiochj visti dallo parte del computer per rispon- 
dere alia domanda; "mo come fa?" 
48 pog. L. 6.500 Cod. 404D 
NOVITA' 
PERSONAL GRAPHICS 
II libro della grafica col computer, doi disegni slolici ai cartoni animati. 
Fantasia e tecnologio. 
170 pag. L. 17.000 Cod. 555D 
NOVITA' 
PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA 
Questo corsodi autoistruzioneinsegna i principi fondomentali della progrom- 
mazione strufturata. 
136 pag. L. 11.000 Cod. 503A 

IL BASIC E LA GESTIONE DEI FILE 
Vol. I - metodi pratici 
Dal BASIC microsoft, ai metodi, 
pratici, ai messoggi d'errore. 
164 pag- L. 11.000 Cod, 515H 
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NOVITA' 
IL BASIC E LA GESTONE DEI FILE - Vol. II 
Un manuoleper i) professionista oil manager che voglionorisolvere in "tempo 
reale" i loro problemi di gestione degli archlvi. 
164 pag. L. 14.000 Cod.516H 

DAL FORTRAN IV AL FORTRAN 77 
Per chi deve programmare a livello lecnico scienlifico e per chi vuole appro- 
fondire le conoscenze del linguaggio. 
266 pag. L. 18.000 Cod. 517P 

PROGRAMARE IN BASIC 
Caralleristiche e peculiaritd del BASIC opplicoto a: Apple, PET, TRS80. 
94 pag. L. 8.000 Cod. 513A 

• CP/M con MP/M 
Un libra deslinoto a rendere semplice I'uso del CP/M e automaticomenle, 
quello dei microcomputer. I "I ( f\r\ 

 T Cod. 51 OP l+'SVO 320 pag. L. 22.000 I 

COME PROGRAMMARE 
Tulte le fasi di uno corretfa programmazione in BASIC o in qualsiasi alfro 
linguaggio. 
192 pag. L. 12.000 Cod. 511A 

II FORTH PER VIC 20 e CBM 64 
La programmazione in FORTH e la sua implementazione sul Commodore VIC 
20 e CBM 64, 
150 pag. L 11.000 cod. 527B 

INTRODUZIONE AL BASIC 
Tecnica e pratica in un libra che costituisce un veroecompletocorsodi BASIC. 
314 pag. L. 21.000 Cod. 502A 

► PROGRAMMARE IN ASSEMBLER 
II manuale pratica che aspettavono hobbisti e utenli di personal computer. 
160 pag. L. 10.000 Cod. 329A ^ C00 

IL BASIC PER TUTTI 
Per i neofiti uno facile e immediata introduzione al linguaggio BASIC e at 
mondo dei colcolatori. 
264 pag. L. 17.500 Cod. 525A IL PERSONAL PER IL MANAGER 

PROGRAAAMARE IN PASCAL 
Tutli i vontoggi di un linguaggio sempre plu imporlante e diffuse. 
208 pag. L. 14.000 Cod. 514A 

INTRODUZIONE AL PASCAL 
Per conoscere, capire, usareil linguaggio destinato a spodestore il FORTRAN, 
1'ALGOL, il PL/I ecc, 
484 peg. L. 30.000 Cod. 516A 

NOVITA' 
IL BASIC NEGU AFFARI 
Un libro che porta il BASIC sulla scrivania del manager per le tipiche applica- 
zioni da ufficio. 
192 pag L. 15.000 Cod. 402H 

IMPARIAMO IL PASCAL 
Consigli, problemi, esercizi per Lautoapprendimento del PASCAL. Divulgo- 
zione senzo pedanlerie. 
162 pag. I. 11.500 Cod. 501A 

NOVITA' 
LA GESTIONE AZIENDALE CON IL BASIC 
Come occedere direttamente ol calcolatore e ottenere element! di analisi, 
pianificazione e conlrollo ulili per decidere. 
192 pag. L. 15.000 cod. 403H 

