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Ecco chi si e abbonate,- 

ha risparmiate e ha vinto 

un Commodore 64 

Pubblichiamo I'elenco dei primi 40 fortunati vincitori del concorso abbonamenti 
Jackson 1985. A loro vanno le nostre piu vive felicitazioni e agli altri nostri 

abbonati I'auqurio di essere fra i 60 restanti fortunati. 
prossimo mese pubblicheremo I'elenco di altri 20 fortunati vincitori. 
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I) AIROLDI Marco 
Via R. Felisalli, 5 
44100 FERRARA |FE| 

2 GHEZZO Guglielmo 
Via del Pini, 58 
45010 ROSOHNA (RO) 

31 BECCARI Alberto 
Via XXV Aprtle 
46010 BREDA CISONI |MN| 

4i CAREDDU Mauro 
Vio Is. Mirrionis. 95 
09100 CAGLIARI (CA) 

5) CARETTONI Roberto 
Via Europa. 21 
20010 POGUANO MILANESE (Ml| 

6) LUPARIA Renoto 
Via Vallescuro, '85 
15030 CONZANO (AL| 

71 ANTOLINI Mariano 
Via Isnardi, 32/19 
16016 COGOIETO(GE) 

81 JANNONI SEBASTIAN! Giolio 
Via livo'no, 89 
00162 ROMA |RM) 

9| TARAILO Vincemo 
Via G. D'Aqoslino. 18 
89029 TAURIANOVA (RC| 

10) C.B.L. COMPUTERS Snc 
Via S. Carlo, 13 
98060 S. ANGELO DI BROLO (ME| 

III FAB8RETTI Giuseppe 
Via Delle Baleniere. 92 
00121 OSTIA UDO (RM) 

1,2) FABBRI Fabio 
Via Cellim, 16/C 
57023 CECINA (Hi 

13) TUCCELLA Silvano 
Vio M. della Misericordia, 12 
66100 CHIETI (CH) 

14) RUSSO Enrico 
Via Cacciopuoti, 58 
84014 GIULIANO |NA) 

15) CURSARO Paolo 
Vici Nazionale, 100 
84040 CAPACCIO SCALO (SA| 

16) AMABIll Stefania 
Via M, Barlololii, 8 
48023 MARINA DI RAVENNA |RA) 

17) ROSSI Alessandro 
Via Yuri Gagarin, 5/2 
41X144 PONTECCHIO 
MARCONI (BO) 

18) PAGNINI Marco 
Via Patligiani, 15 
61100 PESARO IPS) 

19) CHIILA' Aldo 
Via Verdi, 6 
50055 LAS'RA A SIGNA (Fl) 

20) TOMASEllA Miguel Angel 
Via 5. Tiziano, 5 
31020 ZOPPE 
DI 5, VENDEMIANO (TV) 

21) SCOLA Livio 
Villogqio Riviera, 35 
32010'FARRA D AlPAGO (Bl) 

22) POLI Carlo 
Vio Slradella, I 
20129 MILANO (Ml) 

231 ROSSI Guido 
P.zzo Villotio Emanuele II, 5 
50065 PONTASSIEVE (Fl) 

24) BANDELLO Nelide 
Via Posubio, 4 
37045 LEGNAGO |VR| 

25) POOL INFORMATICA Sri 
Via Emilia S. Slefono, 9/C 
42100 REGGIO EMILIA (RE) 

26) TINCANI Doniele 
Via Iriesle, 6 
55040 RETIGNANO 
DI STAZZEMA (LU) 

27) BASCHIERA Bruno 
Via Rizzos 
33091 CASTELNUOVO 
DEI FRIULI (UD) 

28) LENZA Pietro 
Via Degli Eucalipli, 14 
84100 SALERNO |SA) 

l^vuiuy 
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29) SICHEl Teresa 
Via Volonlon Del Sangue, 1 
29010 PONIENURE (PC) 

30) DE MARZO Silvio 
Via Napoli, 5 
89024 POLISFENA |RQ 

31) NOCERA Gaspare 
Via Edil. A36 
21020 ISPRA (VA) 

32) l.T.I.S. "A. VOLTA" 
P zza S Maria Delia Fede, 16 
80141 NAPOLI (NA) 

33) TURCI Andrea 
Via Dormelello, 84 
28041 ARONA (NO) 

34) TALEBBE Silvano 
Vio Putocelo, 21 
40026 IMOlA (BO) 

35) ZOLLO Sandro 
Via Monosleto, 127/1 
17026 NOLI (SVI 

361 LORETELLI Albertino 
Via Dei Villini, 23 
04011 APRIHA (IT) 

37) ANTONELLI Antonio 
Vio Adrialico Vico X, 8 
66036 ORSOGNA (CH) 

38) CAPORALE Enzo 
Via Ten. Villi, 93 
70043 MONOPOll (BA| 

39) MUSACCHIA Benedetto 
Via Terra Santa, 92 
90141 PALERMO (PA) 

40) PALA Bruno 
Vio Maiieolii, 33 
09026 SAN SPERANTE (CA) 
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LISTINO PREZZI DEI CIRCUITI STAMPATI 

DA ELEKTOR (EPS) E KIT* 

Per I'acquisto del materiale indicato rlvolgersi a uno del rivenditori elencati nella rubrica "CHI E DOVE". La vendita per corrispondenza viene 
eflettuata solo dai rivenditori indicati da una (reccia (-). 
* I kit sono realizzati dalla ditla IBF (Cerea - VR - Tel. 0442/30833). Essi comprendono I circuiti stampati da Elektor e i componenli elettronici 

come da schema elettrico pubblicato nella rivista, II Irasformatore 6 compreso solo se espressamente menzionato. 
II pannello, se previsto. 6 sempre a parte. 

AUMENTATORI Kit L. Slampnlo 
1 9465 Alimeniaioie slab 1? 25V/1.5A 30000 5.800 
47 82178 Alimenlaloro prolossionalo 0-35V'3A 56 COO 14 300 48 83002 Ahmentalore stab per computer 5V 3A 33000 5650 37 82070 Cancabaitcne NiCd umvmsale 33.000 8 200 50/51 82570 Super alimenlatore 5V/6 - 8A 7 100 57 83098 Ellmmalote di battmie 12.400 5 300 59 83121 Alimentatore simmrHnco 71000 13000 65 84035 Alimenioioie AC 39.000 7 500 66 84049 AUmenlalore SWITCHING 79,000 9.000 

ALTA FEDELTA' 
11 80023/A AmplllicBlore 60 W RMS con circuilo Ibndo 

TOP-AMP' 65.000 6 900 11 80023/B Amplificalote 30 W RMS con circuilo Ibndo 
'TOP-AMP' 59.000 6900 16 9945 Pioampiilicaloio 3 mgressi con conuollo Tom. 
volume e (ilirl CONSONANT stereo 77.000 14.500 17 9954 Preampliticalore equaliuatore RIAA per teslme 
magneKche stereo 18.000 7000 24 9874 Amplificalote stereo 2X 45W RMS 
"EleKtornado"' 54,000 12 500 28 81068 Mlnlmixvr ateieo 3 (ngiessi stereo f 2 mono 95.000 36700 31 81117/1/2 Compander HI-FI e nduttore dl rumoie 

31 9860 
HIGH-COM con alimenlaloro 160.000 99000 
VU-METER a led per HIQH-COM (STEREO) 37 800 13100 31 9817/1/2 

38/39 81570 Preampitlicaioro stereo HI-FI con allmenta/lone 51.000 13,000 41 82080 Riduttore dl rumore DNR senza flllro 33.000 9000 40 82089-1 Ampllficalore HI-FI 100 W 55 000 8,500 40 82089-2 Alirnentaioie pet ampli 100 W 29 000 8000 47 82180 Amplificalorp MOW HI-FI a VMOS-FET "crescondo" 124.000 15.300 48 83008 Tompoiizzaloie e prolezlone casse acustiche 
per "crescendo" 48.000 9200 49 83022/7 "Preludlo" ampliftcatore per cutfio 34 200 12 400 49 83022/8 "Pieludlo" alimonlaziono 44 000 11.300 49 83022/9 "Preiudio" mgrossi 31,500 18 100 50/51 82539 Pre-ampli di elevata quanta pet ascolta nastn 16 000 5100 49 83022/1 Preiudio Bos 99.000 38.000 52 83022/6 Preiudio amplilicatoro dt llnea 31 000 16.000 49 83022/10 Preiudio. Indicaiore audio tncoloro 21.000 7 000 49 83022/5 Preiudio: conlrollo lonl 39 500 13,000 49 83022/4 Preiudio conlrollo torn e volume 58 000 12 000 49 83022/3 Preiudio: pre-arnpli lono pet P U a magnele mobile 39 500 16.000 49 83022/2 Preiudio pie-ampli tono pei P U a bobma mobile 32.000 13000 55 83071/1/2/3 Visualiz»lote dl spenio 120 000 30500 62/63 83552 Amplificalote microlonico con conlrollo torn 22 000 7 400 62/63 03563 Indicatoie dl tempeialura pet dissipalori leimici 22,000 6.600 66 8404! Mmicescendo 90.000 14300 

STRUMENTA2I0NE OA LABORATORIO 
1 9453 Generatore di tunzioni da 9 Hz a 220 KHz 64 000 10.800 16 79513 ROSMETRO per HF-VNF 9.500 2.200 17 80067 Digisplay visuahzzatore sequenziale 

di stall logici 16.000 6.200 17 80045 Termomelro digitale/Termoslalo 99.000 8.000 17 79035 Miihvollmelro CA e generatore di segnali 17000 3600 24 80077 Prova translator dl lusso 35000 7.800 25 80128 Tiacciacurve per transistor 5 000 2.500 32 81173 Barometio dlgilale 85 000 10,500 32 81094 Analizzaioro logico (Kit 81094/1/2/3/4/5) 263.000 — 
23 80089/3 Alimentatore per analizzalore logico 36.000 9000 33 81141 Oscilloscopio a memorla 110.000 13900 32 79017 Generatoie dl Ireni d'onda 38.000 11.000 34 82011 Slrumento a cnstalli liquldi 50.000 a. 
35 82006 Oscillalo/e smusoidale 52 000 6.000 36 82026 Frequenzimelro 30 MHz 8.800 37 82028 Frequenzimetro 150 MHz   16.000 35 82040 Modulo di misura per condensalon   7.200 — FM77T Modulo LCD pei 'requenzimelii 

82026 e82028 95000 
38/39 81523 Generatore casuale di numen pet anaiizz logico 30.500 7.500 38/39 81577 Bu'fet d'mgresso per anaiizz. 

logico 41.900 7.000 38/39 81575 Slrumento digitale univorsale 
a display-led 58 000 10.000 38/39 81541 Diapason a quarzo 26 000 5.100 

40 82090 Teslei per RAM 2114 19 000 5800 44 82577 Tester tnfase 27,000 9.200 45 82156 Termomelro a cnstalli liquldi 66 000 6.700 48 83006 Milli-ohmmetro 32.400 5.650 
52 83037 Luxmotro a LCD 74,000 6.900 53 83052 Wattmeiro eletuonico 49,000 9.200 55 83067 Misuralote di energia 66 000 9,400 56 83083 Autotesler 98.000 17 000 57 83103/1/2 Anemomelto 72000 18 000 61 84012-1-2 Capacimelro LCD da 1 pF a 20.000 /»F 119.000 22600 62/63 i 83551 Generatore di Figure Video a ilc. anc. 62/63 83561 Generatore RC 23.800 5.800 64 84024-2 Analizzalore in tempo reale sezione ingresso 

e allmenlazione 45 000 12200 64 84024-1 Analizzalore in tempo reale sezione Intro 69.000 15.000 65 84024-3 Analizzalore in tempo reale sezione display 240.000 45.000 65 84024-4 Analizzalore In tempo reale sezione base 140.000 57 000 65 84037-1-2 Generatore d'impulsi 132,000 37.000 66 84024-5 Analizzalore In tempo reale 3' pude 54.000 9.900 66 84024-6 Analizzalore in tempo reale Display Video 85.000 20 500 
PROM-EPROM PHOGRAMMATE 

503 Moniloi per Junior C. base 
(80089/1)1x2708 20.000 504 Lucl da sot'itto (81012) 
1*2708 20.000 506 "Tape monitor" (TM) pet esiensione 
Junior (81033/1) 1x2716 25 000 507N "Pnnter monitor" (PM) per esiensione 
Junror (81033/1) 1x2716 25.000 508 Indlnzzo bus per esiensione Junior (81033/1) 1x82S23 20.000 510 Frequenzimelro 150 MHz (82028) 

N. Rl». EPS PROM-EPROM PROGRAMMAIE 
2 « 82323 

511 Disassemble, pet Junloi hestensiono 
(80089 ►81033) e roolme dl 
pitjgiomma/ione EPROM pei Junior 
• progiammalore (82010) 1*2716 

51? Oioloflio "Brava casalmgo (81170/1/2) 
1x2716 

513 Taaiiero poiifomca (82105) 
1x2716 514 Computer pei comeia oscuta 
(81170 * 82141/1/2/3) 1 X 2716 

515 Sollwaie dos per 82169 527 Elabirmio 84023/1/2 

Kit. L. Slnmpato 
30000 

28000 
25000 
25000 
25000 
30000 
25 000 

2/3 
2/3 
4 

77101 
9525 
9860 

AUDIO-RADIO-TV 
AmpMicalore audio 4 W con TDA 2003 
indicaiore di picco n led 

„ VU-METER STEREO con UAA180 

11000 
14 900 

4000 
5100 

i e proampli 37 800 13 100 
4 9017/1/2 / 
B 79519 Smioma digitate a lasit 40000 13,000 
IB B0022 Amplilicalore d'nnlenna a larga 

banda 7.500 2,800 
26/27 80543 Amplilicalore STAMP 200 mW 8 000 3.000 
41 82077 SQUELCH automalico 14,500 5,650 
41 02122 Ricevitoro SSB pei 14 MHz — 15.000 
45 82161/1 Conveditore SSB per 7 - 3.5 MHz - 14 MHz — 6.400 
45 82161/2 Convediloi e SSB per 21 - 28 MHz - 14 MHz — 7 200 
45 62144/1/2 Antenna altiva 33000 9 500 
23 80065 Amplificalote PWM 13,000 2700 
34 82015 Display a led con UAA170 e preampli 19 800 4.000 
38/39 81515 indicaiore di picco per alloparlanli 9,950 4,500 
56 83087 Personal FM 46500 7.700 
58 83114 Pseudo-sleroo 29800 5 800 
59 83024 Ricovllore pei bando manllune — 15 000 
59 83113 Ampllficalore video 16000 6.500 
60 83133-1-2-3 Cosmebco pei segnali audio 96.000 30.000 
61 84018 Combmalore video — 6 900 
61 83124 Generatore di slncromsmo video 18 500 6.900 
64 84029 Modulalore video e audio UHF (quarzo escluso) 30,000 9.600 
66 84040 Rlcevitore pet OC — 13.000 

MUSICA 
18 80060 Choiosynt 145.000 66.500 
30 81112 Generatore di elleltl sonon 

(circ. generate) 28000 6 000 
34 82029 HIGH-BOOST (ampli-tom per chitana) 21.000 6000 
35 82020 Mimorgano potilomco 5 ottave 66 000 10000 
35 9968-5 Alimenialoie pei mimorgano 16 000 5.600 
— — Tasirera 5 ottave per mmiorgano 

con c s. per man ice diodi 100000 — 
40 82027 Smtetizzalore VCO 75000 M 000 
41 82031 Sinielizzatore VCF-VCA 75000 14 000 
42 82032 Slntelizzatoie Modulo 

ADSR dopplo 85 000 14,000 
42 82033 Sinielizzatore Modulo 

LFO/NOISE 48000 13000 
43 9729/1 Sinielizzatore Modulo COM 38,000 13500 
43 82078 Sinteiizzatore Alimentatore 38.000 11.000 
44 82106 Sinielizzatore Modulo 

antinmbalzo — 8.500 
44 82107 Sinielizzatore Circuilo 

d'lnterlaccia 105 000 17.000 
44 82108 Sinielizzatore Clicuilo di accoido 41.000 10.500 
44 82105 Sinielizzatore Scheda CPU Z80A 135.000 25.500 
45 82110 Smtetizzalore Bus per lasllera poiifomca — 10.100 
40 820M Preamplificalore ARTIST 132 000 36.000 
47 82167 Accordaloie per chlta/ia 69000 7.600 
50/51 82111 Unite d'uscila e keysoft per il polyformant 32 500 15.000 
50/51 82112 O/A converter per tastieia poiifomca 67 000 6100 
57 83095 Quantisizer 131.000 12.000 
58 83107/1/2 Meltonomo eletlromco 94.000 15,300 
59 83120-1-2 Disco phaser 79.000 24.600 

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 computer alimentatore 40.000 9000 
46 81033/1/2/3 Junior computer esiensione 285.000 72.700 
a 9965 Tastier a ASCII — 26.000 
8 9966 Eiektermmai 235 000 30.000 
9 79038 Esiensione delle pagme deli'Elekieimmai 140.000 17000 
7 9967 Modulalore TV UHF-VHF 21,000 5700 
29 80120 8k RAM ♦ 8k EPROM con 2716 228000 40.000 
7 80024 BUS-BOARD per Junior — 17.000 
41 82017 Scheda 16K RAM dmamica 112.000 14.800 
37 82010 Piogrammalore dl EPROM 

2716/2732 78 000 19000 
34 81594 Scheda ad inserzione pet programmazione 2716 20000 4,950 
36 82019 (PROM 2k RAM C-MOS autoalimentata 52.000 6.000 
40 82093 Mtnischeda EPROM 29.800 4.900 
7 9985 Scheda 4k RAM — 30.000 
26/27 80556 Progiammalore di PROM 82S23 82250 12,000 
42 81170/1/2 Orologio a microprocessore 210.000 21 500 
46 81170/1 Computer pei camera oscoia: 

scheda CPU 132.000 14.800 
46 82141/1/2/3 Computer per camera oscura 

tastiera, Inlerfaccia, display 75.600 28.800 
47 82142/1/2/3 Computer pet camera oscura 

fotom lermom. e temponzz 75.000 17.300 
47 82159 Interfoccia per (loppy disk — 15 600 
49 83011 MODEM acuslico per lelefono 99.000 18.300 
49 82190 VAM: modulalore video audio 54.000 9.900 
52 83014A Scheda di memona unlversale senza alim. autonoma con 

8 x 2732 230.000 24.000 
52 83014B Scheda di memoria umversale con alim autonoma 

con 8 x 6116 340.000 24,000 
54 83068 Tastiera ASCII completa 240000 58.000 



54 83044 Decodilica RTTV 69 000 10800 56 83082 Schoda DVU 217.500 3820U 57 83I0G Inioilaccia per FSK 34 400 9 700 57 83101 inieilaccia cassette per BASICODE 9.800 5 200 
58 83108/1/2 Schoda CPU 269000 40.000 
59 83102 Schoda bus a 64 condutlon — 28 000 
60 83134 Rogtstiaiore a cassolta digitme 49 000 15000 64 84017 Canceliatoro mlolligento di EPROM 136.000 19 900 64 84023-1-2 Elobinnlo a nc. a nc 

N.fllv. EPS AZIONAMENTI E CONTROLLO KM L. Slampolo 
9 9974 Rivelotore cl» prossimita 23000 9,300 
12 79093 Timer conliolloi programmabile 99000 12 000 
13 80086 Tamponzznioro mlelllgenie por 

teigicnstallo 54 000 9 000 
13 80101 Indicatore di lonsione 

delta baitona 26,000 5,300 
21 9499 Poiia lurmno&a a mfiaroaai 

(alimenlaziono) 19.000 9000 
21 9862/1/2 PoMa lumlnosa a inlraroMi 

rtce-liasmoltiiore 39000 8 000 
26 81005 Campanello a sonsoro 15000 3.000 
29 81101/1/2 Tomponzzaiore di piocesso 48000 9000 
29 81110 Riveialoie di mowimenlo 30000 5600 
31 81013 Economizzalorc di carburanle 22000 7000 
33 81171 Conlagiu avanlt - mdielro 120000 14000 
42 82138 Stader elettionico per liuorosconli 9.000 5.000 43 82128 Vanaloie di lummosila per lluoiosconli 32 000 6.000 43 82091 Anlilurto per auto con rolais ISA 40000 6000 44 82131 Relais allo stoto sohdo 16000 5500 
44 82146 Rivoiatore di gas 39000 7.000 34 82004 Tlmei pei camera oscura 59,000 8 700 
50/51 82549 Flash assorvito 11500 4 700 
56 83069'1 Ripebtore di chiamata. Tiasmoltnore 28,500 6.100 56 83009/2 RipeOloro di chiamata nceviloie 38,000 5.800 57 83088 Regoiatorc oieltiomco pei allernaiore 16 600 6 300 
58 83104 Flash azionato dal telelono 26000 7600 
59 83123 Avvisatore di gelo 21 000 6 800 
61 64009 Contaglil per auto diesoi 12.900 4900 

IS
 83553 Geneiatoe di luce costante a lie a ric. 

GADGET ed EFFETTI LUMINOSI Kl L. Siampato 
4 9970 Oscillogiaphic (figure d) Lissoions) 31.000 6000 
16 79033 Out/ mastei 13 000 3 OCX) 
28 01073 Poslei che dnnza (baselta) 35 000 7000 
28 ai073/P Postoi — 7000 
28 81085/1 (1 giandeVU-METER base 42000 8300 
28 81085/2 II giande VU-METER ©slensiono 

a 240 V 57000 8600 
28 81012 Luci da soffitto IbOOOO 25.000 
33 81155 Condoilo disco lights 

Ipsichedeliche) 40,000 9650 
36 82046 Carillon elotbonico 50000 6 800 
61 84007-1a Figure "Disco Ughf piogtammubile 30 canaii base 268 000 25 000 
61 84007-lb Figuie "Disco Ughl" proginmmabilo 7 canoli. base 128.000 25.000 
61 84007-2 Figuie "Disco Light" piogrnmrnabile Display 65.000 9 500 64 84019 Scheda di controHo a TRIAC 64 000 16 000 

VARIE 
20 81002 Dissolvenza piogrammabile 

pei diaposilivo 120 000 19,900 
31 9956/80512 Doppia dissolvon/o pet diaposilivo 45.000 6.000 
46 82157 lllummazione per leiromodelli 55000 12 000 
24 80069 Sisioma mieicom — 4900 
31 81142 Scrnmblei 32000 8000 
44 02147/1 Sislema toielomco iniomo 

postazione — 9 500 
44 82147/2 Sislema teieiomco Inierno; 

alimenlazlone — 4 900 
34 80133 Transverter per 70 cm — 37 000 
35 81150 Geneialore di radioltequenza 25.000 8000 
37 82043 Amplidcaiore RF 10 W pei 70 cm — 14300 
34 82009 Amplilicnlore leie'onico a mduziono 18 000 4 700 
58 03110 Aiimentaloie per lenomodeili 44 000 11 700 

PANNELLI FRONTALI 
1 9453/F 
16 9945/F 
40 82014/F 

p«i genemtoie di funzioni 
pei consonanl 
pot ARTIST 

8.900 
11 500 
6200 

Praxzo Praxxo 
Kit EPS 

Prazzo 
KM 

Prazzo 
EPS 

ELEKTOR N. 66 NOVEMBRE 1984 
64024-5 ANALIZZATORE IN TEMPO REALE 3' PARTE 54 000 
64024-6 ANALIZZATORE IN TEMPO REALE DISPLAY VIDEO 85.000 
84040 RICEVITORE PER OC - 84041 MINICRESCENDO 90 000 
84049 ALIMENTATORE A COMMUTAZIONE 79 000 

ELEKTOR N. 68 GENNAIO 1985 
9.900 84071 FILTRO CROSS-L ; cR ATTIVO 

20.500 84079/1/2 CONTAQIRIDIGITA - LCD 
13,000 84081 FLASH METER 
14 300 84073 SALVALAMPAOINE (1'versione) 
9 000 84083 SALVALAMPAOINE (2* vorslone) 

74 000 
75.000 
89 000 
10 800 
8500 

14.300 
21,000 
10800 
5 500 
4500 

ELEKTOR N. 67 DICEMBRE 1984 
84048 SEGNALATORE PORTATILE DI PERICOLO 84054 AMPUAMENTI PER ZX 
84055 INTERFACCIA PER STAMPANTE A MARGHERITA 
84063 MICROFONO SENZA FILI (QUARZO COMPRESO) 

ELEKTOR N 69 FEBBRAIO 1985 84084 (NVERTITORE VIDEO A COLOFII 
84075 RIPUUTORE DI IMPULSl DA CASSETTA 7.900 PER ZX81 

10600 B4076 CONVERTITORE RS232/CENTRONICS 
13600 84089 PREAMPLIFICATORE DINAMICO 
10.200 84088 SPAVENTA LADRI 

44 000 10600 
44 000 

116 000 
22 000 
16 500 

11 800 
17 400 
6000 
6000 

QUESTI CIRCUITI STAMPAT1 SONO DISPONIBILI A PREZZI SCONTATI FINO AD ESAURIMENTO. PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI 
DISTRIBUTOR! ELENCATI NELLA PAGINA SEGUENTE. 
HB 11 2/3 Ampll HI-FI 3 W ♦ 3 W 9968 B Prova di deslrezza 80615/1/2 26/27 llluminazione per veirino HB 13 2/3 Pre-steroo + tool 78003 9 Lampeggiaiore dl emergenza 81008 29 Tap multlconale 
HD 4 2/3 Generalore dl 'requenza a quarzo 78041 1 Tachimetro per bicicletla 81019 35 Conlrollo pot pom pa di necaldamenlo 
1471 1 Slntellzzalore di vaponera 79006 7 Gloco prova forza 81024 31 Allarme per frlgo 
1473 1 Flschl per treno 79019 10 Generatore smusoidale 81032 33 Lettore di mappe 4523 1 79024 12 Canca-baltene Nl-Cd 81042 22 Genio nel barattolo 9831 1 Foto di KIRLIAN 79039 11 Telecomando autoconlroll 81043/1/2 22 II misuratore 9192 19 Conlrollo a tocco dl lonl e volume 79040 10 Modulatore ad anello 81044 22 II muKlgroco 
9325 6 Campanello BIG-BEN 79053 21 TOTO-ORACOLO 81047 22 Termomotro da bagno 
9329 19 Sonda logica 79070 11 AMPU 72 W 81048 22 Cornamusa 
9344/2 5 Tamburo elotlromco 79071 11 PRE-AMPLI 81049 22 Carlca balterie al Nl-Cd 9344/3 5 Generalore dl nimi 79073 7 Computer per TV-GAME 81051 22 Xllofono 9368 19 Relais a prossimita 79073/1 7 Computer alimentalore 81002 28 Ampli 200 W 9369 19 Ricevltore onde medie 79073/2 7 Computer tastiero 01105-1-2 29 Vollmetro a 2 '/■cltro 
9396/9399 2/3 PRECO: pre-ampll stereo 79075 6 Microcomputer BASIC 81105/81156 33 Vollmetro + Irequenzlmetro 
9423 19 Antenna FM por mloml 79077 9 Eftotti sonori 61123 32 Accoppiatore dl transistor 
9753 10 Biglia elettronica 79082 9 Decoder stereo 81124 24 Qioco degll scacchi 9491 5 Segnalator© per parchlmelri 79095 9 Campanello a 126 note 81128 35 Alimentalore 0-20 V - 2 A 
9797 4 Timer por camera oscura 79114 14/15 Molliplicalore di 'requenza 81130 35 Gailo sveglia da campeggio 9840 21 Temporizzatore per foto 79505 14/15 Ammulolltore per Disc-Jockey ema4 32 Eslensione TV-GAMES 9885 7 Scheda 4 k RAM 79509 14/15 Ampli per servocomandi 81158 36 Sbrinalore per frlgo 9906 7 Alimentalore per MICRO-BASIC 79514 9 Gate-dip meter 81506 38/39 Cootrollo dl velocrtA 9911 23 Pre-ampli stereo RIAA 79517 14/16 Carica-balterie Pb 81525 38/39 Sirena HI-FI 9913/1 10 79650 11 Converter da OC a OM 82005 34 VelocllA dl otturazione 9913/2 10 UnltA di rlverbero digitale 80009 12 Sewar (offetti sonori) 82039/1/2 37 Sistema inlerlonlco 9927 4 Froquenzlmelro 1 MHz 4 cifre 60018/1/2 13 Antenna per aulo 82068 37 Interlaccia per schoda parlante 9932 25 Anallzzatore audio 80031 12 TOP PRE-AMP 82069 40 Termostato per camera oscura 
9950/1 16 80050 20 Interlaccia cassette per MICRO-BASIC 82094 42 Interlaccia audio TV 
9950/2 16 Sistema d'ollarme cenlrallzzalo 80065 19 Duplicalore dl frequenza 82121 43 Orologlo parlante 9950/3 16 60076/1/2 37 Antenna attlva a Omega 82133 43 Fischiotto elettronlco per cam 9952 4 Saidatore lermostato 80096 13 Misuratore del consume di carburanle 82558/1 43 BUS di eslensione per TV-GAME 9955 18 Dimmer 220 V - 400 W 60102 13 Probe ad aslina 80021/1/2 10 Indicatore digitale di sintonia 
9968/1 21 TV scopio: mgresso 80109 13 Protezwno per bettena 80068/ 9968/2/3/4/521 TV scopio: generale 80112-1-2 29 Eslensione Interlaccia cassette 1/2/3/4/5 IB Vocoder 
9969/1 25 80602 25 Scatola musicale 81027/1/2 29 Rlvelatore di lenomonl sordl o sonori 
9969/2 25 TV scopio. ampliamento 80505 26/27 Ampli a V-Fel 40 W 81071 29 Generalore dl rumore per Vocoder 
9969/3 25 80506 26/27 Ricevltore super-reatllvo 
9987/1/2 7 AmpMelefomco 80514 30 Alimenlatore professionale 
Gli stampati che non compalono In questo elenco sono deflnltlvamente esauritl. 

TAGLIANDO D'ORDINE EPS-ESS-KIT da Invlare a uno del punll dl dlatribuzlona elencall tulla rlvlata a contrasaagnato dalla traccla (—) 
Noma Cognoma 

Cap. 

Codfca Fiacala (indiapanaabUa par laaztanda) 
I I I I I I I I I I I I I ITT 

Invlalaml II a^uanla malartala, paghard al poaHno 
I'lmporlo raiatlvo + apaaa dl apadlziona. 

Data . 

Flrma 

Codlce Quantity 
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PUNTI Dl VENDITA DEI CIRCUITI STAMPATI E DEI KIT RELATIVI Al PROGETTI PUBBLICATI DA ELEKTOR 

I rivenditori contrassegnati da una { — ) effettuano la vendita per corrispondenza. 

CAMPANIA 
ELEKTRON LANDI S C. • 
Via Alfonso Batzlco, 25 
84100 SALERNO 
Tel. 089/238632 
N.D. ELETTRONICA 
dl Nino de Slmono 
Via SaBalo Robenelll. 17/B 
84100 SALERNO 

-PM ELETTRONICA adl 
Via Nicola Sale, 3 
02100 BENEVENTO 
Tel 0824/29036 

-SOCIETA' MEA 
Via Roma, 67 
81100 CASERTA 
Tel 0823/441956 

EMILIA-ROMAGNA 
B.M.P. s.n.c, dl Benevelll & Prandl 
Via Porta Brennone, 9/B 
42100 REGGIO EMILIA 
Tel, 0522/46353 
E.T.F. dl TabeNlnl Franco 
Via del Prele, 77 
47033 CATTOLICA (FO) 
Tel, 0541/963389 
N.E.S. dl Maslanluono & C. 
Via S. Corbarl, 3 
47037 RIMINI (FO) 
Tel, 0541/777423 

-OITTA PROCEEDING ELECTRONIC 
SYSTEM 
Via Bergamlni, 2 
41030 S. Prospero (MO) 
Tel. 059/908407 
ELETTROMECCANICA MAM anc 
Via Scalabrint, 50 
29100 PIACENZA 
Tel, 0523/26241 

FLAMIQNI ROBERTO 
Via Petrosa, 401 
48010 S. Plelro In Camplano (RA) 
Tel, 0544/576834 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
-B. 8 8. 

V ie XX Sellembre. 37 
34170 QOHIZIA 
Tel, 0481/32193 

LAZIO 
-PANTALEONI ALBO 

Via Renzo da Ceil. 126 
00176 ROMA 
Tel 06/272902 

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

LIGURIA 
- NUOVA ELETTRONICA UQURE ad 

Via A Odero. 22/24/26 
16129 GENOVA 
Tel, 010/665572 
DITTA NEWTRONIC anc 
Piazza N. Sauro. 4 
16033 CAVI Dl LAVAGNA (GE) 
Tel. 0185/305763 

LOMBARDIA 
-CENTRO KIT ELETTRONICA tnc 

Via Ferri. 1 
20092 CINISELLO BALSAMO (Ml) 
Tel. 02/6174981 

C.S.E. F.lll Lo Fumo 
Via Malocchi, 6 
20129 MILANO 
Tel. 02/2715767 
ELETTRONICA SAN DONATO 
dl Baroncelll Claudio 
Via Montenero, 3 
20097 San Donalo Mllanaaa (Ml) 
Tel 02/5279692 
NEW ASSEL 
Via Cino da Pistola, 16 
20162 MILANO 
Tel. 02/6433889 
SAVA anc 
Via P. Cambiasi, 14/3 
20131 MILANO 
Tel. 02/2894712 
NUOVA NEWEL a.a.a. 
Via Oupr6. 5 
MILANO 
Tel. 02/3270226 

PIEMONTE 
- CEO EloHronlca 

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

-PINTO 
Corso Prin. Eugenic, 15 Bis 
10122 TORINO 
Tel. 011/641564 

PUGLIA 
-R.A.C. dl Franco Rutso 

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

"Zero dB" a.n.c. 
Via Bealo Casolti, 1 
71036 Lucera (FQ) 

SICILIA 
ELETTRONICA AQRO' 
Via Agrlgenlo, I6/F 
90141 PALERMO 
Tel. 091 /250706 

TOSCANA 
COSTRUZIONI 
ELETTHONICHE LUCCHESI 
Via Q. Puccini, 297 
55100 S. Anna (LU) 
Tel. 0583/55867 
C.P.E. ELETTRONICA 
Via S. Slmone, 31 
(Ardenza) 
57100 UVORNO 
Tel. 0586/50506 
SEPI dl Rlalorl 
Via Lorenzelti. 5 
52100 ARE2Z0 
Tel. 0575/354214 
MATEX ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via Safll. 33 
56025 Pontodera (PI) 

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

Via Tombelta, 35/A 
37136 VERONA 
Tel. 046/682633 
H.T.E. ELETTRONICA 
Via A. da Murano, 70 
35100 PAOOVA 
Tel. 049/605710 

N.E.S.- NEW ELECTRONICS SISTEMS 
Se a 

RIMINI 

Tetefono: 0541 - 77 74 23 
Via Cor bar! 3 - 47037 RIMIN 

cerchi cornponenti eel accessori elettronici.ricorda che 
la nostra ditta ti offre una vasta selezione dei migliori 
prodotti presenti sul niercato: 

(ALTOPARLANTl) disponibili per Hi-Fi e professionali delle migliori 

 marche (RCF, CORAL,PEERLESS,SIPE) 
(CIRCUITI INTEGRATI DIGITALl) tutta la serie TTL e CMOS (case 

 rappresentate TEXAS ♦NATIONAL* SGS*FAIRCHILD 
(CIRCUITI INTEGRATI LINEARI) disponibili per tutte le applicazioni e 

delle migliori marche 

(MICROPROCESSOR!) famiglie Z80 e 6502(SGS*M0STEK) 

(MEMORIE)2114-2708/16/32 4334°4164-6116 ecc. 

(SEMICONpUTTORl)in vastissima gamma,di segnale e di potenza 
UTENSILI) saldatori(WELLER)ed altrezzi vari(PASTORINO ecc.) 

(ACCESSORI) vasta scelta di spinotteria e minuterie 
AUDIO: una spazio appositamente creato per vedere ed ascoltare in funzio 

ne le nostre realizzazioni in campo Audio ed effetti luce per discoteca  

>1 

cinema 
APOLLO 

qr 

Via Dario Campana NOVITA 84 affit- 
tiamo apparecchi- 
ature suono/luce 
ed impianti com- 
pleti per feste pri- 
vate!! 

Via Marecchiese -Cenlro cilta 
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1 I 

Cos'6 un TUP' 
Cosa signilica 3k9? 
Cos'6 II seivizio EPS? 
Cosa vuol dire DT? 
Cosa si Inlende per 
il lorlo di Elektor? 

Tlpl dl semlconduttorl 
Le abbreviazloni TUP, TUN, DUG, 
DUS si Irovano impiegale 
spesso net circuit! dl 
Eleklor Esse si rileriscono a lipl 
di transistor! e diodi di implego 
universale, che hanno datl lecnlcl 
corrispondenti tra loro e 
dilterlscono solo per il lipo di 
contenltore e per i collogamenli ai 
piedlnl Le preslazioni limite 
Inferiori dei componenti TUP- 
TUN, DUG-DUS sono raccolle 
nelle labelle I e ii. 

Tabella I. 
Preslazioni mlnlme 
per I TUP e TUN. 
Uceo max 20 V 
Ic max 100 mA 
hie mln 100 
Plot max 100 mW 
It mln 100 MHz 

Esempi di elementi 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 elementi TUP: 
BC177 (-8.-gi.BClSTf-S.-S), 
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 

II Gruppo EdllortxN Jackaon 4 lacrttlo nal raglatra 
Nazlonala della slampa al n. 117 vol. 2 
togBo I2S In dais 17.S.1M2 

Aaaoclalo aH'Uspl 
Uniono Slampa 

PariodMa llaOana 

Tabella II. 
Preslazioni mlnlme 
per I DUG ed I DUS 

DUG 
Ur max 
If max 
In max 
Ptot max 
Co max 

20 V 
35 mA 
100 pA 
250 mW 
10 pF 

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

Valorl delle reslslenze e dei 
condensatori 
L'espressione dei valorl capacitivi 
e resistivi avviene senza uso della 
vlrgola. Al posto dl questa, 
vengono irrfdiegate le 
abbreviazloni di uso internazlonale: 
p (Pico) = 10" 
n (nano) = IC 
V (micro) — lO11 

m (mllli) = IC 
k (chllo) = 101 

M (mega) = IP 
G (giga) = 10" 

DUS 
25 V 

100 mA 
1 pA 

250 mW 
5 pF 

Alcuni esempi dl designazione 
del valori capacitivi e resistivi: 
3k9 = 3,9 kO = 3900 D 
0033 = 0,33 O 
4p7 = 4,7 pF 
5n6 ~ 5,6 nF 
4p7 = 4.7 pF 
Disslpazione delle reslstenze: 1/4 
Watt (in mancanza dl diversa 
prescrizione). 
La tensione di lavoro dei 
condensatori a film plastico, deve 
essere di circa il 20% superioi-e 
alia tensione di alimentazione del 
circuilo 

Dali in tensione contlnua 
I valorl di tensione contlnua tornili 
in un circuito. devono rilenersi 
indicalivi, quindi il valore misuralo 
se ne pub scbstare enlro i limlli 
del ± 10% (lo strumenlo di misura 
dovrebbe avere una resistenza 
interna ^ di 20 kO/V), 

Setvlzlo EPS 
Nurgerosi circuitl pubblicati sono 
corredati della baselta stampala. 
Elektor ve la lornisce gib pronta, 
pubblicando ogni mese I'elenco di 
quelle dlsponibili sollo la sigla 
EPS (dall'inglese Eleklor Print 
Service, servizio circuili stampati 
Eleklor) II monlagglo dei circuiti 
viene alquanto facililato dalla 
serigralia della disposizione dei 
componenti. dalla limitazione 
delte aree di saldatura e dalla 
riproduzione delle piste condultricl 
riporlata sui lalo componenti. 

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

Moltl semicondutlori equivalent! 
tra loro hanno sigle diverse. 
Trovandosi in dilflcoltb a reperire 
in commercio un lipo speciale. 
viene tornito su Eleklor, dove 
possibile, un tipo universale. 
Come esempio ci si pub riferire al 
tipo di circuito Integtato 741, il 

Servizio lecnlco leltori 
— Domande lecniche (DT) 

possono essere evase sia pei 
iscritto che oralmente durante 
le ore dedicate alia consulenza 
telefonica. La redazione 
rimane a disposizione ogni 
venerdl dalle ore 13.30 alle 
17.00. 

— il torto di Eleklor lornisce 
tulle le nolizie imporlantl che 
arrivano dopo I'uscita di un 
articolo, e che vengono rilerite 
al lettore quanlo prima b 
possibile. 
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Ultime novita 

sull'auto robot della DARPA 

Electronics Week, 5 novembre 1984. Da un articolo di David M. Weber. 

Denver - La fantascienza e stata a 
lungo ossessionata dall'idea di un 
veicolo robot che possa vagare sul 
campo di battaglia per confondere il 
nemico. 1 piani per lo sviluppo di un 
tale veicolo sono ormai avviati presso 
la DARPA. 
II progetto e stato battezzato ALV 
(Autonomous Land Vehicle = Veicolo 
terrestre autonomo), e la DARPA ha 
recentemente assegnalo il primo 
contralto per la costruzione dei 
"cervelli" di questo veicolo. La Martin 
Marietta Denver Aerospace Inc. 
sviluppera la parte hardware pensante, 
che permettera al veicolo ALV di 
funzionare senza I'intervento umano, 
La Denelcor Inc, sempre di Denver, 

mettera a frutto la sua esperienza nel 
campo deU'inlelligenza arlificiale, solto 
un contralto di consulenza con la 
Martin Marietta, Potra anche essere 
cooptato un altro fahbricante di 
supercomputer. la gia citala Cray 
Research Inc., perche e previsto che 
I'ALV possa Irarre profilto dalla sua 
esperienza riguardante I'intelljgenza 
artificiale. 
Secondo R. David Lowry, direltore dei 
Programmi Speciali alia Denelcor Inc. 
di Aurora. Colorado, la sfida principale 
consiste nello scrivere il software per 
un'efficace elaborazione in parallelo. 
Infatti, soltanlo ammucchiando 
componenti, od anche 
miniaturizzandoli, non sara possibile 

raggiungere lo scopo; la polenza di 
elaborazione polrebbe essere 
moltiplicala per centinaia di volte 
rispetto alle attuali macchine, agendo 
soltanlo sui componenti, ma la polenza 
dovra invece aumentare di parecchi 
ordini di grandezza. 

Silicio od arseniuro di gallio 

Un'altra necessita che si affaccia nella 
progetlazione di apparecchiature 
destinate ad un veicolo. e quella di 
avere un'elevata concentrazione di 
potenza in un piccolo spazio. Uno degli 
approcci consiste nell'usare I'arseniuro 
di gallio. Questa polrebbe essere la via 
per ridurre le dimensioni 
dcll hardware. II GaAs ha una 
resistenza alle radiazioni maggiore di 
quella del silicio, e questa e una 
caratteristica molto ulile sul campo di 
battaglia. 
Per non smeltere troppo 
prematuramente il discorso del silicio, 
la Martin Marietta prevede di 
sviluppare un'architettura di 
elaborazione in parallelo. usando la 
tradizionale tecnologia del silicio, che 
permetterebbe di risparmiare gli sforzi 
per elaborare nuove tecniche di 
fabbricazione del GaAs. II tema 
principale e di passare da 
un'elaborazione vettoriale, che utilizza 
una sola funzione di inlelligenza 
artificiale alia volta, ad un'architettura 
parallela, che permetterebbe un 
funzionamenlo autonomo dell'ALV, 
Per il momento, la DARPA progetla un 
veicolo a mote, ma I'ALV polrebbe, in 
fin dei conti. essere anche equipaggiato 
con gambe. II programma degli 
esperimenti e il seguenle: nel 1985, it 
veicolo dovrebbe essere in grado di 
percqrrere una strada asfaltata a 10 
km/h, in quanto le sue qualita visive 
saranno ancora rudimentali. Un anno 
dopo. dovrebbe raddoppiare la velocita 
ed essere in grado di evitare la maggior 
parte degli ostacoli. Nel 1989, la 
DARPA prevede di poter disporre di un 
prototipo veramente autonomo; I'ALV 
dovrebbe viaggiare fuori strada ad una 
velocita di 50 km/h. evitando o 

L 

Flgura: Nessuno a bordo. II veicolo lerrestre 
autonomo della DARPA si sceglie il percoiso sul 
terreno accidenlalo, ed esegue compili di 
splonaggio sul campo di battaglia. 



superando quasi tutli gli ostacoli che 
potrebbe incontrare su un moderno 
campo di battaglia. 