PASCAL - MANUALE STANDARD DEL LINGUAGGIO 
Dogli Aulori del Pascal, il "libro" sul Pascal. 
186 pag. L. 11.500 Cod. 500P 

NOVITA' 
EPSON HX20 
II BASIC e 46 programmi. Piu che un dedicate olle coralterlstiche e alle 
possibilita del polente computer portatile. 
232 pag. L. 20.000 Cod. 345D 

VISICALC 
II "foglio eletlronico", come supporlo alleottivitd conlabili e gestionali, e una 
delle applicazioni piu interessanti dei Personal Computer. 
192 pag- L. 15.000 Cod. 556H 
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PROGRAMMI Dl MATEMATICA E STATISTICA 
Come ocquistore la loglca necessario a risolvere con metodo, senzo perdite di 
tempo, i problem! con il calcolafore. 
228 pag. L. 16.000 cod. 5520 

OLIVETTI M10 - GUIDA ALL'USO 
Un manuale "veloce" pergli ulenti del portotile M10. Presenla con chiarezza 
il BASIC e i programm! appllcotivi. 
170 pog. L. 15.000 Cod. 401B 

PROGRAMMI UTILI DEL BASIC PER IBM PC 
65 programmi ampiamente colloudati e pronti all'uso; dallo tinonza al bilan- 
clo famlliore, dolla gestlone commerciale ai ben! immobili, doll'analisi alia 
registrozione dati. 
192 pog. L. 15.000 Cod. 5640 

DATA PROCESSING 

E TELEMATICA 

NOVITA' 
TRASMISSIONE DATI 
L hordworee il software dellalrosmissionedelle informozionl.perl lecnici ma 
anche per gli hobbisli. 
299 pag, L. 23.000 Cod. 528P 

SISTEMI ELETTRONICI 01 STAMPA LASER 
Stompo laser nel mondo EDP, Ediloria Eleltronica nei cenlri stampa, unila 
termlnali per stampa remola ed editoria distribuita ... 
210 pog, L. 17.000 Cod. 614P 

TELEMATICA 
Dal viewdata all'office automation, un panorama dei problem! teorico- 
protici di questo nuovissimo disciplino. 
286 pog. L. 19.000 Cod. 5180 

COMPUTER GRAFICA 
L'immagine come informazione eil colcolalore come produtlored'immoaine 
174 pog. I. 29.000 Cod. 519P a 

DIZIONARIO 01 INFORMATICA 
15000 termini Inglese italiano-Iedesco; itoliano-inqlese; tedesco-inolese 
920 pog. L. 55.000 Cod. 100H 

PRINCIPI E TECNICHE 01 ELABORAZIONE DATI 
Per l autoopprendimenlo dei principi basilori di flusso e gestione nei sisteml di 
eloborazione. 
254 pag. L. 17.000 Cod. 309A 

NOVITA' 
ODISSEA INFORMATICA 
L "informatizzozione" dellosocietd e isuoi riflessisullepubblicheisliluzioniin 
una ricerca che esploro leml "orwelliani", 
620 pog. L 58.000 Cod. 800P 

VOI E L'INFORMATICA 
In 100 tayole gli strumenli deirinformallca, I'informotica e I'Azienda, reolta e 
prospettlve lecnologiche in modo sintelico, rigoroso mo complelo. 
116 pog. L. 15.000 Cod. 526A 

LE GRAND! OPERE JACKSON 

E.I. Enciclopedia di Elettronica e Informatica 
Realizzala in collaborozione con il Learning Center Texas Instruments 
7 volumi: Elettronica di Base - Comunicozioni - Eleltronica Digitale Vol. I 
Microprocessor! - Informollco di Base - Informatica e Sociela 
+ 1 volume di Elellrolecnico 
1600 pogine complessive - 700 folo e 2200 illuslrozioni a color! 
Prezzo dell'opera I. 350.000 (Abb. L. 315.000) Cod. 158A 
N.B. - Sulle grandi opere Jackson lo sconto abbonali e del 10% 