Un supplomonlo di AI 

Sorprendentemente. un veicolo a ruote 
necessila di una maggior quanlita di 
inlelligenza artificiale rispello ad uno 
munito di gambc (anche se i requisiti di 
caratlere meccanico sono menu 
stringenti per il veicolo a ruote): il 
motivo e die le ruote non permeltono di 
arrampicarsi su un ostacolo. ma 
impongono quasi sempre di aggirarlo. 
Sfortunatamente. I'attuale generazione 
di "pedoni meccanici", come I'enorme 
mostro a sei gambe, dal peso di circa 
due tonnellate e mezza, che ^ slato 
sviluppato presso rUniversita dell'Ohio, 
non possiede la coordinazione 
necessaria per sopravvivere in un 
ambiente ostile. Inollre, il movimento 
delle gambe deve esserc 
telecomandalo. L intenzione delia 
DARPA e invece di costruire un veicolo 
che pensi in modo autonomo: che 
scelga il percorso fuoristrada, che 
scelga i bersagli tenendo conto della 
loro minaccia polenzlale, o del loro 
valore, e che raccolga una vasta messe 
di informazioni visuali e di spionaggio 
elettronico nei riguardi del nemico. 

Piii cervelli 

Questo e il sellore in cui i 
fabbricanti di supercomputer vedono la 
loro occasione. 
F1 problema di sviluppare abbastanza 
AI da permetlere al veicolo di muoversi 
in maniera autonoma e molto piii 
difficile di quanlo la genie possa 
immaginare. Si tratta di metlere a 
punto tecniche di elaborazione di 
segnali che sono enormemente 
complesse: le previsioni sono di ridurre 
computer attualmente ancora piutlosto 
ingombranti alle dimensions di un 
odierno calcolatore da lavolo. ed in 
questo eompilo di miniaturizzazione 
sara molto d'aiuto la tecnologia 
deU'arseniuro di gallio. 
Questi ultimi sono obieltivi il cui 
raggiungimento e previsto per la meta 
degli anni '90. 
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Per definizione, un diapason e una forchetta metallica a due rebbi, che viene messa 
in vibrazione in modo che produca un suono adatto ad accordare strumenti o dare il 
tono alia voce. La nota emessa dal diapason e pressoche pura, poiche manca delle 
armoniche superior! che di solito sono present! nelle note emesse dai normal! 
strumenti musicali. II progetto presentato in questo arlicolo costituisce una modifica 
rispetto all'oggetto originate, sotto due importanti punti di vista: i due rebbi si sono 
trasformati in due circuit! elettronici e, invece di un'unica nota, e possibile emettere 
una serie di frequenze comprese tra 32 e 7902 Hz, separate da intervalli di un 
semitono. 

diapason ... 

...con rebbi elettronici 

Flgura 1. il suono della musics 
conslsle In una mlscela della 
Irequonza fondamentale con 
determinate armoniche. e la 
composizione di questa 
mlscela dllterlsce da uno 
slrumento aH'allro. Un clrculto 
dl trigger converte II segnale In 
una aerie Irregolare dl Impulsl 
rettangolari. 

Flgura 2, Come la sua 
controparte meccanlca, II 
noslro diapason ha due rebbi 
(elettronici). L'osclllatore dl 
rlferlmenlo ne lorma uno, 
menlre I'altro elabora II suono 
provenlenle dallo slrumento da 
accordare. So I segnali del due 
"rebbi" sono uguall, lo 
slrumento ad Indlce segnera 
zero. 

Uno dei due "rebbi" del diapason e un 
oscillatore di riferimento molto stabile, 
controllato mediante un quarzo da 4 MHz, 
mentre I'altro consiste semplicemente in un 
amplificatore audio pilotato da un microfono a 
condensatore di elettrete. I segnali d'uscita di 
questi circuiti sono applicati ad un comparatore 
di frequenza, 

Alcune informazioni di base 

Tulti gli strumenti musicali producono suoni 
che non sono formati esclusivamenle da note 
pure (come quella emessa dal diapason), ma 
da una miscela della nota fondamentale e di 
certe altre frequenze armoniche. Questa 

Soglia dl trigger 
U* 

b' 

miscela e una caratteristica fondamentale di un 
determinato slrumento, ed infatti determina le 
differenze di tono e di "colore" Ira gli 
strumenti. Sara sufficiente che suoniate la 
stessa nota con un violino e con uno xilofono, 
per capire cosa vogliamo dire. 
Le armoniche vengono generate perch6 una 
corda vibrante od una colonna d'aria non 
vibrano soltanto nella loro intera lunghezza, ma 
anche secondo frazioni di essa (1/2, 1/3, 1/4, 
eccetera). La vibrazione della lunghezza totale 
fornisce la nota piu bassa (fondamentale), che 
talvolta 6 chiamata "prima armonica". Le 
altre armoniche. cioe la seconda, la terza, la 
quarta e cosi via. sono situate ad intervalli fissi 
al di sopra della fondamentale; un'ottava al di 
sopra di questa, poi esattamente una quinla al 
di sopra di questa, e cosi via diminuendo fino 
aH'infinito. 
L'accordatura di uno slrumento musicale viene 
effettuata alia frequenza fondamentale. 
cosicche se, per esempio, deve essere 
accordata una corda di un pianoforte, la sua 
frequenza fondamentale viene confrontata con 
la frequenza emessa dall'oscillatore di 
riferimento del diapason. Questo procedimento 
origina due problemi: (1) I'onda fondamentale 
deve essere estratta per filtrazione dal suono 
composite generate dalla corda del pianoforte 
e, (2). il comparatore di frequenza funziona 
esclusivamenle eon onde rettangolari, percio la 
nota dovra essere convenientemente convertita. 
Un tipico suono composite e illustrate nella 
parte alta della Figura 1; la meta inferiore di 
questa figura mostra gli impulsi rettangolari 
che risultano quando il suono viene applicato ad 
un circuito di trigger. La serie irregolare di 

Osclllatofe 
di riferimento 
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Tabeila 1. 

Frequencies in Hz of the chromatic scale over eight consecutive octaves 

Nota Do Do Re Re Mi Fa Fa Sol Sol La La Si 
Otlave diesis diesis diesis diesis diesis 

4186,00 4434,91 4898.62 4978,02 5274.06 5687 64 5919.90 6271,91 6644 86 7039,99 7458.60 7902.12 
»3 2093.00 2217,46 2349.31 2489,01 2637.00 2793.80 2969.93 3138.00 3322,48 3620.00 3729,31 3951.10 
+ 2 1046.60 1108.73 1174.70 1244,55 1318.50 1396,90 1479.96 1568.00 1661.24 1760.00 1864.66 1975.60 
+ 1 523.25 564,36 587.33 622.26 659.26 698.46 740.00 784.00 830.61 880.00 932.33 987.77 
0 261,63 277,19 233.86 311.12 329.63 349.23 370.00 392,00 415.31 440.00 466,16 493,88 
-1 130.81 138.59 146.83 156.66 164.81 174.61 185.00 198.00 207.65 220.00 233,08 246.94 
-2 66.41 69.30 73.42 77,79 82.41 87.31 92.50 98.00 103.83 110,00 116.54 123.47 
-3 32,70 34.64 36.71 38.89 41.20 43.65 46.26 49.00 51.91 55.00 68.27 61,74 
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Tabeila 1. Frequenze In Hz 
della scala cromatlca su otto 
ottave consecutive. 

fROMBONE OITAVINO 
VIOLA M AU I O DAGAMBA i 
♦-TIMPANO-^ vi 01 NO 

onor 
CLARINETTO 

TROMBA 
QORNO INGLESE 

CLARINETTO BASSO 
FAGOTTO 

BASSOTUBA 
VIOIA 

I I 
-VIOLONCELLO- 

VOCI UMANE 
I 

32.70 WA1 130.81 ZSI.SS 523.25 10*6.50 2093.00 4186.00 

impulsi rettangolari contiene non solo I'onda 
fondamentale, ma anche un gran numero di 
armoniche. L'onda fondamentale viene estratta 
mediante un filtro a banda stretta. la cui 
frequenza centrale e uguale a quella della nota 
fondamentale. II filtro piii adatto 6 quello 
basato sul circuito integrato 5620, che e stato 
esaurientemente descritto nel numero di 
maggio 1984, a pagg. 5-36. La sua frequenza 
centrale viene ricavata daH'oscillatore di 
riferimento (vedi Figura 2). Da quanto 6 stato 
detto. risulta chiaro che I'oscillatore di 
riferimento ed il filtro passa-banda controllato 
sono gli elementi piii importanti del diapason. 
II suono prodotto dallo strumento da accordare 
viene raccolto dal microfono e poi amplificato 
per fornire un segnale di almeno 1 V efficace 
allo stadio di controllo, cosi che possa essere 
pilotato in modo deciso. Lo stadio di controllo 
serve a mantenere il segnale che si attenua 
lentamente ad un livello costante, per il 
massimo tempo possibile, in modo da lasciare 
un intervallo sufficiente per accordare lo 
strumento. Successivamente, il segnale viene 
applicato al filtro passa-banda e poi ad un 
trigger di Schmitt. nel quale viene convertito in 
impulsi rettangolari. Alia fine, questi impulsi 
sono Irasformati in onde quadre da un 
multivibralore bistabile (flip-flop). 

Descrizione del circuito 

Osservando la Figura 3, si puo vedere che 
I'oscillatore di riferimento e formato dalle porte 
logiche N1 ed N2, ed e controllato da un 
cristallo di quarzo da 4 MHz. La frequenza 
deU'oscillatore viene dimezzata mediante il 
contatore binario IC3 ed il segnale risultante da 
2 MHz viene applicato al generatore di nota 

principale IC1 (piedino 2). Queslo generatore 
fornisce le dodici note di un'ottava, dalle quali 
sono ricavate tulle le altre note. La frequenza 
di ciascuna nota e quella della nota precedente 
moltiplicata per un numero esattamente uguale 
alia radice dodicesima di 2 (circa 1,059). Per 
esempio, la nota di uscita piii bassa del circuito 
integrato. cioe la nota Do. e disponibile al 
piedino 16 ed ha la frequenza di 2 MHz : 478 = 
4186 Hz. La nota immediatamente superiore, il 
Do diesis, disponibile al piedino 4, ha la 
frequenza di 2 MHz : 451 = 4434,91 Hz. 
I segnali d'uscita di IC1 sono ulteriormente 
divisi in ICS, cosicch6 alia fine saranno 
disponibili in tutto otto ottave, ciascuna 
composta da dodici semitoni. Questi semitoni e 
le corrispondenti frequenze sono illustrati in 
Tabeila 1. La piu alia delle otto ottave e 
disponibile al commutatore elettronico ES9, e la 
piii bassa ad ES16. L'ottava desiderata viene 
selezionata mediante il commutatore S2. Infine, 
la nota selezionata viene applicata al 
comparatore di frequenza IC8, 
II suono proveniente dallo strumento da 
accordare viene (1) raccolto dal microfono, poi 
amplificato in ICIO, con un guadagno di 40...60 
dB, a seconda della regolazione di PI oppure P2 
(uno di questi due potenziometri viene 
selezionato con S3). ed infine trasferito 
direltamente allo stadio di controllo: questo 
tipo di funzionamento viene scelto, per esempio, 
quando deve essere accordato uno strumento 
elettronico. La tensione di alimentazione viene 
fornita aH'amplificatore operazionale 1C10 
tramite due ulteriori regolatori di tensione 
neH'alimentatore. allo scopo di eliminare 
qualunque possibilila che possano essere 
amplificati e trasmessi lungo le linee di 
alimentazione segnali provenienti 
daH'oscillatore, 
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Flgura 3. II cenlro del circulto e 
fonnalo dal generalore 
pdncipate dl nota IC1 e dal 
llllro passa-banda alllvo IC2. 
Per petmellere la scella di una 
grande varied dl note di 
rKerimenlo e dl (requenze 
centrall per II llllro passa- 
banda, 6 Inevilablle I'lmpiego 
dl un circulto piullosto 
complesso. 

Lo sladio fli controllo e formato 
dall amplificatore operazionale a 
Iransconduttanza (OTA) IC9 e dagli 
amplificatori operazionali con ingresso JFET 
A1...A4. L OTA e regolato, dal generalore di 
corrente Tl/Al, in corrispondenza a quella 
parle della sua curva caratleristica che 
garanlisce la costanza del livello d'uscila 
fintanto che e presente un segnale d'ingresso. 
Questo scopo viene ollenuto reltificando il 
segnale d'uscila in A2/DI e confronlando il 
risullato con la lensione di riferimento ricavala 
dal parlitore R15/R16, II segnale di uscita di A3 
sara perci6 posilivo o negativo, a seconda del 
livello dell'ampiezza del segnale. L'integratore 
A4 fomisce la lensione d'ingresso per il 
generalore di corrente. 
II segnale sonoro ad ampiezza costante, 
prelevato dall'uscila di IC9, viene amplificalo 
da un altro amplificatore con ingresso a JFET 
(AS) e poi applicalo all'ingresso di un filtro 

passa-banda altivo (IC2). All'uscila (piedino 12) 
appare un segnale a forma di scala, la cui 
forma viene corretta dai filtri passa-basso 
R30/C10 ed R3I/C11, in modo da oltenere 
un'onda sinusoidale pulila. Queslo segnale 
viene poi converlilo in una serie dl impulsi 
rettangolari medianle il trigger di Schmill A6. 
Questi impulsi vengono applicali al bistabile 
FF2, cosicche i rapporli di frequenza 
all'ingresso del comparatore A8 saranno 
unilari. In termini rigorosi, il comparatore di 
frequenza funziona come un integralore a 
somma. Esso "somma" gli impulsi emessi dai 
circuiti differenzialori C12/C13/R40 e 
CI4/C15/R41 (vedi anche la Figura 2). Le uscite 
dei bislabili FFI ed FF2 sono convertite in 
impulsi positivi e negativi. rispetlivamente da 
D37 e D36, Se le due frequenze sonore sono 
identiche, il numero degli impulsi positivi sara 
uguale a quello dei negativi, cosicche la 
lensione d'uscila di IC8 sara nulla, Se perd una 
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delle frequenze fosse maggiore deU'altra, ci 
saranno, per esempio, piii impulsi positivi che 
negativi ed una tensione positiva apparira 
all uscita di ICS. Quesla tensione viene 
amplificata da AS. e poi viene impiegata per 
azionare uno strumento da 100 ^alA a zero 
centrale. Un'usdta positiva da ICS viene 
indicata da una deviazione dell'indice verso 
destra ed un'uscita negativa da una deviazione 
verso sinislra. La sensibilita dello strumento 
pud essere aumentata inediante P2. ma nella 
maggior parte dei casi. essa sara sufficiente se 
P2 = 0, che corrisponde ad tin guadagno 
unitario di AS 
Abbiamo gia parlato della selezione delle note e 
delle ottave, che avviene rispettivamente 
mediante SI ed S2. Poiche esistono limili al 
numero di commutatori meccanici che possono 
essere usati. sono stati incorporati nel circuito 
alcuni interruttori elettronici. Cio vuol dire che 
le ottave non vengono selezionale direttamente 
da S2, ma mediante ES1...ES8 ed ES9...ES16. 
che a loro volta vengono controllali da S2. II 
primo gruppo di interruttori seleziona le 
frequenze del filtro passa-banda ed il secondo le 
note di riferimento. II commulalore S1A e la 
matrice di diodi permetlono di regolare con 
precisione la frequenza centrale del filtro 
passa-banda. 
La nota di riferimento puo essere resa udibile 
attivando, con S4, I'amplificatore monitor 
A7/T2. 

Taratura 

Prima di poter utilizzare I'apparecchio, e 
importante controllare i segnali ai piedini dello 

zoccolo di IC2. senza pero che in queslo sia 
ancora inserito il circuito integrato! Chiudere 
poi il circuito della tensione di rete e 
controllare che lulte le tensioni di 
alimentazione siano esatte. 
Non e necessaria una taratura della sezione 
deH'oscillatore di riferimento: e sufficiente 
ascoltare (con S4 chiuso!) e selezionare le 
diverse note con SI ed S2. 
Accordare poi Tamplificatore d'ingresso al 
segnale musicale. E necessario trovare un 
compromesso tra la distanza del microfono 
dallo strumento e la regolazione del guadagno 
effeltuata mediante PI: il criterio consiste nel 
fatlo che I'uscita di IC10 non deve essere 
limitala. Quesla siluazione potra essere meglio 
verificala con un oscilloscopio, ma se non ne 
possedele uno, potrete coilegare I'ingresso 
positive dell'amplificatore monitor all'useita di 
IC10 ed ascoltare la nota; essa dovra essere 
piuttoslo forte, e risuonare "pulita" e non 
distorta! Questo non e. purtroppo, un compito 
molto facile nel caso degli strumenti a corda. 
11 segnale musicale potra poi essere controUato 
al piedino 9 dello zoccolo di IC2, sia con 
I'oscilloscopio che con I'amplificatore monitor. 
Se finora il suono va bene, puo essere inserito 
IC2 (dopo aver staccato la tensione di rete!). 
Coilegare nuovamente la tensione di rete e 
scegliere una nota di riferimento, Tenere il 
microfono ad una distanza dall'altoparlante tale 
da evitare che sopravvenga un sovraccarico 
deU'amplificatore monitor. La lettura sullo 
strumento ad indice dovra essere zero: in caso 
diverso, regolare CIS fino ad ottenere questo 
risultato. Polrebbe anche rivelarsi necessario 
aumentare il guadagno di AS, regolando P2. M 
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L adattamento d'antenna spiegato con parole semplici. 
Un trasformatore di bilanciamento (spesso chiamato "balun", da una contrazione 
delle parole inglesi BALanced/UNbalanced, cioe bilanciato/sbilanciato) e un 
qualsiasi dispositivo usato per accoppiare un'impedenza bilanciata, per esempio 
un'antenna, ad una linea di trasmissione sbilanciata, per esempio un cavo coassiale. 

trasformatori 

di bilanciamento 

Flgura 1. Qui 6 illustrato il 
prlnclplo del Iraslormatore di 
bilanciamento; (a) usando un 
cavo bllanclato e (b) usando 
un cavo coassiale. Z i 
I'impedenza caratterlslica del 
cavo usato. 

Un esempio di trasformatore di bilanciamento e 
illustrato in Figura 1: nella parte la, questo 
componente eonsiste in due spezzoni di cavo 
d'antenna a piattina, mentre in lb vengono 
usati due spezzoni di cavo coassiale. In 
entrambi i casi. gli spezzoni di cavo sono lunghi 
un quarto della lunghezza d'onda. e sono 
collegati in parallelo ad una eslremita ed in 
serie aH'altra. Le due proprieta piu importanti 
di un simile balun sono la trasformazione 
dell'impedenza e la trasformazione della 

simmetria, 
I libri di testo definiscono questi balun con il 
nome di "sezioni di adattamento a quarto 
d'onda". In tali sezioni, i terminali collegati in 
parallelo presenlano un'impedenza Z/2 (Z e 
I'impedenza caratteristica del cavo usato nel 
trasformatore), Quests eslremita della sezione, 
con i terminali in parallelo, e asimmetrica. 
I terminali collegati in serie presenlano 
un'impedenza pari a 2Z. e qui la sezione e a 
circuito aperto e simmetriea. 

1a cavo d'anienna a piattina 

2Z simmetriea 

o- 

LO- 

o 

0 

2/2 asimmetrica 

sbllanciato 

1b 

2Z simmetriea 

O—BC 

o—m, 

cavo coassiale 
Z/2 asimmetrica 

bilanciato 
sbllanciato 



Trasformatori con nucleo d'aria 

Le anlenne a dipolo per la ricezione delle onde 
corte, delle UHF e del segnali televisivi sono di 
solilo collegate al ricevilore radio o televisivo 
tramite un eavo coassiale (75 ill. Queslo 
provoca un carico asimmetrico deH'antenna, 
anche se l impedenza base e uguale 
all impedenza earatteristica del eavo coassiale. 
Una conseguenza di quesla situazione e la 
circolazione di correnti transitorie nella 
scherniatura del eavo: di conseguenza, lo 
schermo agisce come un'antenna, e queslo non 
era, naturalmenle, nelle intenzioni del 
costruttore! 
II modo piii semplice di evitare la circolazione 
di queste correnti transitorie e di eollegare 
I'antenna al eavo di discesa tramite un 
trasformatore, calcolato in modo da adatlare le 
impedenze di 75 (I. come moslrato in Figura 2a. 
II trasformatore e a larga banda, non e 
necessario modificare il eavo eoassiale e non 
e'e nulla da tarare: le cose non potrebbero 
essere piii facili. Sfortunatamente, questa 
disposizione ha lo svantaggio di non funzionare 
piii come induttanza pura alle frequenze piii 
elevate. 
La Figura 2b illustra un trasformatore di 
adattamenlo ehe serve a eollegare un'antenna 
da 300 n ad un eavo di discesa da 75 (1. II 
trasformatore 6 avvolto utilizzando spezzoni di 
eavo coassiale con impedenza earatteristica 
(Zohm) di 150 il. La relazione tra Zohm, 
I'impedenza di base dell'antenna (Za) e 
rimpedenza earatteristica del eavo di discesa 
(Zr), e data da: 
Zohm = radice quadrata di Za Zi 
La lunghezza degli spezzoni di eavo coassiale 
eon i quali verra avvolto il trasformatore, non 
dovrebbe essere inferiore ad un decimo della 
lunghezza d'onda massima, ed almeno uguale a 
quattro volte il diametro intemo del 
trasformatore. Di conseguenza, per una 
frequenza di funzionamento di-100 MHz, la 
lunghezza non dovrebbe essere inferiore a 30 
cm, mentre il diametro interno del 
trasformatore non dovrebbe superare i 7,5 cm. 
Le spire dovranno essere adiacenti ed i punti di 
connessione dovranno essere protetti contro le 
infiltrazioni di umidita utilizzando uno spray 
plastico. 
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Antenna aimmelrica da 300 O 
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[Ml Discesa a piatlina da 300 O 

Figura 2. II plu semplice 
trasformatore dl adattamenlo: 
(a) il eavo dl discesa. accanto 
all'antenna, 6 avvolto in modo 
da lormare un Indutlore a 
nucleo d'aria, mentre In (b), II 
Iraslormalore 6 coslrulto 
utilizzando un cavelto a 
plattina da 150 Cl. 
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Trasformatori toroidaii 

Avvolgendo i trasformatori su un toroide di 
ferrite, potra essere ottenuto un balun piii 
piccolo, di minore ingombro. La Figura 3a 
mostra una disposizione elettricamenle analoga 
a quella di Figura 2a: due spezzoni di filo di 
rame smaltato del diametro di 0,25 mm sono 
attorcigliati Ira loro e poi avvolti in dieci spire 
sul toroide. Usando un nucleo T50-2. il 
trasformatore potri essere usato per una banda 
di frequenza da 12 a 280 MHz. 
La configurazione di Figura 3b e analoga a 
quella della Figura 2b, ed anche in questo caso 
viene usata una coppia di fili smaltati 
attorcigliati. del diametro di 0,25 mm. Questo 
trasformatore puo adattare un'antenna da 300 !l 
ad un cavo di discesa da 7511, cioe il rapporto di 
trasfonnazione dell'impedenza e di 1:4. I giusti 
lerminali possono essere determinati medianle 
una prova di continuita e poi collegati come 
indicato. II vanlaggio e ehe questa 
configurazione non necessita del cavo da 150 11, 
che non e facile da trovare. D'altra parte, un 
trasformatore toroidale e leggermente piii 
costoso. 