ABC Pertonal Computer 
Corso programmato di BASIC. 
2 volumi di HARDWARE e di SOFTWARE; 1 volume dl Computer-Test con 24 
test del principoli personal, stamponti e plotter disponibiti in Italia; 1 Diziona- 
rio di Informatica. 
800 pagine complessive. Centinoia di foto e disegni a colori, Volumi rilegati in 
similpelle. 
Prezzo dell'opera L. 150.000 (Abb. L. 135.000) Cod. 160A 
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ELETTRONICA Dl BASE 

CORSO Dl ELETTRONICA FONDAMENTALE 
Un testo di oltovolore didattico, percapire l elettronico della leorio atomica 
oi Ironsislori 
448 pag. L. 17.000 Cod. 201A 

COMPRENDERE L'ELETTRONICA A STATO SOLIDO 
12 lezioni complete ed esaorienti o euro del learning Center Texas Instruments 
224 pag. L. 16.000 Cod. 202A 

CORSO PROGRAMMATO Dl ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
In 40 foscicoli monogrofici. di 2700 pagine complessive, i concetti fondamen- 
tali di eletlrolecnico ed elettronlca di base dalla teoria atomica aU'elabora- 
zione dei segnafi digitali. 1000 lezioni con domonde, risposte, esercizi. test ... 
L 109.000 Cod. 099A 

INTRODUZIONE A) CIRCUITI INTEGRATI DIGITALI 
Un'infroduzione pratica che demistifica molti luoghi comuni e rendeaccessibi- 
le a lulti rargomenlo 
112 pag. L. 8.000 Cod. 203A 

ELETTRONICA INTEGRATA DIGITALS 
Un testo didattico chiaro, completo, moderno, con ollre 400 problemi, dedico- 
to a specialist! e sludenti. Fondomentale. 
720 pag, L. 38.000 Cod. 204A 

MICROPROCESSOR! 

E INTERFACCIAMENTO 

• USARE IL MICROPROCESSORE 
L'utilizzo piu razionale del microprocessore nel controllo di impiantl e process! 
296 pag. L. 17.000 Cod. 327A ^ 00 

9 MICROPROCESSOR! 
Dai Chip ai Sistemi. I concetti, le lecniche e i componenli rlguardonli il mondo 
dei microprocessori. 9 f) O00 
384 pag. L. 25.000 Cod. 320P C- ^ ^ 

% I MICROPROCESSORI E IE LORO APPLICAZIONI; SC/MP 
La soluzione dei classic! problemi che si presentano nella progettazione con 
sistemi a microprocessore O /j f) 
158pag.L. 11.000 Cod. 301D 0 ■ 5 ^ ^ 

#Z80 PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO ASSEMBLY 
Le funzioni assembler, le istruzioni assembly, i concetti di sviluppodel software 
640 pag. L. 34.000 Cod. 326P 
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♦ PROGRAA6MAZIONE DELLO Z80 
Un corso sistematico per imparore la programmazione in linguaggio Assem- 
btey usondo lo 2-80 tl /I ^ ,-v /T 
530 pog. L. 26.000 Cod. 328D Z (/, 0 (/ 17 

NANOBOOK Z80 
I nonocomputer NB280 e NBZ80S usati come strumenli didoltici, per imporare 
il software, per atfronlare i problemi e le tecniche di inlerfacclamento con 
CPU, PIO, CTC. 
Vol. I - Tecniche di Programmazione - 256 pog. L 17.000 Cod. 31 OP 
Vol. Ill - Tecniche di interfacciamento • 464 pag. L. 20.000 Cod. 312P 

• IL BUGBOOK VII 
L'interfacciomento fro microcomputer e converlitori onalogici. Esperimenti 
per sistemi 8080/A - 280 - 8085 / 0 _ /C, /a /O 
272 pag.L. 17.000 Cod. 007A 1*7 v 