Z2 asimmetnca 
.rv-w> 

-rvw 

Zl : Zj - Zj Zi -1 

21 simmetrica 

■ymmstric 

O Z2= 1/4 21 
aslmmelrica 
21:22 = 4 1 

84098.3b 
Figura 3. Arranglamenli 
analoghl a quetli di Figura 2, 
ma coslrulti con lllo dl rame 
smaltato, avvolto su loroldi dl 
lerrite. 
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VIDEO INVERTtR 

L'inverlitore interessa Ire gmppi di persone: i 
possessors di regislralori video che desiderano 
modificare I'immagine sullo schermo 
televisivo, gli operatori di telecamere che 
desiderano ineorporare effetti special! net loro 
prodotto ed i fotografi dilettanti che desiderano 
vedere in positive le loro negative, 
A seconda delta posizione del relative 
commutatore, il circuilo fornisce immagini 
normali, cioe non inverlite (questo vuol dire 
che I'invertitore puo rimanere collegato in 
permanenza), oppure permette di invertire i 
segnali di luminanza e di erominanza, oppure 
infine permette un'inversione del segnale di 
luminanza ed un'inversione regolabile di quello 
di erominanza. 11 campo di regolazione spazia 
tra I'inversione completa e I'immagine quasi 
normale: la regolazione del relative controllo 
(P2) dipende dagli effetti necessari e dai gusti 
personali. 

Applicazioni 

Oceorre osservare che I'invertitore agisce sul 
segnale composito a colon. II suo ingresso e la 
sua uscita sono percio adatti ad essere usati 
esclusivamente con apparecchiature nelle quali 
questo segnale e prontamente diponibile, per 
esempio tramite una presa A/V od un 
connettore BNC. Questo non e, naturalmente, 
un problema con le moderne telecamere, 
videoregistratori e ricevitori televisivi, Inoltre, 
questa connessione e facilmente applicabile 
estemporaneamente alia maggior parte delle 
apparecchiature di modello piu vecchio. Se non 
vi sentite abbastanza esperti per eseguire da 
soli questa modifica. chiedete lumi presso un 
laboratorio di riparazioni TV. 

L'inversione della fase dei segnali video 
permette di ottenere interessanti effetti 
sullo schermo. Poiche le apparecchiature 
commerciali brevettate adatte a questo 
scopo sono costose, I'invertitore a basso 
costo presentato in questo articolo 
potrebbe interessare molti di voi. 
L'apparecchio permette di scegliere tra 
l'inversione del segnale composito a 
colori (= luminanza + erominanza), 
oppure del solo segnale di luminanza 
(informazione relativa at bianco ed al 
nero). 

invertitore 

video 

a colori 

L'impiego deH'invertilore per la modifica delle 
immagini nella registrazione video e illustrato 
in Figura 1. II vostro apparecchio preferito 
potra per esempio, essere impiegato per 
funzionare come parte della vostra discoteca di 
casa. Tutto cio che dovrete fare e di registrare 
qualche adallo concerto ed attivare I'invertitore 
durante la riproduzione di certi passaggi. 
La Figura 2a mostra un sistema adatto per gli 
operatori di telecamere. El meglio usare un 
registratore che permetta un'editazione 
elettronica: questo registratore verra fermato 
aU'istante del passaggio da immagine normale 
ad immagine invertita e viceversa, in modo da 
evitare disturb! di sincronizzazione. 
Se siele abbastanza fortunali da possedere due 
videoregistratori (per esempio, uno alimentato 
dalla rele ed uno portalile), potrete usare la 
composizione mostrala in Figura 2b. II 
vantaggio di questa disposizione e che potra 
essere effettuata una ripresa filmata normale, 
mentre le modifiche aH'immagine potranno 
essere aggiunle durante I'editazione del 
programma. L'amplificatore video (per 
esempio l'amplificatore di distribuzione video 
descritto nel numero 59 di Eleklor - aprile 1984, 
pagg. 4-30) serve non solo per compensare le 
perdite nella catena di registrazione e di 
riproduzione, ma anche per dare la possibilita 
di usare come monitor un ricevitore TV con 
presa A/V. 
Una configurazione adatta ai fotografi dilettanti 
e illustrata in Figura 3: questa si spiega da 
sola, ma possiede due importanti limitazioni. In 
primo luogo, 1'applicazione e limitata ai 
negalivi in bianco e nero. perche sarebbe molto 
difficile compensare la velatura arancione dei 
negativi e. in secondo luogo, per garantire 
risultali accettabili la telecamera deve essere 
di qualila ragionevolmente buona e deve essere 
equipaggiata con un buon obietlivo "macro". 
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Figure 1. Se collogalo tra un 
reglslralore video ed un 
televlsore, I'lnverlilore puo 
essere usalo per ollenore 
efleltl "curiosl" sullo schermo. 
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Riproduttorp video Amplllicalore di dlstribuztone video 

Flgura 2a. Se collegato tra una 
lelecamera ed un 
videoreglstratore, I'lnverlilore 
pud essere usalo per 
modillcare I'lnlormazione che 
deve essere regislrala. 
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Segnale video 

Non abbiamo I'intenzione di imbarcarci in un 
corso complelo di tecnologia video, ma ci 
limiteremo ai soli aspetti che sono importanti 
per il nostro circuito. La singola riga di 

scansione mostrata in Figure 4 illuslra una 
sezione normale del segnale composito a colori. 
Se desideriamo invertire questo segnale senza 
influenzare le altre funzioni del ricevitore TV, 
sara necessario invertire la scansione di riga 
come mostrato in Figura 5. Vengono invertiti 

84084-2 

Figura 2b. Ouesta e lorse la 
disposizione dl maggiote 
inleresse, particolarmente per i 
teleoperatori: essa permellera 
loro di modHicare le riprese 
"latle in casa" duranle 
Teditazione elettronica. 
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Flgura 3. Un'altra applicazlone 
permelle dl osservare in 
poslllvo sullo schermo 
Immaginl fotograflche negative 
in bianco e nero. 

Flgura 4. Composlzlone base 
dl una riga dl scanslone. La 
lumlnanza e la cromlnanza 
sono slretlamenle Intertacclale. 
Osservare che questa 
rappresenlazlone e quella delta 
Flgura 5 sono assolutamenle 
schematlche: se osservale su 
un oscllloscopio, avranno un 
aspetlo mollo dlvetsol 

Flgura 5. Slessa Inlormazione 
della Flgura 4, ma con la 
slngola riga dl scanslone 
invert! la. 
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sia il segnale di luminanza che quello di 
crominanza, perche il primo segnale e 
"interlacciato" con il secondo. Se la fase del 
segnale burst del colore viene anch'essa 
spostata di 180 gradi, rinformazione relativa al 
colore ritorna normale, mentre il segnale di 
luminanza rimane invertito. Nel corso della 
descrizione del circuito. spiegheremo come 
viene ottenuto questo risultato. 

Descrizione del circuito 

II commutatore Si di Figura 6 inserisce o 
disinserisce I'invertitore dal circuito. Con Si 
nella posizione indicata sullo schema, ii segnale 
in arrivo viene applicato ad un circuito di 
clamping, tramite la rete d'ingresso Cl - C2 - 
R1 - R2. II circuito di clamping e composto 
dall'amplificatore operazionale IC2 e dal diodo 
D3. La rete d'ingresso e necessaria per 
trasferire il segnale in maniera indistorta dalla 
telecamera o dal registratore video e per 
presentarlo con la giusta impedenza. 

Sfortunatamente. questa rete causa la perdita 
della componente c.c. del segnale, necessaria 
per il corretto funzionamento deU'invertitore. 11 
circuito di clamping introduce nuovamente la 
componente continua mandando a 0 V la 
componente piu bassa (cioe piit negativa) della 
scanslone di riga. 
Poiche il circuito di clamping ha un'uscita ad 
elevata impedenza, ad esso segue il buffer IC1 
(inseguitore di tensione). II segnale d'uscita di 
IC1 e disponibile ai piedini 2 e 6, e viene 
suddiviso in due parti. 
Una parte del segnale d'uscita viene applicata 
al comparatore ICS. che rigenera I'impulso di 
sincronismo di riga (disponibile al piedino 7), II 
fronte iniziale di questo impulso fa parlire il 
multivibratore monostabile IC4. Questo 
monostabile controlla reffettivo flusso tramite 
gli interruttori elettronici ESl.,.ES3. 
L'interruttore ES4 viene controllato 
direttamente dall'uscita del comparatore, del 
quale parleremo piit avanti in questo articolo. 
L'altra parte del segnale d'uscita di ICI viene 
applicata ai capi del potenziometro di controllo 



della saturazione del colore PI. L'usoita Q di 
IC4 e a livello logico "I", e queslo inantiene 
chiuso l inlerrullore ES2, fino al termine della 
serie di impulsi del burst del colore, Con il 
commutalore di inversione del colore S2 in 
posizione 1, il segnale proveniente da PI viene 
poi applicalo. tramile ES2, all'ingresso non 
invertente (piedino ll deU'amplificatore 
operazionale IC6: la fase di queslo segnale non 
e percio ancora inveitita. Quando il 
monostabile cambia slato, i'uscita Q va a 
livello basso, mentre I'uscita Q assunie il livello 
logico "1". 
Gli interrultori ESI ed ES3 sono di conseguenza 
"chiusi" ed ES2 e aperto. II segnale 
proveniente da PI viene applicato all'ingresso 
invertente (piedino 14) di IC6, tramite ESI, 
cosicche la fase del segnale composito a colori, 
presenle al piedino 7 di 1C6, viene ruotata di 180 
gradi. Contemporaneamente, ES3 applica 
all'ingresso non invertente di IC6 una tensione 
di riferimenlo ricavata dal partitore di tensione 
P3/R9, cite garantisce un livello corretto e 
positive del segnale all'uscita. 
Quando S2 viene porlato in posizione 2 e P2 
viene ruotato in completa apertura (cursore ad 
M). la fase del segnale burst del colore viene 
ruotata di 180 gradi grazie all'azione di Tl. 
L'informazione relativa al colore, presente al 
piedino 7 di IC6, viene percio sfasala di un 
totale di 360 gradi, e risulta nuovamente in fase 
con il segnale d'ingresso. 
E evidente che ai capi di P2 sono presenti sia il 
segnale burst del colore invertito che quello non 
invertito, e questo permette di regolare a 
volonUi il grado di inversione deH'informazione 
relativa al colore. In altre parole, il colore puo 

essere cambiato in continuity dal normale a 
quello totalmente complementare; con P2 al 
centra del suo percorso, non ci sara colore, 
II segnale di sincronismo di riga deve essere 
naturalmente applicato al successive circuito 
(ricevitore TV o videoregistratore) nella sua 
forma non invertita. e queslo risullato viene 
garantito dall'azione di T2 e di ES4. 
L'interruttore viene controllato dlrettamente 
dall'uscita del comparatore ICS. 
II transistore T3 e le resislenze R16. R17 
garantiscono la corretta impedenza d'uscita di 
75 11. L'alimentatore e di lipo convenzionale, ed 
eroga una tensione slabilizzata di ±15 V. Poiche 
la linea negaliva non e caricata in modo 
altrettanto pesante di quella positiva, il valore 
di C13 potra essere alquanto inferiore rispetto a 
quello di C12. 

Costruzione e taratura 

Se viene usato il circuito stampato di Figura 7, 
non dovrebbero sorgere problemi particolari 
durante la costruzione, II progetto compatto 
permette di installare I'apparecchio in un 
astuccio molto ben proporzionato. I fotografi 
dilettanti dovranno preferibilmente usare 
potenziometri semifissi nelle posizioni P1,..P3, e 
questa disposizione 6 anche consigliabile per le 
applicazioni lipo "discoteca" (in modo che non 
tutti possano armeggiare con le regolazioni 
deU'inversione). Altri potranno trovare 
vanlaggioso impiegare normali potenziometri e 
montarli sul pannello del mobiletto; i 
collegamenti tra questi potenziometri ed il 
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Figura 6. Schema eletlrlco 
doll'lnvertltore. I posslblll 
ampllamenli sono descriltl nel 
teslo. 
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Flgura 7. Olsposizlone del 
componentl e piste dl rame del 
clrculto slampalo. 
Impiegandolo, la costruzlone 
dell'lnvertltore risuller8 mollo 
sempllllcata. 
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Elenco del componentl 

Resislenze: 
R1 = 82 0 
R2, R7 = 100 k 
R3 = 15 k 
R4.R5 = 220 k 
R6,R11,R12,R14 = 2k2 
R8,R9,R13 = 1 k 
RIO = 2k7 
R15 = 8k2 
R16 = 120 Q* 
R17 = 68 Q* 
R18 = 470 Q 
P1,P2,P3 = 
trimmer (o poteoziometro) * 

Condensalorl: 
C1 = 100 (i/16 V 
C2 = 10 n 
C3 = 1 p/16 V 
C4 = 47 n 
C5,C14,C15,C16 = 100 n 

C6.C7 = 33 p 
C8 = 1 n 
C9 = 56 p 
C10 = 27 p 
Oil = 100 p 
C12 = 220 p/25 V 
C13 = 47 p/25 V 

Semicondultori: 
D1,D2,D3 = AA 119 
D4,D5 = 1N4001 
T1 = BF 494 
T2 = BC 547B 
T3 = BC 141 
IC1,IC2 = IF 356 

Varie: 
51 = doppio devlalore 
52 = devlalore unlpolate 
|S3 Inlerrullore di rele bipolare) 
(Trl = Itaslormalore di tele, 
con secondario a 12 V/100 mA) 
(F1 = lusibile da 100 mA. 
complelo dl portalusibile) 
Clrculto slampalo 84084 

Accessori facollallvi: 
R16 = 82 S 
Rl?' = 68 O 
P4 = 1 k...100 k 
potenziomelro Imeate) " 

IC3 
IC4 
IC5 
IC6 
IC7 
ICS 

LM 311 
4047B 
4066B 
pA733 
79L05 
7805 

■ Vedl leslo 

circuito slampalo dovranno essere eseguiti con 
cavetto schermato, con lo schermo collegato a 
massa. Quando vengano usati i normali 
potenziometri, e opportuno munirli di ana scala 
graduata sul pannello o sulla manopola di 
comando. 
II tipo di connettori d'ingresso e di uscila dipende 
in realta daH'apparecchialura alia quale dovra 
essere collegato rinvertilore. I connettori BNC 
sono molto comodi e facili da montare. ma 
perdono i loro vantaggi qualora debbano essere 
usati cavi adattalori. Se impiegate prese A/V, 
dovrete intercollegare tutli i piedini, tranne i! 2 (= 
segnale composite del colore), e collegare il 
piedino 3 al piu vicino punto di massa del circuito. 
La taratura e relativamente facile e richiede un 
generatore di segnali video ed un monoscopio 
(sara anche possibile registrare quello 
trasmesso da una stazione televisiva). Portare 
il commutatore SI in posizione "inverter on" 
(invertitore attivo) ed S2 in posizione 1. 1 

controlli PI e P2 dovranno essere poi regolati in 
modo da dare rispettivamente ricchezza di 
colori e buon eontrasto. Portare infine S2 in 
posizione 2 e controllare che sia possibile 
variare in continuita (mediante P2) i colori dai 
normali ai complementari. 

Altre possibilita interessanti 

Per un altro dei nostri esperimenti, abbiamo 
avuto bisogno di presenlare meta dello schermo 
invertita. e I'allra meta normale. Cio richiede 
un prolungamento del tempo di trigger di IC4, e 
questo scopo viene ottenuto collegando un 
trimmer addizionale in serie ad RIO; la 
commutazione all'inversione totale avverra di 
conseguenza in un certo punto della scansione 
di riga. Se il periodo di trigger viene 
ulteriormente aumentato. I'inversione non avra 
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luogo fino alia successiva scansione di riga. In 
questo modo, viene ottenuta un'interessanle 
Immagine forniata da righe alternate normal! 
ed a fase invertila. Prolungando ancora 11 
periodo di trigger (un trimmer da 100 k in serie 
ad RIO) si otliene che reffelto sia visibile 
soltanto su una parte deU'immagine sullo 
schermo. Collegare il trimmer addizionale 
come mostralo in Figura 8. 
Poiche l invertitore e relativamente poco 
cosloso, specie se confrontato con i modelli 
disponibili in commercio, e molto facile 
collegarne due o piii in cascata. Pensiamo che 
quattro o cinque di essi, collegati in questo 
modo, potrebbero funzionare senza 
inconvenienli, per quanto noi non abbiamo 
montalo tanti prototipi da poter dlmostrare 
esatta questa previsione. Questa disposizione 
permette tante possibilita di effelti special! da 
rendere impossibile prevederli tutti: ne 
descriveremo soltanto due. 
Quando due invertitori vengono collegati in 
serie ed uno solo di essi inverte il colore, 
I'immagine risultanle e normale per quanto 
riguarda I'informazione del bianco e del nero, 
ma i colori sono invertiti. II secondo esempio e 
illustrato in Figura 9, In questo caso. la 
predisposizione del primo invertitore e tale che 
una parte deU'immagine rimane normale, 
mentre la seconda parte, situala al centre, ha 
I'informazione del bianco/nero invertita. II 
secondo invertitore inverte I'informazione 
(prima invertita) del bianco/nero. ed anche il 
colore. L'immagine complessiva sara percio 
composta da una sezione normale, da una con il 
bianco sostituilo al nero e la terza con i colori 
invertiti. Tutto questo presuppone che enlrambi 
gli invertitori siano provvisti del trimmer 
addizionale P4, 
Per ottenere regolazioni veramente precise, 
potrete impiegare trimmer o potenziometri 
multigiri, ma si tratta di componenti parecchio 
costosi. Secondo la nostra esperienza, 
I'invertitore pud essere molto ben regolato 
mediante controlli di facile azionamento. 
Un suggerimento finale: se desiderate 
osservare l'immagine modificata in corso di 
registrazione, riducete il valore di R16 ad 82 il, 
collegate una resistenza (R17') da 68 fl in 
parallelo ad R17, come mostrato in Figura 10, 
ed aggiungete un'adatta presa. 
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too. 

Parte 3 Parte 2 colore 
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* 
attacco inv.i INV.2 
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* Vedi leslo 

51 = Ingresso/ 
uscila invertitore 
52 = ingresso/ 
uscita inverstone colore 
53 - interruttore di rete 

P1 = salutazione colore 
P2 = regolazione Inversione colore 
P3 = contrasto 
P4 = Conltollo 
del periodo di trigger 
(vedi leslo) 

Figura 8. Ecco come pud 
essere collegato un trimmer 
addizionale In serie ad R10, 
pet allargare II periodo dl 
trigger dl IC4. Le possibility 
permesse da questa sempllce 
modilica sono spiegate nel 
lesto. 

Figura 9. Quando due 
Invertitori sono collegati In 
cascata. ed entrambi sono 
munltl del trimmer addizionale 
illustrato in Figura 8, dlvlene 
possibtle questo llpo dl ettettl 
speclall. 

Figura 10. La plccola modilica 
qui illuslrala permette dl 
osservare le Immaginl, con un 
monitor, nel corso della 
registrazione. 
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Non sempre i computer devono svolgere compiti difficili per essere utili. Molto spesso 
li costringiamo ad eseguire operazioni noiose, ripetitive, che non suscitano interesse. 
II calcolo del valori esadecimali del registri contenuti nel componente 6845 (oppure 
6545), che e un CRTC (= Cathode Ray Tube Controller = dispositivo di controllo per 
tub! a raggi catodici), per ciascun formato di schermo, potrebbe difficilmente essere 
definito un faticoso esercizio mentale; si tratta pero di un tipo di lavoro che ciascun 
computer, usando questo programma BASIC, eseguira correttamente ogni volta che 
lo vorrete. 

programmare il 6845 

BASIC per la 
predisposizione 
del registri CRTC 

P. Fransen 

Figura 1. Oueslo diagramma 
Indlca la relazlone Ira I segnali 
general! dal CRTC ed I 
paramelri deliniti dall'ulente. 
Se II periodo A 6 la durata 
dell'lmpulso di sincronismo dl 
riga. B 6 la larghezza dl queslo 
impulse, C 6 la larghezza 
orlzzontale del display e D 
deflnlsce la poslzlone 
orlzzontale della flnestra 
d'immagine. Se Invece A 6 II 
periodo dell'lmpulso di quadro, 
B, C e 0 sono I corrispondenll 
paramelri verllcali. 

L'utilita di modificare il formato dello schermo 
sulla vostra scheda VDU di Eleklor (o di 
qualsiasi allra scheda VDU che impieghi un 
CRTC 6845 o 6545) potrebbe non risultare 
immediatamente ovvio ma, una volta recepita 
la tecnica, divenla qualcosa che probabilmente 
farete sempre piii spesso. Questo programma e 
anche di per se interessante ed islrultivo. 

I paramelri 

II 6845 ed i diversi particolari che riguardano la 
struttura, I'organizzazione del formato di 
schermo ed i segnali usati, sono argomenti gia 
trattati su Elektor ed in altre pubblicazioni, e 
percio non ci occuperemo qui di questi 
argomenti. Qualsiasi informazione al riguardo 
potra essere attinta dai testi elencati nella 
bibliografia in fondo a queslo articolo. 
Le norme video attualmente in vigore in 
Europa impiegano una frequenza di riga di 
15,625 Hz ed una frequenza di quadro di 50 Hz. 
II tempo necessario per spazzolare una riga 
sullo schermo e; 
1/15625 s = 64 pals, ed il tempo necessario per 
spazzolare un intero quadro e: 
1/50 s = 20 ms. 
Dobbiamo ora calcolare la frequenza di clock 
necessaria per il sistema. 