% TECNICHE DTNTERFACCIAMENTO DEI MICROPROCESSORI 
I concetti, le tecniche di base, i componenti per assemblore un sislema 
400 pag. I- 25.000 Cod. 314P 

LA PROGRAMMAZIONE DELLO Z8000 
L'archilellura e il funzionamento, nonchb molti esempi di programmi dello 
28000 Vo 000 
302 pag. I. 25.000 Cod. 321D 4. v. *r vt/ 

PROGRAMMAZIONE DELLO Z80 E PROGETTAZIONE LOGICA 
Linguoggio assembly e logica digitole, pib oleune efficient! soluzioni per 
spiegare l uso corretlo del microprocessore 
400 pog. L. 21.500 Cod. 324P 

PROGRAMMAZIONE DEL 6502 
Un testo autonomo e completo per imparare lo programmazione in linguog- 
gio Assembley 
390 pag. I. 25.000 Cod. 503B 

GIOCHI CON IL 6502 
Tecniche di programmazione avanzote e loro sperimentazione ottraverso il 
modo pralico e diverlente dei giochi 
312 pog. L. 19.500 Cod. 505B 

ESPERIMENTI CON TTL E 8080A 
Eleltronica digitole, tecniche dl programmazione e interfacciamento dei mi- 
crocomputer 
Vol. I 496 pag. L. 22.000 Cod. 005A 
Vol. II - 490 pag. L. 22.000 Cod. 006A 

PROGRAMMAZIONE DELL'8080 E PROGETTAZIONE LOGICA 
Implementazionedello logica sequenziale e combinatoria, e uso del linguag- 
gio assembly, all'inlerno di un sislema basato sull'SOSO 
296 pag. L. 19.000 Cod. 325P 

APPLICAZIONI DEL 6502 
Le tecniche e i programmi per applicazioni tipiche del 6502 e dei sistemi su di 
lui bosoll 
214 pag. L. 15.500 Cod. 504B 

TEA, UN EDITOR ASSEMBLER RESIDENTS PER L'SOSO/SOSS 
Un valido contribute per scrivere e modificore programmi sorgenle scritli in 
assembley secondo i codici mnemonic! dei due microprocessori 
252 pag. I. 14.000 Cod. 322P 

DBUG 
Un programma interprete per la messa a punlo del software 8080 
112 pag. I. 7.000 Cod. 313P 

8080A/8085 - PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO AS- 
SEMBLY 
Un manuale leorico-prolico per tecnici, student!, apposslonali 
che vogliano approfondire le loro conoscenze nel settore dei 
microcomputer 
512 pag. 1.27.500 Cod. 323P 

INTERFACCIAMENTO Dl MICROCOMPUTER 
Esperimenti ulilizzanti il CHIP 8255 PPI, interfaccia periferica 
programmobile della famiglia 8080 
220 pag. L. 12.000 Cod. 004A 

CAPIRE I MICROPROCESSORI 
Funzioni, memorie ROM e RAM, interfocce ... tutto quello che 
bisogna conoscere su lecnologie e applicazioni dei micropro- 
cessori 
126 pag. L. 10.000 Cod. 342A 
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COMPONENT!, PROGETTI, 

APPLICAZIONI 

NOVITA' 
MANUALE Dl OPTOELETTRONICA 
Un volldo supporlo per i progeltisli eleltronici, per realizzore schemi pralici, 
economici e affidobili. 
207 pag. L. 15.000 Cod. 613P 

NOVITA' 
FIBRE OTTICHE 
La teoria, i componenli base e gli impieghi pratici delle fibre otlicheoffrontoli 
in mado chiaro ed esauriente. 
192 pag. L. 15.000 Cod.614A 

DAL TRANSISTOR AL MICROPROCESSORE 
La moderno circuiteria a state solido, la sua evoluzione, le sue prospetlive. 
80 pag. L. 7.500 Cod. 141A 