Sincronizzazione di riga 

Ciascun carattere e basato su una larghezza 
orizzontale di otto punti sullo schermo. ciascuno 
dei quali viene esplorato durante un periodo di 
clock. Conoscendo il numero di earatteri 
orizzontali. siamo ora in grado di calcolare la 
frequenza di clock (che chiameremo fx). La 
frequenza dei punti e 1/fx e la frequenza dei 
earatteri e pari ad otto volte questo valore. Con 
un tolale di 128 earatteri orizzontali, la 
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frequenza di clock 6: 
(128 x 8)/64 = 16 MHz. 
In realta non e'e coincidenza, poiche la cifra di 
128 earatteri i stata scella in quanto permelte 
di usare il comune ed economico quarzo da 16 
MHz. 
Risolvendo per la durata del carattere, 
otterremo: 
(8 x 1)/16 MHz = 0,5 pals. 
II numero tolale di earatteri orizzontali (meno 
uno), compresi Ira due impulsi di sincronismo 
orizzontale, forma il contenuto del regislro RO. 
In questo esemplo, olteniamo: 
128 - 1 = 127 
ovvero 7F esadecimale. 
11 contenuto del regislro R1 indica il numero di 
earatteri per riga, che nella maggior parte dei 
casi sara 80, ovvero 50 esadecimale. 
La posizione dell'impulso di sincronismo 
orizzontale e determinata dal contenuto del 
regislro R2 (vedi Figura 1). e viene calcolata 
come segue: 
HP = ((TSL - DT - 1.5 x LPB)/2) + DTZ 
Dove DT e la larghezza della finestra 
ulilizzabile (in ps| 
TSL = durata di una riga (in pps) 
LPB = larghezza dell'impulso di sincronismo di 
riga (in ps), ed infine: 
HP = posizione deH'impulso di sincronismo di 
riga (in ps). 
II valore di DT e: 
80 x 0.5 = 40 ps. 
II valore di LPB (vedi R3) e: 
8 x 0,5 = 4 ps. 
Inserendo questi valori nella formula, 
otteniamo: 
HP = ((64 -40 - 1.5 x 4)/2) + 40 = 49 ps. 
II fatlore 1,5 e un carattere facoltativo, che 
permelte di regolare con precisione la posizione 
della finestra sullo schermo. 
II regislro R2 conterra; 
49 / 0.5 = 98 
che e rappresenlato dal numero esadecimale 
62. 

Sincronizzazione di immagine 

Per calcolare la sincronizzazione di immagine, 
deve essere noto il numero di righe di schermo 
necessarie per ciascun carattere. II numero 
minimo e otto, e viene usato in generale sia per 
i earatteri di testo che per quelli grafici. Poiche 
il numero massimo di linee di earatteri e 25. 
sara in generale scelto il numero di nove righe 
di schermo per carattere; in queslo modo 
verranno ollenute sullo schermo 24 linee di 
earatteri. Ciascuna linea avra la durata di; 
9 x TSL = 9 x 64 = 576 ps, 
e per esplorare tutte le 24 linee di earatteri 



saranno necessari: 
24 x 576 = 13.824 fis. 
Questo tempo e in generate definilo da VT, II 
contenuto del registro 6 sara 24. ovvero 18 
esadecimale. 
II tempo di quadro dovra essere pin vicino 
possibile a 20 ms. Con il tempo di riga calcolalo 
prima. vediamo die: 
20,000/576 = 34,72 righe. 
Questo valore, arrotondalo, da 34 righe (24 delle 
quali sono ulilizzabili) comprese tra due 
suceessivi impulsi di sinoronismo di quadro. Da 
questo valore. possiamo ottenere il contenuto di 
R4; 34, ovvero 21 esadecimale. Poiche il tempo 
di quadro 6 soltanto: 
34 x 576 = 19.584 ^S 
sono necessari ancora: 
20.000 19,584 Ms. 
Per portare il tempo lolale di schermo al valore 
di 20 ms. sard necessario esplorare un numero 
supplementare di righe. II numero effettivo 
viene calcolalo dividendo il resto per il tempo 

di riga: 
416/64 = 6,5 
die viene arrotondalo a 6, die corrisponde ad 
un valore esadecimale 06, 
II calcolo della posizione deU'impulso di 
sinoronismo di quadro e analogo a quello del 
sincronismo di riga: 
VP = VTT - (VT + 1.500)/2 VT 
dove VTT e il tempo di quadro; nel nostro 
esempio: 
34 x 576 + 6 x 64 = 19,968 WS. 
II contenuto di R7 pud essere calcolalo da VP: 
(19.968 (1500 + 24 x 576))/2 + 24 x 576 - 16,146 
ms. 
Questo valore viene diviso per il tempo di riga: 
16.146/576= 28.03 
arrotondalo in 28, ovvero 1C esadecimale. 
II registro 8 conlerra quasi sempre la cifra 
zero, in quanlo non desideriamo avere un 
quadro interlacciato. II contenuto del registro 9 
e semplicemente il numero di righe di schermo 
necessarie perciascuna linea di caratteri. 
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Tabella 1. Usando questo breve programma BASIC, sara sempllclsslmo calcolare I correlli Indlrlzzl esadeclmall cho 
devono essere inseriti nei reglslrl del 6845 per ottenere II lormato dl schermo desideralo. 

100 REM m COSTANTI 
105 DIM R(15) 
110 R(3)=8 
120 REGISTRO 
130 1$='MICROSECONDI 
150 REM *»«««!(» R0 HXHHH* 
Hi PRINT LUNGHEZZA LINEA OBIZZONTALE (CARATT ); 
170 INPUT A0 
180 R(0)=A0-1 
190 TO64/A0 
200 FX=8/TC 
218 PRINT "FREQUENZA ■•FX:" MHZ' 
220 PRINT • FREQUENZA OUARZO: (MHZI * 
230 INPUT FX 
240 T0=l/(FX/8) 
250 LP6=R(3)!(TC 
240 TSL=A0JTC 
300 REM R1 
310 PRINT "NUMERO 01 CARATTERI PER RIGA : " 
320 INPUT R(l) 
330 0T=R( DXTC 
400 REM R2 
410 HP=0Tt(TSl-1.5JLP8-0T)/2 
420 R(2)=HP/IC 
588 rem »»»»» R3 immm 
480 REM «!(«««lf R4 *««««)( 
410 NUMERO RIGHE DI SCANSIONE ■ 
420 INPUT ft 
423 IF ft(8 THEN PRINT " minimo 8 righe di scansionei 
425 PRINT ' numero di linee di caratteri 
430 INPUT 8 
440 TR=(ft)JTSL 
450 VT=(B»l)rrR 
440 IF VT<=20000 THEN 488 
445 PRINT 
478 PRINT ' impossibile' 
475 PRINT prego inserire memo cart o righe di scans. 
477 GOTO 480 
488 Y=INT(20088/TR) 
490 R(4)=Y-1 
788 rem nmnm rs mmmi 
710 R(5)=INT((20000-Y!(TR)/TSl) 
800 REM R4 
810 R(4)=B 
815 V0=R(4)i(TR 
900 REM R7 »»»»» 

910 R(7)=INT((((TRJY»TSL«R(5))-(1500iBJ(TR))/2t8i(TR)/TR) 
915 UP=R(7)*rR 
1088 rem HiiiiiioiH rs immm 
1010 R(8)=8 
1180 rem xxxsHitsx R9 mmmi 
mi R(9)=ft-i 
1200 REM JXXXXXXXXX R18 i< Rll MXXHJXX* 
1202 CUBSORE A SOTTOUNEATURA 
1204 IF ft=8 THEN R(ll)=ft :R(18)=44tA :G0T0 1300 
1284 R( 10) =73 :R(1I)=9 
1300 REM XXXSmXXS R12. RI3. R14 l> RI5 XXHXXXXXX 
1310 R(12)=8 
1320 R(13)=0 
1330 R(14)=0 
1340 R(15)=0 
1358 PRINT :PRINT 
1352 PRINTFORM DEUO schermo = ':R(1>:" X "jB 
1354 PRINT: PRINT 
1700 FOR 0=8 TO 15 
1710 PRINT W:" R':0: 
1720 PRINT TAB(20):* = "s 
1727 Z2=R(Q) 
1730 GOSUB 2080 
1748 PRINT 
1750 t€XT Q 
1740 PRINT :PRINT: 
1800 PRINT " periodo di clock "iTC-.LI 
1810 PRINT " largh impulsi sincr di riga ':LPB:l* 
1815 PRINT " periodo impulsi sincr di riga ' :TSL:L$ 
1838 PRINT " tempo visualizz orizzontale ■•DT:L$ 
1848 PRINT " posizione orizzontale "tWiLI 
1858 PRINT " periodo linea di caratteri "iTR:!.* 
1855 ME=YXTRFR(5)XTSL 
1840 PRINT ' periodo sincr quadro "tVEsL* 
1845 PRINT " TEMPO VISUALIZZ VERTICALE " jVOlL* 
1847 PRINT " POSIZIONE VERTICALE "lUPlLt 
1990 EH) 
2888 REM XXXXXXXXXX DA DECIM AD esadec XXXXXXXXXX 
2010 PRINT "»■: 
2020 FOR 2=1 TO 0 STEP -1 
2030 Z1=INT(22/14-Z) 
2848 Z2=22-Z1X14'Z 
2050 Z1=ZI*48 
2048 IF ZD57 TWN Z1=Z1»7 
2870 PRINT CHRS(Zl): 
2088 NEXT Z:RETUFN 
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11 cursore 

II programma descritto in questo arlicolo non 
permette una programmazione molto flessibile 
del cursore. Questa siluazione puo essere 

Tabella 2. Ouando saranno 
stall caricali i quatlro paramelrl 
definlti dall'ulente, verr-i 
vlsuallzzalo in questo modo II 
contenuto del reglstrl del 
CRTC. 

RUN 
LUNGHEZZA UNEA ORIZZONTALE (CARATT); 
? 128 

FREOUENZA 16 HK2 

FREQOENZA OUARZO (MHZ) 
? 14 

NUMERO Dl CARATTERI PER RIGA 
? 88 

NUMERO RIGHE Dl SCANSIONE 
? 9 

NUMERO Dl LINEE Dl CARATTERI 
? 24 

FORMATO SCHERMO i! 24 

REGISTRO RO = «7F 
REGISTRO R1 = «5fl 
REGISTRO 02 = $62 
REGISTRO R3 = $88 
REGISTRO R4 = $21 
REGISTRO R5 = $84 
REGISTRO R6 = $18 
REGISTRO R7 = $1C 
REGISTRO R8 = $88 
REGISTRO R9 = $88 
REGISTRO R10 = $49 
REGISTRO R11 = $89 
REGISTRO H12 = $88 
REGISTRO R13 ^ $88 
REGISTRO R14 = $88 
REGISTRO R15 = $08 

PERIODO Dl CLOCK 

LARGH. IMPULSI SINCR. Dl RIGA 

PERIODO IMPULSI SINCR, Dl RIGA 

TEMPO V1SUALIZZ. ORIZZONTALE 

POSIZIONE ORIZZONTALE 

PERIODO LINEA Dl CARATTERI 

PERIODO SINCR OUADRO 

TEMPO VISUALIZZ. VERTICALS 

POSIZIONE VERTICALS 

0,5 MICROSECOND) 

4 MICROSECONDI 

64 MICROSECONDI 

40 MICROSECONDI 

49 MICROSECONDI 

576 MICROSECONDI 

19,968 MICROSECONDI 

13.824 MICROSECONDI 

16 128 MICROSECONDI 

migliorata includendo aleune linee BASIC per 
aggiungere una scelta di opzioni, come ora 
potremo vedcre. 
I registri 10 ed l! definiscono rispetlivamente i 
limiti superiore ed inferiore (in altre parole, le 
dimensioni) del cursore. 1 bit 5 e 6 del regislro 
10 determinano se il cursore e presente e, nel 
caso to sia, lampeggia o rimane stabilniente 
illuminato. Supponiamo, peresempio, di voler 
ottenere un cursore non lampeggianle che 
abbia la forma di una singola sottolineatura. La 
configurazione necessaria per il registro 10 e 
data dal valore esadecimale 48 (maggiori 
particolari su questo argomento sono fomiti nel 
Paperware 3). Poiche il limite inferiore del 
cursore sara cosliluito dall ultima riga di 
scansione (di ciascuna linea di caralteri), il 
regislro li deve contenere 08 esadecimale, A 
differenza di quanto abbiamo detto sinora, i 
registri 12.,.17 non si prestano a singoli calcoli, 
cosicche dobbiamo accontentarci 
semplicemente di inizializzarli. 

Alcuni esempi 

La programmazione del 6845 viene facilitata in 
qualunque sistema, utilizzando il programma 
moslrato in Tabella 1. Dali quattro parametri 
(il numero dei caralteri tra due impulsi di 
sincronismo di riga — totale orizzontale — che 
permette di ottenere la frequenza ideale del 
quarzo da usare; il numero dei caralteri usali 
per ciascuna linea. il numero di righe di 
schermo per linea di caralteri ed il numero di 
linee di caralteri sullo schermo), il programma 
restituisce il contenuto esadecimale di tutti i 
registri del 6845 implicati. Un esempio di questo 
risultato e illuslralo in Tabella 2, Tutti i 
parametri possono anche essere impostati in 
base decimale. 
Avendo messo il programma in condizioni di 
elaborare tutti questi risullati, la domanda 
successiva riguarda il modo di utilizzarli. Se 
non state usando la scheda VDU di Elektor ed il 
suo software, dovrete studiare il software del 
vostro sistema per trovare come e possibile 
accedere alia routine di inizializzazione del 
6845, Nel sistema di Elektor (spiegato in tutti i 
particolari nel Paperware 3), la proeedura di 
inizializzazione esegue due operazioni: una di 
queste (routine MOVCRT) serve a cambiare la 
tabella di ricerca contenente i parametri di 
RAM e di ROM (tabella di temporizzazione 
CRT); I'altra operazione serve a trasferire i 
parametri RAM a CRTC (routine CRTINT). 
Quest'ultima routine e quella che ora ci 
interessa, Prima di avviarla (peresempio, 
mediante DISK! GO F36C), dovranno essere 
salvati, a partire daH'indirizzo esadecimale 
EFDC (decimale 61404) in su, i dati calcolati 
dal programma BASIC di Tabella I. Spesso 
avviene che la modifica del formato dello 
schermo richiede la cancellazione totale, 
cosicche occorre eseguire immediatamente la 
routine RESET (esadecimale F330), che 
chiama semplicemente la routine CRTINT 
necessaria per programmare il CRTC. 

Bibliografia: 

Elektor Paperware 3 e 4 
Manuale dei microprocessori ad 8 bit Motorola 
Libro dali Synerlek 
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PERICOLO! La luce ultraviolella 6 
dannosa per gh ocohi e percid, 
quanda lavorate con una lampada a 
vapori di mercurio, indossate 
qualcosa che possa proteggere 
ethcecemenle gh occhi. 

Le pagine seguenli eonlengono le 
immagini speculari della serigrafia 
delle piste di rame dei cireuili stampati 
relativi ai progelli presentati in quesUi 
Rivista, per permeltervi di incidere le 
vostre baselte. Per fare ci6, saranno 
necessari: una bombolelta di un aerosol 
atto a rendere la carta semilrasparente 
("ISOdraft" o simili, che potrete 
acquistare presso un negozio di articoli 
da disegno), una lampada a vapori di 
mercurio, sollizione di soda causlica 
per sviluppo, percloruro di I'erro, lastre 
ramate fotosensibilizzale positive per 
circuiti stampati; le basette positive 
folosensibili polranno essere acquistate 
oppure autocoslruite, applicando un 
sotlile slrato di fotoresist ad una 
normale lastra ramata. (lacca Kontakt 
Chemie mod, Posiliv 20). 

• Inumidire l inlera superl'icie 
fotosensibilizzata del circuito stampato 
(lato rame) con lo spray trasparentc, 
• Rilagliare la serigrafia che inleressa 
da una di queste pagine ed appoggiare 
la parte sulla quale e stampato il 
disegno sul lato inumidito del circuito 
stampato. Eliminare tutle le bolle 
d'aria premendo con cura sulla 
superficie un tampone di carta morbida 
per pulizie domestiche. 
• II lulto potra ora essere esposlo alia 
luce ultraviolella. Usare una lastra di 
vetro per tenere 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. Ricordare che le 
normali lastre di vetro (ma non il 
cristallo od il plexiglas) assorbono una 
parte della luce ullravioletta, cosicche 
il tempo di esposizione dovra essere 
leggermente aumentato. 
• II tempo di esposizione dipende dal 
lipo di lampada ultraviolella usato, 
dalla distanza della lampada dalla 
superficie del circuito stampato e dalla 
nalura dello strato fotosensibile. Se 

usate una lampada U.V. da 300 W ad 
una distanza di circa 40 cm dalla 
scheda ed una lastra proteltiva di 
plexiglas, sara di norma sufficiente un 
tempo di esposizione di 4., 8 minuti. 
• Dopo I"esposizione, slaccare la 
maschera con il disegno delle piste (che 
potra essere nuovamente utilizzata) e 
lavare a fondo la scheda sotto acqua 
corrente. 
• Dopo aver sviluppato lo slrato 
fotosensibile Immergendolo nella 
soluzione alcalina (circa 9 grammi di 
soda causlica per ogni litro d'acqua) 
per non piu di 2,5...3 minuti a 20 "C, la 
scheda potra essere incisa in una 
soluzione di percloruro ferrico (300 
grammi di FeC13 in un litro d'acqua), 
Lavare infine a fondo il circuito 
stampato (e le mani!) in acqua 
corrente. 6 consigliabile indossare 
guanti di gomma o di plastica quando si 
lavora con soluzioni di soda causlica o 
percloruro ferrico 
• Eliminare la pellicola fotosensibile 
dalle piste di rame. medianle paglietta 
d'acciaio. e praticare i necessari fori, 
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Adattatore RS232 - Centronics 
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Invertitore video a colori 
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Lo ZX81 e uno del piii diffusi personal computer, ma lascia molto a desiderare sotio 
cerli aspetti, il piii notevole del quali e rintertaccia per cassette. Qualsiasi utente di 
ZX81 che abbia dovuto riscrivere completamente un programma, perche era 
impossibile ricaricarlo dalla cassetta, potra confermarvi questa asserzione. II ripulitore 
di impulsi descritto in questo articolo e stato progettato per relegare questi problemi 
tra i cimeli del passato. Questo rende t'apparecchio indispensabile non solo per i 
possessor! dello ZX81, ma anche per gli utenti di qualsiasi altro computer che 
impiega un sistema di impulso/pausa di tipo analogo per il collegamento delle 
cassette. 

ripulitore di impulsi 

da cassetta per ZX8I 

L'inlerfaccia per cassette del Sinclair ZX81 
impiega la modulazione digitale di frequenza 
(FSK) utilizzando una sola frequenza. II 
segnale e composto da un certo numero di 
impulsi, da una pausa, da una nuova serie di 
impulsi, da un'altra pausa, e cosi via (vedi 
Figura la). II numero degli impulsi compreso 
tra due pause indica il livello logico: quattro 
impulsi rappresentano uno "0" ed otto impulsi 
sono usati per indicare un livello logico "1". Se 
questo segnale viene memorizzato sul nastro di 
una cassetta. la forma "digitale" potra non 
essere correltamente elaborate, a causa delle 
limitazioni imposte dai circuiti elettronici del 
registratore e dalla qualila dello stesso nastro. 
Quando i dati vengono letti dal nastro. vengono 
inseriti nel computer in forma di un segnale che 
ha un aspetto analogo a quello mostrato in 
Figura lb. L'oscillazione dell ultimo impulse, 
prima della pausa, potrebbe causare 
un'interpretazione errata da parte del 
computer, che considerera eventualmente 
questa oscillazione un impulso in piii, con 
temibili conseguenze. Per mettere il computer 
in grado di elaborare correltamente questi 
segnali, essi dovrebbero essere veramente 
trasformati in una forma digitale, togliendo 
tutte le interferenze. 

Configurazione del circuito 

Le varie parti del circuito possono essere 
osservate sullo schema a blocchi di Figura 2. 

Prima di essere amplificato ed applicato ad un 
filtro passa-banda, il segnale che arriva dal 
registratore a cassette viene fatlo passare 
attraverso un attenuatore regolabile. 
Successivamente al filtro passa-banda, e 
collegato un altro amplificatore e poi un filtro 
passa-alto. Tutto questo e necessario per 
eliminarc dal segnale qualsiasi oscillazione a 
bassa frequenza. perche il computer potrebbe 
interpretarlo come uno o piii impulsi extra. 11 
segnale filtralo viene poi fatto attraversare un 
rettificatore di picco positive ed uno negativo. 
Un trigger di Schmitl confronta questi segnali 
d uscita con il segnale proveniente dal filtro 
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un segnale di 
uscita 
da registratore a 
cassetta piu pulito, 
per i computer 
con FSK ad unica 
frequenza 

Figura 1. Questi sono gli 
impulsi che appalono all'uscita 
per cassette dello ZX61 (in 
alto). Oopo il Iraltamenlo da 
parte del registratore a 
cassette. II segnale (in basso) 
non appare piii altrettanto 
"pulllo". 

Figura 2. Schema a blocchi del 
ripulitore d'impulsi, che 
consiste in alcuni amplificalori 
e (illri, una coppla di 
rettllicalorl di picco. una 
sezlone comparatore ed un 
attenuatore. 
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Flgura 3. Schema eleltrlco del 
rlpulllore d'lmpulsi. Poiche il 
circullo 6 plutloslo sempllce, 
poasono essere facllmenle 
rlconosclute tulle le sezlonl 
dello schema a blocchl. 

passa-alto. in modo da logliere anche i brevi 
impulsi di dislurbo. II risultato 6 di ottenere 
all'uscita un segnale digitale pulito, ricavato da 
quello provenienle dalla casselta. II segnale che 
esce dal rettificatore di picco positivo, viene 
anche usato per conlrollare l attenuatore 
d'ingresso. 

Schema elettrico 

Lo schema elettrico del ripulitore di impulsi e 
illustrato in Figura 3. II segnale d'ingresso 
viene prima di tutto attenualo mediante il 
trimmer PI, dopo di che viene trasferito 
all'attenuatore regolabile. L'uscita del 
rettificatore di picco positivo A2 determina la 
tensione c.c. alia base del transistore T1 il 
quale, a sua volta, decide quale debba essere la 
correnle che attraversa i diodi DI e D2, e 
quindi I'impedenza dei diodi (ovvero, 
rigorosamente parlando, la loro resistenza 
differenziale). Quando la tensione d'uscita di A2 
e alta. anche rattenuazione del segnale 
d'ingresso e proporzionalmente elevata. Lo 
strumenlo a bobina mobile inserito nella linea 
di collettore di T1 fornisce un'indicazione visiva 
dell inlensita del segnale. 