MANUALE PRATICO Dl PROGETTAZIONE ELETTRONICA 
Per hobbisli, dilettanti, sperimentatori e ingegneriolle prese con la compren- 
sione e I'uso dei circuiti eleftronici. 
488 pag, L. 30.000 Cod. 20SA 

CIRCUITI LOGIC! E Dl MEMORIA 
Un opproccio diretto al mondo dell'elettronico digitale 
Vol. I - 384 pag. L. 22.000 Cod. 001A 
Vol. II - 352 pag. L. 22.000 Cod. 002A 

I TIRISTORI - 110 PROGETTI PRATICI 
Dot controllo della luminositd delle lampode a quello (outomotico) di stufe, 
dolla velocild dei motori eleltrici ai sislemi antifurto ... 
144 pag, L. 9.000 Cod. 606D 

MANUALE DEGLI SCR, TRIAC ED ALTRI TIRISTORI - Vol. I 
Una guida olle opplicozioni di questa famiglio di disposilivi a semiconduttore 
378 pag. L. 24.000 Cod. 612P 

PROGETTAZIONE CIRCUITI PLL 
L'oscillatore controllato in tensione, i sintetizzotori digitali di frequenzo, i 
circuiti integrati monolitici ... 
256 pag. L. 16.000 Cod, 604A 

LA PROGETTAZIONE DEI FILTRI ATTIVI 
Altraverso una vosto gamma di lavole e grafici una protica esemplificazlone 
di come si costruiscono i fillri ottivi 
280 pag. L. 17.000 Cod. 603B 

GUIDA Al CMOS 
22 utili esperimenti per passare dallo logica TTL a quella CMOS 
220 pag. L. 17.000 Cod. 605B 

GLI AMPLIFICATORI Dl NORTON QUADRUPLI LM 3900 E IM 359 
Teoria, sperimentozione e ... protica attroverso 22 esperimenti realizzoti 
passo passo 
480 pag. L. 24.000 Cod. 610B 

IL TIMER 555 
Cos'6 e come si ulilizza queslo onnipresente temporizzatore integrate 
172 pag. L. 10.000 Cod. 601B 

LA PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI OP-AMP 
Gli schemi di circuit! fondamenlali che coslituiscono le unitd di base 
dei slstemi piii sofisticati 
276 pag. L. 17.000 Cod. 602B 

LA SOPPRESSIONE DEI TRANSITORI Dl TENSIONE 
Cause, effetti, rlmedi ai danneggiamenli. dei transitorl d'olla tensione 
224 pog. L. 12.000 Cod. 611H 

IE COMUNICAZIONI RADIO IN MARE 
Come orientarsi grazie alia moderno strumenlozione e ai suoi codici 
200 pog. L. 15.000 Cod. 706A 

MANUALE PRATICO DEL RIPARATORE RADIO TV 
I segreli di un'esperienza venlennale messi al servizio di lutti 
352 pog, L. 23.000 Cod. 701P 

IMPIEGO PRATICO DELL'OSCILLOSCOPIO 
Come funziona e come usore - con focilita e precisione - questo indlspensabiie 
strumento. 
112pag.L. 16.000 Cod. 705P 

AUDIO & HI-FI 
Una guida prezioso per conoscere I'HI-FI 
128 pog. L. 7.000 cod. 703D 

MANUALE PRATICO Dl REGISTRAZIONE MULTIPISTA 
Regole generoli, problemi, soluzioni e termini gergali 
164 pag. L. 10.000 Cod. 704D 

OLTRE L'ELETTRONICA 

MICROPROCESSOR! AL SERVIZIO DEL MANAGEMENT 
CAD/CAM e robotica: la loroapplicazione in Azlendo, I'impatto su qualitd e 
produttivita, le prospettive. 
292 pag. L. 20.000 Cod. 335H 

COMPUTER GRAPHICS, CAD, ELABORAZIONE D'IMMAGINI: SISTEMI 
E APPLICAZIONI 
Linguaggi e olgoritmi, sistemi grafici, integrazione CAD/CAM. didattica e 

jfe formazlone professionole. 
512 pog. L. 45.000 Cod. 529C 

MICROELETTRONICA: NUOVA RIVOLUZIONE INDUSTRIALS 
I come e i perche dello nuova rivoluzione industriole e lo scenario tecnico- 
economico-sociale del prossimo ventennio. 
180 pog. L. 11.500 cod. 315P 

GUIDA MONDIALE DEI TRANSISTOR! 
286 pag. L. 23.000 Cod. 607H 

GUIDA MONDIALE DEGLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
196 pag. L. 17.000 Cod. 608H 

GUIDA MONDIALE DEI TRANSISTORI AD EFFETTO Dl CAMPO 
JFET E MOS 
Conoscere subito I'esatto equivalente di un transistore, di un amplrficotore 
operazionole, di un FET significa risparmiare tempo, denoro e fatico 
80 pag. L. 11.500 Cod. 609H 
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Per ordinare i libri presentati in queste 
pagine servirsi di questa Cedola di 
Commissione Libraria. 
Fino al 28/2/'85 a tutti gli abbonati 
JACKSON viene riconosciuto uno sconto 
del 20% sui prezzi di copertina indicati. 

Dopo tale data gli Abbonati avranno 
sempre e comunque diritto a uno sconto 
del 10% solla Biblioteca JACKSON, novita 
comprese. I libri presentati possono 
essere ordinaii a prezzo pieno con questa 
Cedola, anche dai non abbonati. 

IL PERSONAL 
PER IL MANAGER 

IL PRIMO LIBRO PER M24 
Una prima presentazione del nuovo calcolatore 
Olivetti M24, con la descrizione del sistema ope- 
rative MS DOS e del linguaggio GW BASIC 
pag. L 18.000 Cod. 401 P 

GUIDE PRATICHE  

OLIVETTI M10:guida all'uso 
Una guida all'uso e alia programmazione BASIC 
del portalile Olivetti, ma anche una precise fonte 
di idee e di possibili opplicazioni. 
192 pag. L 18.000 Cod. 401 B 

DATA PROCESSING 
E TELEMATICA  

I TERMINI DELL'INFORMATICA E 
DELLE DISCIPLINE CONNESSE 

Uno strumento di consultazione indispensabile per 
chiunque operi, a qualsiasi livello, nel settore 

dei computer, per leggere manuali, deplianf, ma 
anche per interpretare i messoggi che lo stesso 
computer propone sullo schermo 
544 pag. L 50.000 Cod. 101 H 

PROGRAMMI 

PERSONAL GRAPHICS 

A metd strode fra la tovolo, ii romonzo realista 
made in USA e un libro per tecnici, il libro presenta 
un'interessante e "sofferta" gamma di programmi 
di grafica per Personal Computer, in cui fantasia e 
lecnologio si fon'dono in un connubio piuttosto sfi- 
molonte. 
170 pag. L 17.000 Cod. 555 D 

CONOSCI TE STESSO TRAMITE 
IL TUO PC 

Un invito a conoscere se stessi attraverso l impar- 
zialitd eleltronica del proprio Personal Computer, 
ma anche il proprio Personal Computer attraver- 
so se stessi. 
136 pag. L 11.000 Cod. 401 D 

CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA 
Ritagliare e spedire in busta chiusa a: Gruppo Editoriale Jackson - Via Rossellini 12 - 20124 Milano 

Spett. Gruppo Editoriale Jackson Divisione Libri. Sono interessoto a ricevere i volumi sottoelencati. 
Paghero al postino al ricevimento dei volumi. 

Spazio riservato alle Aziende 
□ Si richiede I'emissione della fattura 

Partita I.V.A  

Cognome 

Cittd  

Via  

Nome 

Prov._ C.A.P_ 

N._ 

Data di nascita Tel._ 

NELLA COMPILA LIONE DELL'ORDINE INDICARE ESATTAMENTE :ODICE E QUA SJTITA VOLUME 
Cod. Vol. Quant. Cod. Vol. Quant. Cod. Vol. Quant. Cod. Val. Quant, Cod. Val. Quant. Cod. Val. Quont. Cod. Val. Quont. 