L'attenualore e seguito dall'amplificatore 
operazionale IC1, che amplifica il segnale di un 
fatlore 11 e poi lo applica al filtro passa-banda 
formato da R4...R9 e da C3...C8. II segnale 
filtralo viene amplificalo, mediante Al. di un 
fatlore 100, per compensare rattenuazione 
introdotta dal filtro passa-banda. La parte a 
bassa frequenza del segnale viene poi rimossa 
dal filtro passa-alto R12...R14 / C11.,.C13, la cui 
frequenza di laglio corrisponde a circa 9 kHz, 
II segnale elaborate) viene applicalo agli 
ingressi dei due rettificatori di picco (A2 ed A3) 
ed all'ingresso non invertente del trigger di 
Schmitt A4. Ciascun rettificatore e composto da 
un amplificatore operazionale con un diodo 
all'uscita, Un condensalore da 22 nF (€15 
oppure C17) viene caricato al massimo valore 
della tensione d'ingresso tramite il diodo, che fa 
parte dell'anello di retroazione 
deU'amplificalore operazionale. Le resislenze 
da 100 11 sono necessarie per limitare la 
corrente di carica erogata dagli amplificatori 
operazionali. 
I segnali d'uscita provenienti dai due 
rettificatori vengono sommati tramite le 
resislenze R19 ed R21 e poi passano all'ingresso 
invertente di A4. L'altro ingresso del trigger di 
Schmitt, come abbiamo gia nolato, e collegato 
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aU'uscita del fillro passa-alto. cosicche A4 
confronta i segnali del reltificalore con gli 
impulsi differenziati provenienti dalla cassetta, 
erogati dal filtro. L'uscila del circuito e un'onda 
rettangolare pulita. che pud essere 
direttamente applicala all'lngresso per cassette 
dello ZX81. 

Realizzazione pratica 

Anche se questo circuito e abbaslanza 
semplice. abbiamo ritenulo opportuno 
progettare un circuito stampato. Quest'ultimo e 
illustrato in Figura 4. Dato che I'alimentatore e 
compreso nel circuito stampato, i soli 
componenti esterni sono il trasformatore e. 
naturalmenle. lo strumenlo. I diversi punti di 
collegamento. I'ingresso, i'uscita, lo strumento 
e 1'alimentazione, sono chiaramente 

contrassegnati. Quando tutlo e stato collegato e 
montato. dovranno essere regolati i due 
trimmer. La taratura ed il collaudo del circuito 
vengono effettuati con il ripulitore d'impulsi 
inserito tra lo ZX81 ed il registratore a cassette. 
Ora, mentre tentate di caricare alcuni 
programmi (ben registrati) dalla cassetta, 
regolale 11 trimmer PI tintanto che lulti i 
programmi non verranno ricevuti 
correttamente. Quando questo risultato sara 
stato ottenuto, regolate P2 in modo che I'indice 
dello strumento si trovi al centre della scala 
durante la carica dei programmi. La lettura 
dello strumenlo potra essere usata come punto 
di riferimento quando verranno caricati i 
programmi. Se I'indice non fosse al centro della 
scala, dovrebbe essere regolato PI finche 
I'indice stesso non torni alia posizione di 
riferimento. In questo modo. potranno essere 
caricati correttamente anche programmi che 
prima presentavano difficolta. 
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Figura 4. II clrcullo stampato 
del ripulitore dl Impulsi FSK 
puo essere alloggiato In un 
ptoprlo asluccio, oppure potrd 
essere inserito nel mobllello 
del computer oppure In quello 
del registratore a cassette. 

Eienco del componenti 

Reslslenze: 
22 k 
1 k 

4k7 

R1,R19,R21 
R2,R10,R16 
R3 = 10 k 
R4 = 150 Q 
R5 = 470 Q 
R6 = 1k5 
R7,R12,R17,20 t 
R8,R13 = 15 k 
R9,R14,R23 = 47 k 
R11 = 100 k 
R15 = 470 k 
R18,R22,R24,R25 = 100 Q 
PI = 50 k trimmer 
P2 = 1 k trimmer 

Condensalori; 
C1.C9.C14 = 220 n 
C2 = 4n7 
C3 = 150 n 
C4,C20 . . . C23 = 47 n 
C5 = 15 n 
C6,C11 = 10 n 
C7,C12 = 3n3 
C8,C13 = 1 n 
C10 = 390 p 
C15,C17 = 22 n 
C16,C19 = 100 n 
C18.C26,C27 = 1 p/16 V 
C24,C25 = 470 p/16 V 

Semicondutlori: 
Dl . . . D5 = AA 119 
D6 . . . D9 = 1N4001 
T1 = BC550C 
IC1 = LF356 = pA771 
IC2 = TL 084 
IC3 = 78L05 
IC4 = 79L05 

Varie: 
(F1 = Fusibile 
ritardalo da 50 mA) 
Ml = Strumento 
a bobina mobile 
SJ250 pA I s. 
(SI = Inlerruttore 
di rele bipolare) 
(Tr1 = Traslormalore 
di rele, 2 x 9 V, 50 mA| 
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I progress! neU'elettronica, ed in particolare la spinta verso una sempre maggiore 
miniaturizzazione, indicano che il normale modo di vivere sta diventando sempre piii 
infarcito di radio, orologi, registratori a cassette, calcolatori e via dicendo, tutti 
alimentati a batterie. Molto spesso bisogna indovinare quanto potrebbe durare 
ancora la batteria, perche non e possibile valutare la capacila di una pila a secco 
semplicemente guardandola. Questo misuratore per batterie semplifica notevolmente 
il compito e, dato che e stato progettato nel modo meno complicate possibile, il suo 
prezzo e abbastanza basso da (are di questo circuito un'allettante proposta. 

misuratore per batterie 

indica 
approssimati- 
vamente 
la capacita 
residua 
di una pila 
a secco 

Flgura 1, Questo dlagramma 
moslra che solo le batterie alto 
zlnco-carbone e ad alcali- 
manganese hanno una caduta 
percelllblle di lensione duranle 
la loro scarlca. E anche 
inleiessante osservare quanto 
sia maggiore la vita ullle 
prevista di una batteria alcali- 
manganese rispetto al piu 
dltfuso lipo allo zlnco-carbone. 
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Quanto piii elevato e il numero di 
apparecchiature alimentate a batterie di uso 
comune, tanto maggiore diventa la difficolla di 
ricordare quanto sono vecchie le pile che 
alimenlano ciascun dispositivo. In questa 
equazione si infilano anche tutti i diversi aspetti 
delta Legge di Murphy, per cui generalmente 
avviene che le pile del registralore a cassette 
abbiano la pensata di esalare l ultimo respiro 
proprio nel mezzo di un'importante 
registrazione. (La legge della conservazione 
dell'energia viene naturalmehte subito 
applicata: I'energia che voi spendete correndo 
affannosamente a cercare delle pile nuove va 
infatti a compensare, neU'economia 
dell'universo, quella che non viene piii fornita 
dalle pile esaurite). 
Con tutlo il dovuto rispetto per le Leggi della 
Vita, disturbs parecchio non essere a 
conoscenza della capacita residua di una 
batteria. Quello che serve e un misuratore che 
possa rilevare il "contenulo energelico" di una 
batteria. ma il compito non e tanto semplice 
come potrebbe apparire a prima vista. La 
prima cosa che deve essere stabilita e il modo 
di misurare la capacita di una batteria. 
Cercando una risposta a questa domanda, 
abbiamo osservato che le batterie possono 
essere divise in due vasti gruppi. II primo 
gruppo e composto dalle batterie che forniscono 
una tensione pressoche costante durante tulta 
la loro vita utile. Appartengono a questo tipo le 
batterie al litio, al mercurio ed all'ossido di 

Tipiche caraltensliche di tension© su carlco medio 
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argento, le cui tensioni cadono talmente poco 
(circa 0,05...0,1 V) che e praticamente 
impossibile misurare la capacila residua come 
funzione della tensione di uscita. Altri metodi 
sono troppo complicati per permettere di 
effettuare rapidamente una misura e percid 
dobbiamo concludere che non e'e un modo 
semplice per valutare a che punto della scarica 
siano queste batterie. Le pile suddette vengono 
usale per lo piu in orologi, calcolatori e 
macchine fotografiche e, poiche la corrente 
assorbita e molto piccola (solo qualche 
percento aU'anno), d forse meglio lasciare la 
batteria nell'apparecchiatura fino a quando non 
smetle di erogare corrente, ricordandosi di 
tenere un ricambio a portata di mano. 
II secondo gruppo di batterie comprende quelle 
allo zinco-carbone (il tipo piii diffuse ed a buon 
mercato) e quelle ad alcali-manganese. La 
maggior parte delle batterie "normali" vendute 
nei negozi sono del tipo allo zinco-carbone, ma 
recentemenle i tipi ad alcali-manganese stanno 
aumentando la loro popolarita perche durano 
piii a lungo, compensando cost, secondo la 
speranze deiracquirente, il loro prezzo piii 
elevato. Entrambi questi tipi mostrano una 
notevole caduta di tensione durante la loro vita 
utile e questa caratterislica pub essere usata 
per determinare la capacita residua della 
batteria. Per far questo avremo bisogno di un 
voltmetro che possa fornire una misura 
piuttosto precisa nel campo di L..1.5 V (per 
ciascun elemento) e di un adatto carico (in 
forma di resistenza). Questa resislenza e 
necessaria allo scopo di permettere la 
determinazione della tensione ai morsetti della 
batteria in ogni momento della sua vita utile. 
sapendo che la resistenza interna di ciascun 
elemento aumenta con il diminuire della 
capacita residua. 

Lo strumento 

Come abbiamo stabililo all'inizio di questo 
articolo. la composizione del circuito e molto 
semplice. II metodo usato non da un'indieazione 
perfettamente precisa della capacita residtfa. 
ma questo non e mai stato nolle nostre 
intenzioni e non e quasi mai necessario, tenendo 
conto che le batterie in questione non sono in se 
stesse molto precise. Inoltre, accettando questa 
leggera "imperfezione" il nostro compito 
risulta molto facilitate. II circuito per il 
misuratore di batteria e moslrato in Figura 2. 
II carico per la batteria da misurare e fornito 
dalle resistenze R1...R6. La corrente di carico e 
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Figura 2. Polche to scopo di 
quealo clrcullo 6 di 
economlizare tulle "spese dl 
balteria", 11 tuo prezzo dovri 
estere abbastanza basso da 
peimeKere un rapldo 
ammortlzzo. Lo strumento i In 
loalia II componente plu 
cosloso. Per Inclso. dlclamo 
che le batlerle scariche'sono 
dannose per I'amblenle e 
percld dovranno essere geltale 
via In apposite dlscariche. 

basata sulla cosiddetta "prova radio" della 
IEC. Secondo queste norme, la corrente di 
scarica deve essere di circa 20 mA per le HP11 
ed HP7, tipo "duplex" e "normale". di 40 mA 
per le HP2, e di circa 10 mA per una batteria 
power pack da 9V tipo PP3, Dato die le batterie 
alcali-manganese vengono ora offerte come 
economica altemativa a quelle ad ossido 
d'argento, il noslro strumento comprende una 
posizione (con una corrente di carico di I mA) 
che permette di provarle. La sezione strumento 
e formata da Ml, D1...D6 e da R7,..R11. Ml e 
un normale strumento a bobina mobile da 100 
pA fondo scala. Quando viene effettuata la 
misura delle pile da 1,5 V, vengono collegati in 
serie allo strumento un diodo (Dl) ed una 
resistenza (R7). Con i valori mostrati sullo 
schema, I'indice dello strumento devia a fondo 
scala ad una tensione di circa 1,6 V. II diodo 
permette di prestabilire un livello di soglia, in 
modo che il campo di misura di Ml sia 
compreso tra 0,6 ed 1,6 V. Cio si adatta in modo 
ammirevole ai nostri scopi, in quanto le 
lensioni che ci interessano scendono da 1,5 V a 
0,8 V. Quest'ultimo valore viene generalmente 
rilenuto dai costruttori di batterie il segnale del 
termine della vita utile di una pila alcali- 
manganese: il corrispondente valore per le pile 
allo zinco-carbone e di 0,9 V, 
La scala potrebbe sembrare un po' limitata, 
data la variela di batterie che intendiamo 
misurare, ma la difficolta viene superata 
"ampUando" la scala stessa, in modo da 
coprirc con il campo di misura gran parle della 
deviazione tolale dell'indice dello strumento. 
Viene tenuto conto dei diversi lipi di batterie. 
cambiando la resistenza (da un minimo di 8.2 
kit, e cioe la sola R7. sino ad un massimo di 
49,3 kll, che comprende R7...R11) ed il numero 
di diodi in serie con questa (da uno, Dl. fino a 
sei. D1...D6). II risultato di questa operazione e 
di cambiare la portata effettiva dello 
strumento, cosi che viene sempre indicate un 
valore relative (il "contenuto" della batteria) 
piuttosto che un valore effettivo (la tensione 
della batteria), 
Senza una scala non e possibile usare lo 
strumento: in figura 3 e raffigurata una scala 

zlnco carbone 

alcali-manganese 

O 
*1 2.0 
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adatta per Ml. La sezione bianca indica che la 
batteria contiene ancora piu di meld della sua 
capacity massima, la parte grigia mostra che 
la batteria si trova tra la meta carica e 
I'esaurimento completo, ed una lettura sul 
settore nero della scala non puo avere che un 
unico significato: la batteria e defunta, 
Vengono mostrate due scale: una per le 
batterie allo zinco-carbone ed una per quelle ad 
alcali-manganese. Per quelli tra voi che sono 
interessati a conoscere i valori specifici. noi 
definiamo "mezza carica" una tensione di 1,3 V 
per lo zinco-carbone e di 1,2 V per I'alcali- 
manganese; le tension! di "scarica completa" 
sono rispettivamente di 0,9 V e 0,8 V. 
II misuralore di batterie e semplice da 
costruire quanto da usare: collegare la batteria 
da misurare ai terminali del circuito e vedere 
se I'indice dello strumento si sposta. Altrimenti, 
la due possibilita saranno che la batteria sia 
scarica o che la polarita sia invertita. In 
quest'ultimo caso Ml risulta protetto da DI. Se 
I'indice dello strumento devia, dovra essere 
premuto il pulsante di prova, per collegare il 
carico ai capi della batteria. La lettura sullo 
strumento mostrer^ quindi chiaramente qual6 
la capacita residua. M 

Figura 3. Per lo strumento deve 
essere usata questa scala. La 
sezione superiore i per le 
batterie allo zinco-carbone; la 
sezione Interiore 6 per quelle 
ad alcali-manganese. 
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Nessuno puo seriamente atfermare che il continue progresso nel campo 
dell'elettronica e dei computer non sia necessario od utile. II progresso, pero, 
raramente avviene senza inconvenient! e, specie per quanto riguarda i computer, 
questi inconvenient! si manifestano sotto forma di apparecchiature nuove che non 
mantengono la compatibilila con le macchine piu anziane o con le norme attualmente 
in vigore. Uno degli aspetti piu frustranti di questa incompatibility e la ditficolty che si 
incontra nel tentativo di collegare ad un computer qualche apparecchiatura periferica 
e ci si accorge che da una parte e'e una porta in parallelo e dall'aitra una porta 
seriale. Questa interfaccia e progettata per ovviare proprio a questo inconveniente: 
essa facilita il collegamento di una porta RS232 con una porta Centronics. 

convertitore RS232/Centronics 

CARATTERISTICHE 

Convertiiore RS232-Cenifonpcs con segnali dl handshake 

MODO DA PARALLELO A SERIALE 
• mgresso Centronics bofferizzalo 
S linee di dati 
Strobe / Busy / Acknowledge 
• uscita RS232 0 V / 5 V oppure - 12 V / 5 V 
ingressp Terminale Dati Pronto 
MODO OA SERIALE A PARALLELO 
• ingresso RS232 0 V / 5 V oppure - 12 V / 5 V 
uscita Terminale Dati Pronto 
• uscita Centronics bufferlzzata 
Strobe/Busy/Acknowledge 
FORMATO DEI DATI SERIALI 
— 5,6,7 oppure 8 bit di dati 
— parita attivata/disaftivata 
— 1 o 2 bit di arreslo 
— segnali di errore (parita, formato e sovra(lusso) 
VELOCITA' DI TRASMISSIONE 
— Possono essere usate due difterenti veiocita durante le conversion! simultanee da parallelo 
a seriale e da seriale a parallelo 
— 75 - 109,9 - 135 - 150 - 200 - 300 - 600 - 1200 - 1800 - 2400 - 3600 - 4800 - 7200 - 9600 

un convertitore 
da seriale 
a parallelo 
e da parallelo 
a seriale.... 
con linee 
di handshake 

La validita di questo convertitore da parallelo a 
seriale e da seriale a parallelo risultera ovvia 
dall elenco delle caratteristiche date nella 
Tabella qui sopra, Un'occhiata alia Figura 1 
mostrery che quasi tutti i diversi componenti e 
le varie funzioni hanno uno scopo perfettamente 
evidente: concentreremo quindi la nostra 
attenzione su alcuni punti specifici. 

Particolari da evidenziare 

L'uscila seriale (piedino 2 del conneltore 
RS232) e l'uscila DTR (Terminale Dati Pronto, 
piedino 20 del connettore RS232I vengono 
commutate mediante normali generatori di 
corrente (T1 e T2). II loro livello logico basso 
puo essere cambiato dall ulente per adeguarsi 
alle periferiche usate (su questo argomenlo 
rilorneremo piii avanti). 
L'uscila DTR e controllata dal flip flop N23/N24 
che, a sua volta, e alimentato dal segnale di 
uscita DAY (piedino 19 di IC2) e dai segnali 
Centronics ACK oppure BUSY. In questo modo. 
il flip flop indica alternativamente che il 
convertitore da seriale a parallelo non puo 
rieevere una nuova informazione ed in seguito, 
dopo che i dati convertiti saranno stati accettati 
dalla periferica Centronics, indichera che il 
convertitore puo nuovamente accettare dati 
seriali. II formato di questi dati durante la 
trasmissione (numero dei bit di dati, dei bit di 

arreslo, ecc.) potra essere programmato 
mediante gli interruttori S1...S5. Qualsiasi 
errore rilevato durante la conversione viene 
indicate dai LED DI2...D14. 
Con uno sguardo alia Figura 1 potremo nolare i 
buffer di ingresso NI.,,N9 ed i buffer di uscita 
NI0...N18 per I'interfaccia Centronics; la 
Figura lb mostra I'oscillatore usato per 
generare le diverse veiocita di trasmissione. 
Per dare una chiara idea del funzionamento del 
convertitore, e essenziale studiare la slrultura 
intema della UART AY-3-1015 (IC2): daremo 
pertanto un rapido sguardo a questo 
componente. 
I blocchi principals che compongono la UART 
sono mostrati in Figura 2. C'e un blocco 
denominato trasmettitore (da parallelo a 
seriale) ed uno chiamato ricevilore (da seriale 
a parallelo). separati e distinti tra loro. 1 
segnali di clock per queste due sezioni possono 
anche essere a frequenze completamente 
diverse, e percio il convertitore potra anche 
accelerare o rallenlare la veiocita di 
trasmissione (come vedremo in seguito). 
II segnale di strobe dei dati (DS) fa entrare i 
dati in parallelo nel buffer di ingresso del 
trasmettitore, dal quale saranno poi trasferiti 
ad un registro a scorrimento per iniziare la 
conversione. 
Anche prima che la conversione sia terminata. 
il buffer di ingresso viene liberato. in modo da 
poter accettare un'altra "parola" di dati in 
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parallelo. II ricevitore, d'altra parte, riceve i 
dali serial! nel suo registro a scorrimento 
(anche se il buffer di uscita conliene ancora i 
dati della precedente conversione). I dati in 
parallelo sono trasferili, dal registro a 
scorrimento di ingresso al buffer di uscita. 
soltanto al termine della conversione, 
praticamente durante il primo bit di arresto. 
Dopo che e stato completato questo 
trasferimento, la UART porta la linea DAV 
(dati disponibili) a livello alto, per indicare che 
i dati in parallelo sono ora present! all'uscita. 

Conversione 
da parallelo a seriale 

II procedimento di conversione e mostrato in 
Figura 3. Quando la linea di strobe dei dati 
dell'interfaccia Centronics (STR) va a livello 
basso, gli otto bit in parallelo sono caricati nel 

buffer di ingresso e la linea TBMT (buffer 
trasmettitore vuoto) va a livello basso per 
indicare che la UART non e in grado, per il 
momenlo, di ricevere dati paralleli. II 
verificarsi di questa situazione manda a livello 
alto la linea BUSY della Centronics. II registro 
a scorrimento di uscita e vuoto cosi che i dati vi 
possono essere immediatamente trasferili. Ha 
inizio adesso la conversione; la linea TBMT 
ritorna a livello alto non appena il buffer di 
ingresso si vuota, e puo cosi ricevere nuovi 
dati. La linea BUSY va di nuovo a livello basso, 
portando allo stesso livello la linea ACK. Questa 
situazione indica alia periferica che il 
convertitore ha ricevuto i dati in modo corretto. 
Se nuovi dati arrivano prima che il registro a 
scorrimento di uscita sia vuoto (in altre parole, 
durante la conversione), i dati stessi verranno 
caricati nel buffer di ingresso, ma dovranno 
attendere prima di essere trasferili nel registro 

Figura la. Queslo circuito pu6 
ettetluare slmullaneamenle una 
conversione da parallelo a 
seriale, ad una delermlnata 
veloclte di Irasmlssione, ed una 
conversione da seriale a 
parallelo con una cadenza 
baud diversa. Se la linea DTR 
non vlene usala durante la 
conversione da parallelo a 
seriale. essa dovrS essere 
slabilmenle mantenuta alia 
lenslone di + S V. 
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Flgura 1b. Anche se alamo 
partlcolarmente Inlereasall nei 
riguardl della alrultura Interna 
dello UART usalo in questo 
clrcuito, I'oacillalore ha Invece 
pochl mollvl per attlrare la 
noslra attenzlone. Osservlamo, 
per inciao, che la Irequenza 
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Flgura 2. Una aguardo al 
component! intemi dello UART 
(Ricevitore / Traameltilore 
Univeraale Aaincrono) rivela la 
presenza dl due aezionl 
autonome: una per la 
conversione da parallelo a 
aerlale e I'allra per la 
converaione da aerlale a 
parallelo. 

a scorrimento. La linea BUSY CiTitronics 
rimane a livello alto fino a quando non sara 
possibile questo Irasferimento. Ogni parola di 
dali in parallelo viene caricala alia velocita 
della precedente conversione, cosicche non c'c 
perdita di tempo o di sincronizzazione. 
Se la periferica non pub accettare i dati in 
parallelo (che sono convertiti in dali seriali) ad 
una velocita pari a quella della conversione 
effeltuala dalla UART, questa situazione viene 
immediatamente segnalata dal passaggio a 
livello basso della linea DTR (piedino 20 del 
connettore RS232). Di conseguenza, la linea 
BUSY viene resa attiva, tramite T5, T3 e D2, di 
modo che il flusso dei dali in parallelo viene 
arrestato. Se il segnale DTR non viene mai 
usalo (come accade quando i dali seriali sono 
riccvuti con velocity maggiore di quella di 
emissione dei dali in parallelo) la linea DTR 
deve essere mantenuta in pennanenza a livello 
alto. 