□ Informatica Oggi 
□ PC Magazine 
□ Personal O 
□ Compuscuola 

Contribute spese di spedizione L 3000 

□ Sono abbonato a: 
(E ho quindi diriflo al 20% di sconto fino al 28-2-'85) 

□ Videogiochi 
□ Home Computer 
□ Personal Software 
□ Bit 
□ Non sono abbonato 
Q 1NVIATEMI Al PREZZO DI L 350.000 (Abb. L 315.000) (COMPRESE IE SPESE DI SPEDIZIONE). 

E.L ENCICLOPEDIA DI ELETTRONICA E INFORMATICA 
Q INVIATEMI AL PREZZO DI L 150,000 (Abb. L 135.000) (COMPRESE IE SPESE DI SPEDIZIONE), 

ABC PERSONAL COMPUTER 
Modalitd di pagamento: 
□ Allege assegno n0 Banco  
Importo  
Data Rrma  
□ Ho gid provveduto al pagamento su c/c n. 1166203 inteslafo a: Gruppo Editoriale Jackson 

(allego fotocopia), 
□ Ho gid provveduto ol pagamento con vaglio postale intestafo a: Gruppo Editoriale Jackson 

(allego fotocopia). 
□ Pogherd al postino al ricevimento dei volumi (modalitd non valida per le encklopedie). 

□ Telecomunicazioni Oggi 
□ Automazione Oggi 
□ Elettronica Oggi 
□ L'Elettronica 
□ Elektor 
□ Strumenti Musical! 

GRUPPO 

EDITORIALE 

JACKSON 
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ABC QUIZ 
1 volume (Formato cm.21x28) 
ricco di illustrazioni, flowchart e 
programmi di gioco, utility e pratica 

ABC... QUIZ 
un'opera da rilegare e cu«todire in 
biblioteca, e firmata 

LE 
JA 

ABC... QUIZ 
in 10 fascicoli 
esercizi pratici, programmi, problemi, 
soluzioni per chi conosce il BASIC e 
vuole applicarlo 

ABC...QUIZ 
in 280 pagine 
i problemi, i loro algoritmi, la loro 
soluzione; il tracciamento dei 
diagrammi a blocchi; i listati dei 
programmi e le variant! a seconda dei 
diversi "dialetti" BASIC; i programmi 
professionali di largo uso; spreadsheet 
o fogli elettronici, word processor, data 
base... 



Esposizioni Intemazionali delTAutomazione 

..1982 Parigi "MESUCORA"... 1983 Diisseldorf "INTERKAMA" 

1984 MILANO - B.I.A.S. 

Solo il BIAS nel 1984 in Europa presenta I'Automazione e la Microelettronica 

rjyi 
BIAS] 

111 

HI M 

/ 

11 Padiglione 18 

e interamente dedicate a 

Personal Computer 

Software e Periferiche 

19° Convegno Mostra Intemazionale 
delTAutomazione Strumentazione 
e Microelettronica 

Fiera di Milano 
29 novembre - 4 dicembre 1984 

E.I.O.M. Ente Italiano Organizzazione Mostre 
Segreteria della Mostra 
Viale Premuda 2 
20129 Milano 
tel. (02) 796096/421/635 - telex 334022 CONSEL 

- Sistemi e Stnunentazione per TAutomazione 
la regolazione ed il controllo dei processi 
Robotica, sensori e rilevatori 

- Apparecchiature e Strumentazione per 
laboratorio, collaudo e produzione 

- Componentistica, sottoassiemi periferiche ed unita 
di elaborazione 

- Micro, Personal Computer, Software e accessori 

in concomitanza con la 8° RICH e MAC '84 
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