Conversione da seriale 
a parallelo 

La ricezione dei dati seriali inizia non appena la 
linea SI (ingresso seriale) commuta per la 
prima volta da livello alto a basso. Osservare 
pero che la UART riconoscera queslo segnale 
come bit di avviamento soltanto se ha una 
durata almeno uguale a quella di mezzo bit. 
Questa transizione da alto a basso di SI resetla 
a zero la linea di uscita DAY, tramite la linea 
RDAV. Cio e necessario per garantire che, dopo 
la conversione. i dati seriali possano essere 
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trasferili dal registro a scorrimento di ingresso 
al buffer di uscita in parallelo, che deve di 
conseguenza essere vuoto. 
Chiamare "vuoto" il buffer di uscita 6 una 
definizione relalivamenle imprecisa. perche in 
realla esso non e mai vuoto. Cio che importa e 
che i dati convertiti in precedenza, ancora 
presenli, siano slali almeno letli dalla 
periferica. II prolocollo Centronics richiede che 
la periferica segnali quando ha ricevuto i dati, 
mediante una transizione da alto a basso sulla 
linea BUSY oppure sulla linea ACK. II 
diagramma di lemporizzazione di Figura 4 
mostra che la conversione ha inizio non appena 
viene ricevuto il primo bit di arresto. La linea 
DAY della UART va poi a livello alto ed attiva 
I'uscita di strobe STR nell'interfaccia 
Centronics. La linea di uscita DTR della RS232 

5TB/68 u 

U 1 TBMT 
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va a livello basso, tramite il flip flop N23/N24. 
per segnalare al generalore deirinformazione 
seriale che i dati precedentemente convertiti 
non sono stati ancora caricati 
dall'apparecchiatura "destinataria", Quando 
quest'ultima legge i dati in parallelo, appare un 
fronte di commutazione negativo sulla linea 
BUSY, oppure sulla linea ACK, ed il flip flop 
N23/N24 cambia stato. La linea di uscita DTR 
va nuovamente a livello alto e questa situazione 
indica che ll convertitore e pronto a ricevere 
altri dati seriali. Osservare, per inciso, che la 
linea DAY potrebbe essere resettala applicando 
il fronte di discesa della linea BUSY' od ACK ad 
RDAV. invece di usare per questo scopo la 
linea SI. 
Se la linea DAY non e slata resettata, quando i 
nuovi dati seriali sono slali trasferiti dal 
registro a scorrimento. nel bus di uscita, la 
UART segnala un impilamento di dati attivando 
I'uscita OR (Over-Run, ossia sovraccarico). Nel 
nostro circuito, la linea RDAV viene sempre 
atlivata dal bit di avviamento dei nuovi dati, di 
modo che I'uscita di errore OR non verra mai 
atlivata dalla UART. II generatore di dati 
seriali deve di conseguenza controllare lo stato 
della linea di uscita DTR del convertitore. 
L'uscita PE (Errore di Parita) della UART va 
a livello alto ogni volta che il ricevitore rileva, 
appunto, un errore di parity. Se la linea NP 
(assenza del bit di parita) e a livello alto (S5 
aperto). significa che non c'e il bit di parita e 
nemmeno quello di disparita e I'uscita PE 
rimane permanentemente a livello basso. 
L'uscita FE (errore di delimitazione) va a 
livello alto se il ricevitore non riceve un bit di 
arresto valido. 
Naturalmente. questi segnali di errore valgono 
soltanto per dati di ingresso seriali. La 
programmazione del formato dei dati seriali 
(con S1.,,S5, vedi Tabella 1) vale d'altra parte 

Tabella 1. 

St aperto: parita 
chiuso: dispania 

S4 aperto: 2 bit dl arresto 
chiuso: 1 bit di arresto 

S5 aperto: non c'e bit dl panto 
chiuso; parito/dlsparlto 

S2 S3 numero dl bit di dati 

chiuso chiuso 5 
chluso aperto 6 
apeno chiuso 7 
aperto aperto 8 

sia per la ricezione che per la trasmissione. Un 
particolare interessante nei riguardi di questa 
programmazione e che potra essere fatta sia 
manualmente, mediante i commutatori, che 
tramite la porta di uscita di un 
microprocessore. 1 livelli logici sulle linee EPS, 
NB1, NB2, TSB ed NP sono validi quando la 
linea CS (piedino 34) va a livello alto (nel 
nostro caso, questa linea e collegata in 
permanenza a + 5 V). 

Costruzione ed uso 

Dopo aver preso in esame il protocollo relative 
a questo progetto, e ora giunto il momento di 
descrivere il vero e proprio hardware. 
Costruendo il circuito sulla scheda mostrata in 
Figura 5. ricordatevi di intercollegare i due 

Figura 3. Temporlzzazlone del 
dall e del segnali dl 
handshake, durante una 
conxerslone da parallelo a 
seriale. All'lnlzlo, II registro a 
scorrimento dl usclla 6 vuoto: 
quando arrlva la seconda 
parola di dati da converllte. la 
prlma non 6 slata ancora 
invlata aH'usclta. 

Figura 4. lemporizzazione del 
segnali durante una 
conversione da seriale a 
parallelo. La conversione della 
seconda parola dl dall polrii 
Inlzlate soltanto quando la 
precedenle parola sari slata 
acceltala dall'uscita (situazione 
segnalata da un fronte dl 
commutazione dlscendente In 
ACK). 
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Elenco del componenll 

Reslslenze 
Rl, R3, R9, R15. R17, 

R19...R21 = 10 k 
R2 = 1 M 
R4, R25...R29 = 4k7 
R5 = 470 Q 
R6, R12 = 22 k 
R7, R13 = 8R2 
R8. R14 = 1 k 
RIO, R11, R16, R18 = 47 k 
R22...R24 = 220 53 
R30..,R38 = 47 k 

(pud essere anche 
un'unica rate di 
resistenze SIL 9 x 47k) 

Condensalon 
C1 = 10 p/16 V 
C2, C6...C8 = 100 n 
C3 = 47 p/16 V 
C4 = 1 n 
C5 = 10 n 

SBmlcondutlorl 
D1...D11 = 1N4148 
D12...D14 = LED rosso 
T1. T2 = BC557B 
13...15 = BC547B 
Id = MCWII (Motorola) 
IC2 = AY-3-1015 (vedi lesio) 
IC3...IC5 = 4050 
IC6 = 4049 
IC7 = 4093 

Commulalori 

S1,..S5 = commulalore 
OIL ad 8 poll 
(3 poll inulllizzall) 
S6 = doppio devialore 
S7, S0 = commulalori 
a wafer, 1 via, 
12 poslzionl 

Varie 

X1 = ctislallo dl quarzo 
1,3432 MHz 
1 connettore maschio 
25 pledlnl tlpo O 
(RS232) 
1 connettore lemmlna 
a 25 pledlnl 
tlpo D (RS232) 
2 prese maschio da 26 
pledlnl (per connettore 
lemmlna con cavo a piallina) 

Figura 5. Tutti i componenll 
delle Figure 1a ed 1b sono 
monlati sul medeslmo clrcullo 
stampato, Iranne i due 
commulalori rotallvi. Ouesll 
non sono necessari se viene 
usata una velocild baud lissa, 
nel qual caso sard necessario 
collegare I punli RCP e TCP 
alle correlte usclle dl IC7, 
medlante cortl spezzonl dl filo. 
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punti conlrassegnali A, uno Ira C1 o C5 e 1'allro 
a lalo di ICS. Ci sono due possibilita per 
R30...E38: una rete SILoppure nave resistenze 
separate, con un lato comune semplicemente 
ottenuto mediante un eollegamento volante ed 
tin filo separate direlto al eircuito stampalo. 
Analogamente. i diodi D1...D14 hanno gli anodi 
collegali in comune. e poi a + 5 V. Fare 
attenzione durante il cablaggio del 
commutatore S6: quando S6a e aperto, S6b deve 
essere chiuso e viceversa. L'ingresso dei dati 
seriali (-'3-' sullo schema di Figura 2) viene 
chiamato S6h sulla disposizione dei componenli 
del circuito slampato: si tratta in real la del 
polo comune del commutatore S6b, La corrente 
assorbita e di circa 50 mA (a + 5 V) e dovra 
essere preferibilmenle prelevata da 
determinate uscile Centronics (fare riferimento 
al vostro manuale d'ulentel. La tensione di - 12 
V e necessaria sollanto per i segnali seriali di 
uscita, quando il ricevitore non ein grado di 
dislinguere Ira il potenziale di massa ed un 
livello logico definito come zero volt, In questo 
caso dovra essere usato un ponticello per 
congiungere R a T (invece die R ad S). Gli 
ingressi SI e DTR si acconlentano di livelli 
logici compresi tra 5 V e 0 V, ed anche di livelli 
compresi tra 5 V e - 12 V. Ci sono diversi 
integrati. "equivalenti" o "predecessori" 
deirAY-5-1015 (per esempio rAY-3-1013 o 
I'MMSSOS). che possono essere anch'essi usati 
in questo circuito, purche al loro piedino 2 sia 
applicata la tensione a - 12 V. 
Se desiderate effetluare modifiche od aggiunle 
a questo circuito, potrebbe essere utile 
ricordare che ci sono ancora due porte NAND a 
trigger di Schmitt ed un buffer inulilizzati, in 
ICO ed IC7. 
Ora che il circuito e slato montato, tutlo cio che 
rimane da fare e imparare come usarlo. I tre 
modi fondamenlali di usare il convertitore sono 
quelli indicati nella Figura 6. In Figura 6a, un 
computer trasmetle dati seriali ad una 
stampante con ingresso in parallelo. 1 numeri 
dati corrispondono a quelli per un conneltore 
tipo D su un'interfaccia RS232 e per 
un'interfaccia Centronics. Nella Figura 6b. e la 
stampante che ha un ingresso seriale. mentre il 
computer ha un'uscita in parallelo. Nel primo 
di questi due esempi, il segnale di clock (sedici 
volte la frequenza necessaria per la cadenza di 
trasmissione desiderata) e applicato alia 
sezione ricevente (cioe all'ingresso RCP dello 
UART); nel secondo esempio, il segnale di 
clock e applicato alia sezione trasmittente 
(ingresso TCP). Osservare che, in Figura 6c, il 
segnale di clock e applicato simullaneamente 
agli ingressi RCP e TCP. II reale interesse di 
questo formato sta nella possibilita di usare due 
different! frequenze per i due segnali di clock, 
per provocare un aumento od una diminuzione 
della cadenza di trasmissione. In questo caso. 
I'uscita Centronics del convertitore deve essere 
collegata al suo proprio ingresso Centronics 
(comprese le linee handshake). Se la velocita di 
trasmissione ^ maggiore della velocita del 
ricevitore. e molto importante controllare lo 
stato della linea DTR prima che venga emesso 
ciascun nuovo dato seriale. 
Mine, un'ultima parola circa la funzione di S6. 
Questo commutatore permette di applicare i 
dati seriali emessi dallo UART al suo proprio 
ingresso. Per questo cosiddetto "modo locale" 
S6a dovra essere percio in posizione "a" ed S6b 
in posizione "b". Cio permette di rilevare 
qualsiasi errore nel segnale seriale di uscita 
(per esempio PE od FE). Se la linea di ingresso 
DTR e stata mandata forzatamente a livello 
alto. I'uscita OR rimane inattiva ed il LED D13 
non si accende. 
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Figura 6a, Qul II converlllore 
vlene usato Ira uo'usclla 
seriale ed un Ingresso in 
parallelo. II numero del piedini 
corrlsponde alia disposizione 
generalmente usala per questo 
llpo di collegamenll. 

Figura 6b. In questo caso. II 
convertitore e collegato Ira 
un'uscita in parallelo ed un 
ingresso seriale. Per 
I'interlaccia Centronics, sono 
mostratl sia II segnale ACK che 
II segnale BUSY, ma in pralica 
ne potra essere usato solo uno 
alia volla. 

Figura 6c. Se i dati di uscila 
Centronics vengono riportati 
all'ingresso Centronics e 
vengono usale due diverse 
frequenze di clock per RCP e 
TCP, II convertitore aumenlera 
(TCP maggiore di RCP) oppure 
diminuirA (TCP minore di RCP) 
la sua velocity baud. 
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per pick-up 
magnetici 

Non molto tempo la abbiamo pubblicato la descrizione di un preamplificatore 
(preamplificatore fono per cartucce MC/MM - ottobre 1983, pagg. 10-30) ma esso 
era previsto per far parte della serie audio XL. Questo tipo di apparecchiatura e 
comunque sempre attuale; abbiamo quindi continuato a (are esperimenti ed i risultati 
sono contenuti in questo articolo. 

del preamplificatore formano un circuito 
risonante, la cui frequenza 6 usala dai 
produttori perottenere la parte per portare al 
giusto livello l eslremita ad alia frequenza della 
caratteristica di risposta. Un disadattamento 
capacitivo provoca di conseguenza una cadula 
premalura delle alle frequenze oppure un picco 
che viene sposlato verso il centro della 
caratteristica. 
Poich6 questo preamplificatore non impiega un 
lungo cavo di alimentazione. radallamento Ira 
il pick-up e I'amplificalore pu6 essere 
ottimizzato. 
Dato che l amplificatore e montato aH'interno 
del grammofono, diventa possibile usare un 
circuito d'ingresso simmetrico, che riduce 
ulteriormente la probabilila di ronzio, e 
permette di risparmiare un condensatore di 
ingresso. 
La caratteristica di de-enfasi soddisfa ai 
relativi requisiti della IEC (Commissione 
Eleltrotecnica Internazionale) ed e slata 
adottata pralicamenle da tutte le Industrie 
discografiche del mondo occidenlale e da 
organizzazioni quali la AES (societa degli 
audiotecnici), la R1AA (associazione delle 
industrie discografiche americane) e la NARTB 
(associazione nazionale americana della 
einiltenza radio e televisiva). 
L'apparecchio pud essere facilmente modificato 
per fornire un normale ingresso asimmetrico. 
cosi da poter essere inserito neH'amplificatore 
principale invece che nel giradischi. Pud essere 
anche trasformato in amplificatore 
microfonico, tralasciando il circuito di deenfasi. 

Un po' di teoria di base 

Esistono due modi principali di registrazione: a 
velocita costanle e ad ampiezza costante: 
generalmente viene usata una combinazione di 
questi due modi. 
Nella registrazione a velocita costante, se sono 
elaborate in sequenza dall'amplificatore di 
registrazione diverse frequenze allo stesso 
livello. ciascuna di esse pilota lo stilo di 
incisione con la medesima velocita massima 
durante ciascun ciclo audio. Questo tipo di 
registrazione non pud essere impiegato perd al 
di sotto di circa 500 Hz, perche e accompagnato 
da un aumento dell'ampiezza che e 
inversamente proporzionale alia frequenza, eon 
il risultalo che la normale spaziatura dei solchi 
(circa 100 micrometri) risulterebbe inadeguata. 
Nella registrazione ad ampiezza costante, 
vengono elaborate diverse frequenze allo stesso 
livello. in modo che abbiano la stessa ampiezza 
massima sul disco. In questo tipo di 
registrazione, la velocity massima e 
proporzionale alia frequenza perche lo stilo 
deve oscillare con la medesima ampiezza. 
impiegando un tempo inferiore man mano che 
si riduce la durata del periodo. Di conseguenza, 
nella registrazione ad ampiezza costante, la 
velocita raddoppia ogni volta che viene 
raddoppiata la frequenza. Per ciascun aumento 
di un'oltava della frequenza ce un aumento di 6 
dB nella velocita, e percio la velocita a 16.000 
Hz sara maggiore di 30 dB rispetto a quella a 
500 Hz. Si tratta sostanzialmente di un 
fenomeno paragonabile alia pre-enfasi, che non 
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dinamico 

II progetto comprende alcune special! 
caratteristiche che lo rendono piu efficiente di 
qualsiasi altro preamplificatore. Esso e 
destinato principalmente ad essere montato in 
un giradischi. Una sistemazione di questo 
genere impedisce di usare un lungo cavo di 
alimentazione tra il pick-up e I'amplificatore 
principale. Un cavo di alimentazione troppo 
lungo e infatti causa di ronzio ed aggiunge un 
notevole carico capacitivo ai capi del pick-up. 
Dato che la lunghezza del cavo puo variare da 
un'installazione aH'altra. sarebbe impossibile 
assegnare un valore alia sua capacity. Inoltre, 
per raggiungere una corretta caratteristica di 
frequenza. e indispensabile che il pick-up sia 
chiuso sulla giusta impedenza. L'induttanza 
della bobina del pick-up e la capacita d'ingresso 



6 pi/ro suffieienle ;icl ottenere la carattenstica 
richiesta per la regislrazionc. Questa 
caratlerislica viene otlenuta con mezzi eleltrici, 
altcnuando le basse Iroquenze ed esaltando lo 
altc frequenze, come e moslrato dalla curva 
caratteristica di jire-enfasi in regislrazionc, 
disegnata in Figura 1. Occorre osservare che 
l esaltazione delle alle frequenze da come 
risultato un maggior rapporto segnale/rumore 
in riproduzione (riducendo di conseguenza in 
modo considerevole il fruscio dovuto al contallo 
dello stilo con la superficie del disco!, 
Per ottenere, durante la riproduzione, una 
risposta in frequenza uniformemente pialla, il 
preamplificalore deve esallare le frequenze 
basse ed atlenuare le alte frequenze secondo la 
caratteristica di de-enfasi in riproduzione 
mostrala in Figura 1. Osservare che la 
caratteristica di de-enfasi ha un andamento 
inverse rispetlo alia caratteristica di pre-enfasi 
in registrazione. Le curve sono caratlerizzate 
da Ire eostanli di tempo, associate 
rispettivamente con le regioni di bassa, media 
ed alia frequenza dello spetlro audio. 
La caratteristica di de-enfasi pud esserc 
otlenuta in modi diversi: mediante circuiti 
passivi (collegati sia a monte che a valle 
deiramplificatore). mediante adalti anelli di 
relroazione oppure con una combinazione di 
quesli due sislemi. Lo schema a blocchi di 
Figura 2 illustra l ultima soluzione: un 
amplificatorc a basso rumore con ingresso 
simmelrico e seguito da un filtro passa-basso 
con costante di tempo di 75 microsecondi, che 
corrispondono ad una frequenza di taglio di 2120 
Hz. Questo filtro e seguito da un secondo 
amplificatorc, con anello di retroazione 
dipendente dalla frequenza, che fornisce le 

costanti di tempo di 3180 microsecondi e 318 
microsecondi, corrispondenti rispettivamente 
alle frequenze di transizione (punli nei quali la 
curva di risposta cambia pendenza) di 50 Hz e 
500 Hz. 

Descrizione del circuito 

II preamplificalore e basalo su un circuito 
integrate tipo TDA 3420, che e stalo 
appositamenle progettalo per applicazioni nei 
sislemi audio stereo di buona quality. Ogni 
canale 6 formalo da due amplificatori 
indipendenti: il primo ha un guadagno fisso (28 
dB) mentrc il secondo e un amplificatorc 
operazionale per applicazioni audio. 
Facendo riferimento alia Figura 3, 1'ingresso 
simmelrico e collegato Ira i piedini 6 e 7 (i 
numeri dei piedini tra parentesi si riferiscono al 
secondo canale). II carico del pick-up 6 formato 
dalla combinazione di R1 e C1 in parallelo. La 
resislcnza, che e del tipo a strato metallico per 
ridurre le tensioni di rumore ai suoi capi, ha un 
valore pressoche doppio rispetto a quello 
normalmente impiegato in un preamplificalore, 
e questo perche essa e shuntata daH'impedenza 
di circa 100 k presente Ira i piedini 6 e 7, II 
condensatore ha anch'esso una capacity piii 
elevata di quanto si usi normalmente in quesli 
tipi di circuiti, per compensare I'assenza di un 
cavo di alimentazione tra il pick-up ed il 
preamplificalore. Questo cavo ha normalmente 
una capacita di alcune centinaia di picofarad. I 
valori di Hie Cl possono. naturalmente, essere 
modificati a seconda del particolare tipo di 
pick-up usato. 
II circuito R2/C3/C4 fornisce una costante di 
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Figura 1. Le carallerlsliche dl 
registrazione e riproduzione 
raccomandate dalla IEC sono 
state adotlate dalla maggior 
parle delle Industrie 
dlscograllche net mondo 
occldenlale ed anche da 
organizzazioni come la AES 
(societa degll audio tecnlcl), 
dalla RIAA (associazione delle 
Industrie dlscograllche 
americane) e dalla NARTB 
(associazione nazionale 
dell emiHenza radio e 
televisiva). 

Figura 2. La correzlone ad alia 
Irequenza net preamplltlcatore 
dinamico awiene dopo II prlmo 
sladlo amplillcalore. menlre la 
correzlone In bassa Irequenza 
e incorporata nei circuito dl 
controreazione del secondo 
amplillcalore. Non e necessario 
un condensatore di ingresso, 
perche queslo ingresso i 
simmelrico. 

S4089-2 
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Flgura 3. Lo schema elellrlco 
qul llluslralo serve per un solo 
canale. A1 i uno sladlo 
preamplllicatore a basso 
rumore con relroazlone Inlerna 
ed un guadagno 
predetermlnato dl circa 28 dB. 
A2 6 un ampllllcalore 
opetazlonale. II guadagno 
lolale, alia Irequenza dl 1 kHz, 
6 deN'ordine dl 40 dB. 

Flgura 4. Lo stadlo dl ingresso 
del preampllficatore e slalo qul 
predlsposto secondo una 
conflgurazione asimmelrica. II 
condensatore C2, unllamente 
alia capacity del cavo 
compteso Ira II pick-up ed il 
circuilo dl Ingresso. serve ad 
adallare I'lmpedenza della 
carluccla a quella d'ingresso. 
La teslslenza In posizlone R3 
dovra essere ridolla a 120 kQ, 
per garanllte la migllore 
estenslone dlnamlca. 
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tempo di 75 microsecondi, corrispondente ad un 
punlo di transizione di 2120 Hz. Gli altri due 
punti di transizione sono forniti 
daH'amplificatore A2 e dal suo anello di 
controreazione. II guadagno alle basse 
frequenze e elevato, a causa delle resistenze 
R6, R5 e della combinazione in parallelo R3/R4. 
Esso diminuisce alle frequenze maggiori a 
causa della diminuzione delle reattanze di C5 e 
C6, che shuntano R6. II guadagno c.c. e fissato 
a circa 8 dB da R6, R5 ed R3. Poiche la 
tensione di uscita c.c. di A1 (Al') e di circa 2,8 
V, quella di A2 (A2') raggiunge il valore di 
circa meta della tensione di alimentazione a 15 
V, ed in questo modo viene assicurata la 
migliore estenslone dinamica. 
La tensione di alimentazione e stabilizzala da 
IC2, che 6 un regolatore di tensione tipo 78L15. 
L'ingresso a questo circuito integrate potrebbe 
essere prelevato daH'avvolgimento di campo 
del motore del giradischi. Se ci6 non e possibile, 
potnl essere derivata una linea di 
alimentazione dall'amplificatore principale, 
oppure potra essere aggiunto al 
preamplificatore un semplice alimentatore. La 
corrente assorbita dal preamplificatore e di 
appena 10 mA. 
Come stabilito in precedenza, il circuito 
d'ingresso pub essere reso asimmetrico e 
questa scelta sara opportuna se il circuito e 
inserito neH'amplificatore principale, specie se 
questo ha una sola linea di segnale per ciascun 
canale. II circuito viene cosi trasformato in 
modo da risultare analogo a quello mostrato in 
Figura 4. E necessario ridurre il valore di C2 
perche questo condensatore e shuntato dalla 
capacita del cavo di eollegamento. 11 guadagno 

c.c. di A2 (A2') e leggermente inferiore, perche 
la tensione di uscita c.c. di Al (AT) viene 
ridotta a causa della mancanza di componenti 
collegati al piedino 6. 
L impiego come amplificatore lineare (per 
esempio per un microfono) con ingresso 
simmetrico e illuslrata in Figura 5a e quella 
con ingresso asimmetrico in Figura 5b. La 
prima applicazione (Figura 5a) e da preferire, 
perche rende possibile collegare un microfono 
simmetrico senza trasformatore di ingresso. 
Osservare che, in entrambe le figure, i 
componenti che determinano la caratteristica 
di de-enfasi non sono stati disegnati. II 
guadagno c.c. di A2 (A2') e stato 
oppoitunamente modificato. La resistenza da 
680 n e necessaria per I'adattamento dell'uscita 
microfonica. 

Come funziona il circuito 

La disposizione dei componenti e le piste di 
rame del circuito stampato sono mostrate in 
Figura 6. Come potrete osservare, il circuito 
stampato b stato progettato per un 
amplificatore stereo con ingressi simmetrici. 11 
montaggio dei componenti sul circuito stampato 
non dovrebbe presentare particolari difficolta. 
ma bisogna fare molta attenzione al momento 
deH'installazione nel giradischi e del relativo 
eollegamento. L'ingresso simmetrico non 
permette di collegare a massa gli schermi delle 
linee di segnale. Un'occhiata alia cartuccia 
grammofonica illustrata schematicamente in 
Figura 7, permette di osservare che da essa 
emergono quattro piedini di colore diverse: il 
bianco ed il blu per il canale sinistro, il rosso ed 
il verde per il canale destro. Questi piedini sono 
collegati alia morsettiera di connessione del 
giradischi tramite fili che attraversano il 
braccio della puntina. Nella morsettiera di 
connessione, i fili blu e verde sono collegati a 
massa: questi fili dovranno percio essere 
staccati e ricollegati ai terminali 2 e 2". I fili di 
colore bianco e rosso dovranno essere collegati 
rispettivamente ai terminali 1 ed 1". 
L'astuccio metallico della cartuccia e spesso 
collegato al piedino blu o verde mediante un 
piccolo capocorda per garantire che sia 
collegato a massa. Con un ingresso simmetrico 
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Figura 5. II preampliflcatore 
nella configurazione llneare per 
segnall microlonicl. L'lngresso 
poIrS essere simmelcico (5a) 
oppure asimmetrlco (5b). 

Figura 8. Rappresentazione 
schemalica del TDA 3420. 

questo collegamento dovra essere interrotto, 
ma e essenziale che I'involucro rimanga 
collegalo a massa. Se 11 collegamento e stato 
effettuato mediante un capocorda, sara piu 
facile interromperlo. In caso diverso, 
controllare se e'e un collegamento interno tra 

I'astuccio ed i cavi blu/verde. Se e cosi. sussiste 
un certo rischio di ottenere ronzio all'uscita. 
Nel qual caso, e bene accertarsi che la 
cartuccia metallica sia isolata dal resto del 
braccio inserendo, per esempio, la cartuccia in 
una conchiglia di nylon o poliestere. Se ci fosse 



Figura 6. Circuilo slampalo del 
preamptilicatore con circuit) 
d'ingresso simmelrlci. Con 
adalte modldche, sulla slessa 
basetla polra essere costrulta 
I'allra verslone del circuilo. 

Elenco dei componenli 
Verslone slmmetrica 

Realslenze 
RI.RV = 100 K, 
R2,R2' = 1 k, 
R3,R3' = 220 k 
R4,R4' = 10 k 
R5,R5' = 27 k 
R6,R6' = 27 k 
R7,R7' = 270 k 

Condensatori 
C1,C1'.C2.C2' 
C3.C3' 
04,04' 
05,05' 
06,06' 
07,07' 
08,08' 

68 n, 
6n8, 
1n5, 
8n2, 
4p7/16 V 
1p5, 

220 p, 

09 = 100 n 
010 = 1 p/25 V, 

Semlcondullori 
101 = IDA 3420 
102 = 78L15 
Modillche per 
la verslone 
asimmclrica 
(R6,R6' = 120 k) 
(C1,C1' = 2p2/16 V) lanlalio 

Figura 7. Collegamenti ad una 
cartuccla. Quando viene usato 
un ingresso simmelrlco, il 
collegamenlo di massa della 
parle melallica della carluccia 
dovra essere staccato dal (Mi di 
connessione blu o vetde, e 
dovra Invece essere collegalo 
al braccio. 
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ancora ronzio (il braccio e correltamente 
collegato a massa?), provare con un ingresso 
asimmetrico. Questo point essere eseguito 
semplicemente modificando il circuilo 
d'ingresso. come mostrato in Figura 4. La pista 
del circuilo slampalo diretla al piedino 6 (10) 
del circuilo integrato dovrebbe essere inlerrotla 
con I'aiuto di un tagliapiste o di un coltellino 
affilato. 
Poiche, con un ingresso asimmetrico, la 
tensione di uscita c.c. di Al si riduce a circa 1.5 
V, il guadagno di A2 dovra essere modificato 
per manlenere I'estensione dinamica ottimale. 
Cio viene ottenuto sostituendo la resislenza da 
220 kll, nella posizione R3, con una da 120 kll. 

verde <RG) 

rosso (R) ' vedl lesto 

blu (LG) bianco (L) 

Tulli i condensatori. tranne C7, C7' e CIO, sono 
del tipo al polistirolo od a film plastico. a 
molivo delle precise tolleranze disponibili con 
questi tipi, 
Le uscite sono del tipo stereo convenzionale; 
canali destro e sinistro e massa. Esse devono 
essere collegate all ingresso LINE o DIN 
dell'amplificatore (peresempio "aux"). NON 
usare I'ingresso MD, perch6 verrehbe cosi 
applicata una doppia correzione di de-enfasi, 
sovraccaricando anche in modo grave 
ramplificatore. 
I requisili di alimentazione sono piuttosto 
ridotti, specie perche il preamplificatore ha un 
regolatore di tensione incorporato. La lensione 
di ingresso (non regolata) polra essere 
compresa Ira 18 e 30 V. In molti casi, questa 
tensione polra essere prelevata 
daH'avvolgimento di campo del motore del 
giradischi. Se cio non fosse possibile. dovrete 
costruire un alimentatore munito di un piccolo 
trasformalore di rete (la corrente necessaria e 
di soli 10 mA circa), un rellificatore a ponte ed 
un condansatore di livellamento. Sarebbe anche 
possibile ricavare I'alimenlazione 
daH'amplificatore principale: se questa e di 
circa + 15 V (massimo 18 V - regolati), i due 
piedini estremi di IC2 dovranno essere 
cortocircuitati mediante un ponticello. 
Quando la tensione di alimentazione viene 
ricavata daU'amplificatore principale. stale 
altenti ad evitare che si fonnino spire di 
massa. La linea negativa del circuilo di 
alimentazione e quasi cerlamente collegata a 
massa, e di conseguenza alia schermatura del 
circuilo di ingresso dell'amplificatore 
principale. La linea negativa del 
preamplificatore e ancheessa collegata a 
massa. In questa situazione, la calza del cavo 
schermato. neH'amplificatore principale o nel 
preamplificatore. dovra essere staccata dalla 
massa. 
Questo circuito puo essere modificato per 
formare un amplificatore lineare (microfonico) 
sullo stesso circuito stampato. Lo schema 
elettrico per questa configurazione e illustrato 
in Figura 5. dal quale risulta evidente che in 
determinate posizioni dovranno essere montati 
componenti di valori diversi, oppure certi 
componenti dovranno essere addirittura 
omessi. M 



II modem ad accoppiamento diretto, che verrd pubblicato in uno dei prossimi numeri 
di Elektor, permettera un'applicazione molto importante e nuova (per noi) della norma 
RS232/V24. Questa appllcazione e diversa da qualsiasi altra esigenza posta prima a 
questo protocollo, perche fa uso di alcuni segnali di controllo ausiliari che raramente 
sono slati necessari, sino ad ora, nei circuit! di Elektor. Di conseguenza, quest! 
segnali non ci sono familiari come quelti normali. Per questo motivo abbiamo deciso 
di sottoporre ad un attento esame lo standard CCITT e cosi potremo vedere perche, 
anche se questa e un'interfaccia "seriale", sono necessarie tante linee. 

RS232/V24: i segnali 

Lo standard RS232/V24 e considerato 
l interfaccia seriale capostipile. E stalo 
progetlato per stabilire uno specil'ico 
collegamenlo, e precisamente quello tra un 
terminale ed un modem. Secondo le precise 
parole del CCITT (Comitato Consultivo per 
eomunicazioni Telegrafiche c Telefoniche 
Internazionali). questo standard e previsto "per 
inlerscambio tra terminali di dati ed 
apparecchiature di terminazione per circuito 
dati". Per evitare che il lesto diventi troppo 
"verboso". verranno usate parecchie 
abbreviazioni. Le piii comuni sono: DTE (Data 
Terminal Equipment = apparecchiatura per 
terminale dati) che sla a significare un gruppo 
di due "macchine" interfacciate che producono 
e/o elaborano I'informazione (computer, 
terminali. ecc.); DCE (Data Circuit- 
terminating Equipment = apparecchiatura di 
terminazione per circuito dati), che sta a 
significare un'apparecchiatura interfacciata 
che trasmette o riceve informazioni ma non le 
elabora, Un apparecchio di quest'ultimo tipo e 
il modem (MOdulatore/DEModulatore) che e a 
volte denominato gruppo dati. 
E chiaro che Timpiego deirRS232/V24 i)er 
eomunicazioni tra due computer, oppure tra un 
computer ed una stampante (se cio e possibile), 
e una deviazione dal suo scopo originale. I 
segnali specifiei necessari per la comunicazione 
tra un terminale ed un modem saranno 
naturalmente diversi da quelli necessari 
quando si intende pilotare una stampante con 
un computer. 
Le caratteristkhe elettriche deirRS232/V24 e la 
piedinatura del suo connettore a 25 piedini non 
saranno descritti nuovamente in questa sede, 
Essi sono gia stati trattali detlagliatamente in 
Elektor, l ultima volta nel numero di novembre 
1984. 

RS232/V24 e uno standard 
per interfacciare 
un modem con un'apparecchiatura 
di elaborazione dati 

A ciaseuna estremita di una linea telefonica 
usata per la comunicazione tra due DTE dovra 
sempre essere collegata un'interfaccia 
RS232/V24. Ad un lato. essa si trova inserita tra 
il computer (o terminale) che trasmette i dati 
ed il suo modem, e daU'allro lato essa e 
collocata tra un secondo modem ed il computer 
0 terminale che riceve i dati. 
1 collegamenti dati verso un modem sono 
bidirezionali e molto piii complicati delle linee 
unidirezionali necessarie con le stampanti o le 
unita video, Inoltre, i dati sono immessi nel 

circuito telefonico, e percio e necessaria 
un'intera serie di segnali di protocollo, con 
funzioni chiaramenle definite. Ci6 rende 
possibile automatizzare i procedimenti di 
accettazione di una chiamata, di effettuazione 
di una chiamata. di risposta alle richieste ed 
anche di scelta di una velocita di trasmissione. 
II formato dei segnali ed il numero usato 
dipendono dalle scelte falte. 
Le scelte possibili sono: comunicazione 
unidirezionale o bidirezionale. eon o senza 
verifica, sincrona od asincrona. chiamata o 
risposta automatica, e cosi via, 
Tutti i segnali RS232/V24 sono elencali in 
Tabella I. I numeri indicati rappresenlano 
quelli che il CCITT definisce "circuiti" (con 
questa parola si intendono sia linee che 
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uno sguardo 
a tutti 
i segnali 
raccomandati da 
questo standard 

CCITT Funzione DTE DCE 
102 Massa di segnale o rilorno comune 

102a Ritorno comune DTE massa 
102b Rilorno comune DCE 
103 Dati trasmessi » -♦ 
104 Dati ricevuli * dati 
118 Dati trasmessi canale secondario 
119 Dati ricevuti canale secondario 
105 Richiesta di Irasmellere • 
106 Pronto a Irasmellere «■ 
107 Gruppo dall pronto *- • 

108/1 Collegare il gruppo dati alia linea 
108/2 Terminale dati pronto 

109 Rilevatore segnale di linea dati ricevuli 
110 Rivelalore qualila segnali di dati 
111 Selett, di velocita segnalaz. dati (DTE) 
112 Selett, di velocity segnalaz. dati (DCE) 
116 Selezione condizione di allesa 
117 indicatore condizione di attesa ♦ 
120 Trasmis. segn. sulla linea del can, sec. 
121 Canale secondario pronto ♦ -• 
122 Segnale di linea rlcevuto sul can, sec. 
123 Rivet qualita segnale can. sec. ♦- -• controllo 
124 Selezione gruppi di (requenza (condizione) 
125 Indicatore di chiamata <- 
126 Selezione (requenza di trasmissione 
127 Selezione (requenza di ricezione 
129 Richiesta di ricevere 
130 Trasm, segnale acuslico linea sec. 
132 Rilorno al modo di assenza dati 
133 Pronto a ricevere 
134 Presenza di dati ricevuli 
140 Prova anello/manutenzione 
141 Circuito ad anello locale 
142 Indicatore di controllo 
191 Risposta a voce trasmessa 
192 Risposta a voce ricevuta 
113 Temp, elementi di segnale del Irasmel. DTE) 
114 Temp, elementi di segnale del trasmet. (DCE) 
115 Temp, elementi di segnale del ric. (DTE) clock 
128 Temp, elementi di segnale del ric. (DTE) 
131 Temp, caraltere ricevulo ♦- • 
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Flgura 1. Questa 6 la 
procedura necessatla per 
efielluare una chiamata, sla 
manuale (quando I'utente 
lorma II numero con II 
combinatore) che aulomatica 
(ACU). II segnale dl suonerla 
vlene rllevalo dal modem 
rlcevenle, che In segullo Invla 
segnall al DTE. altivando la 
llnea CIN. 

Flgura 2. II DTE della slazione 
trasmittente costrlnge It modem 
a preparars) a (rasmetlere 
(RTS) e pol, quando riceve la 
risposla RFS, trasmetle i dali 
(TMD). II modem della slazione 
rlcevenle segnala al suo DTE II 
momenlo In cul rlcove la 
porlanle. 

Ml ml M II I 
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nspostn 
manuale 
cxl 
.lulomalica 

11 
hiimm ■■ 

5 
5 linea telelomca 

MODEM 

segnali), Le linee dei dali e di massa non 
richiedono nessuna spiegazione. pertanto non 
perderemo tempo a descriverle. I circuiti 118 e 
119 (canale secondario) vengono trattati negli 
articoli specifici riguardanti il modem. Gli altri 
segnali (di controllo, di stato e di clock) sono 
qui raggruppati a seconda delle loro funzioni. 

Unita attiva, chiamata in arrive, 
risposta aulomatica attiva 

1 segnali usati sono: 
— DSR (gruppo dali pronto): 
— CDSL (collegare il gruppo dati alia linea): 
— DTR (terminate dati pronto); 
— CIN (indicatore di chiamata). 
Nel caso di comunicazioni tramite rete 
telefonica, l unita che effetlua la chiamata deve 
per prima cosa ottenere una linea: questa 
operazione puo essere effettuata manualmente 
(dall'operatore o dall'utente) oppure 
aulomaticamente (unita a chiamata 
aulomatica), ed altrettanto puo avvenire per la 
risposta. Se la chiamata non viene effettuata 
automaticamente, il modem deve ricevere un 
segnale CDSL. Esso si collega poi alia linea 
telefonica ed avvisa che e pronto a trasmetlere, 
attivando la linea DSR. Dalla parte sua. il 
terminale deve indicare che e preparato ad 
agire, attivando DTR, L'unitS DTE 4- DCE, che 
aveva iniziato la chiamata, e quindi pronta ed 
attende semplicemente una risposla. 
Se I'unita che e stata chiamata possiede un 
rivelatore di suoneria, il suo modem attiva la 

linea CIN ed il suo DTE reagisce al segnale 
CDSL. Quando la chiamata viene accettata, 
questo modem attiva la sua linea DSR per far 
sapere al suo DTE che il collegamento e stato 
effettuato. Questo procedimenlo e 
schemalizzato in Figura 1. L'unila di chiamata 
aulomatica (ACU) dovrebbe essere conforme 
allo standard V25, che raccomanda un suo 
specifico protocollo, Poiche questa e una norma 
diversa, non la descriveremo in questa sede. 
Quando il collegamento fisico Ira i due modem 
e stato effettuato, puo cominciare la procedura 
di trasmissione dati. A prescindere da come e 
stato falto il collegamento, i segnali DTR e 
DSR devono essere attivi alle due estremita 
della linea. Un'unita e allora pronta a 
trasmetlere, I'aUra a ricevere. 

Trasmissione dei dati 

Durante il trasferimenlo dei dati, quando si 
presume che CDSL, DTR e DSR siano altive, ci 
interesseranno i seguenti segnali: 
— TMD (dati trasmessi); 
— RCD (dali ricevuti); 
— RTS (richiesta di trasmetlere); 
— RFS (pronto a trasmetlere); 
— DCD (rivelatore portante dati). 
I dati seriali effettivi viaggiano su RCD e TMD, 
tra DTE e DCE a ciascun terminale della linea 
(vedi Figura 2), Tra le due unita (in altre 
parole, sulla linea telefonica reale) i dati 
possono viaggiare in una sola direzione alia 
volta. Sono possibili due diversi modi di 



comunicazione: duplex e semi-duplex lo 
simplex, come viene ehiamato dal CCITT). La 
comunicazione in semi-duplex e slretlamente 
unidirezionale. Quando un modem ha lerminato 
di trasmettere dali, deve immedialamente 
togliere la sua portante dalla linea per dare al 
secondo modem la possibility di trasmettere la 
risposla. 
II modem trasmittente viene avviato mediante 
il segnale RTS fornito dalla sua DTE. Nel modo 
semi-duplex, questo segnale blocca 
automaticamente il modulatore nel DCE 
all'altro estremo della linea. Quando e presente 
la portante, il modem trasmittente altiva la 
linea RFS (chiamala anche "pronto a 
Jxasmettere") per far sapere al suo DTE che e 
pronto ad inviare dali, Quando il demodulatore 
del DCE rivela una portante. questa situazione 
viene immedialamente segnalata al DTE 
ricevente, mandando a livello alto la linea 
DCD. 
La trasmissione dei dati puo partire (TMD) non 
appena la linea RFS e attiva. I dali appaiono 
sulla linea RCD e vengono demodulali dal 
modem ricevente. 
Nel modo duplex, la portante non viene rimossa 
dopo che i dali sono slati inviati. La differenza 
tra duplex e semi-duplex 6 piii che una 
semplice questione di protocollo Ira modem. 11 
modo usato deve essere concordato, sia 
verbalmente che mediante un programma, 
prima che possa partire la trasmissione dei 
dali. 

Sincronizzazione e basi dei tempi 

I segnali finora menzionati possono essere usali 
esclusivamente per comunicazione Ira modem 
asincroni. Ciascuno di essi ha il suo proprio 
clock e la sincronizzazione viene oltenula per 
mezzo di bit di avviamento e di arresto, che 
precedono e seguono ciascun carattere. I 
modem sincroni, per parte loro, impiegano i 
seguenli segnali: 
— TSET (temporizzazione elementi segnale 
trasmettitore); 
— RSET (temporizzazione elementi segnale 
ricevitore). 

Questi segnali permeltono di sineronizzare i 
clock del modulatore e del demodulatore. E 
anche presente un circuito che ha lo scopo di 
modificare la velocita baud (DSRS): esso viene 
generalmente usato quando la trasmissione e 
troppo disturbata, nel qual caso potra essere 
lemporaneamenle scelta una velocity baud 
inferiore. 
1 segnali STF (scelta della frequenza di 
trasmissione) ed SRF (scelta della frequenza di 
ricezione) vengono usati dai modem in duplex 
per decidere le frequenze usate dai canali 
principale e secondario. Se uno di questi 
impiega la banda di frequenza superiore, I'allro 
usera automaticamente quella inferiore. Questo 
ci porta ai segnali che riguardano il canale 
secondario: la loro funzione e identica a quella 
dei segnali corrispondenti sul canale principale. 
Oltre alle linee di trasmissione e ricezione dati 
(rispettivamenle TBCD ed RBCD) c'e la linea 
TBCS (segnale di linea di trasmissione del 
canale secondario). che serve ad iniziare la 
trasmissione sul canale secondario; c'e inoltre 
la linea BCR, la risposta che corrisponde al 
DCE pronto (BCR = canale secondario pronto) 
ed il rivelalore di portante sul canale 
secondario, BCRS (segnale ricevuto dal canale 
secondario). Questi tre segnali sono mostrati in 
Figura 3. 
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Figura 3. II canale secondario 
i altivalo dai segnali TBCS e 
BCR. II modem della stazlone 
ricevente segnala la presenza 
della portante del segnale 
secondario al suo DTE ed Invla 
ad esso I dali ricevutl su 
questo canale (RBCD). 
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Altri circuit! 

Oltre ai segnali gia descritti, ce ne sono alcuni 
altri, usali meno di frequente. Sia il canale 
principale che quello secondario dispongono di 
un segnale che indica la qualita della 
trasmissione del modem quando non c'e 
nessuna distorsione. C'e un variatore di modo 
ed un indicatore (attesa), un selettore per i 
gruppi di frequenza, un segnale di "richiesta di 
ricezione", un selettore di portante secondaria 
ed alcuni segnali di controllo, il cui uso risulta 
ovvio. Questi ultimi corrispondono ai circuiti 
140...142, che permettono di controllare la 
qualita della trasmissione collegando tra loro 
ad anello I'unita locale (DTE + DCE) oppure le 
due unita collegate tramite la linea telefonica 
(DTE + DCE trasmittente e DCE ricevente). I 
tre collegamenli possibili sono indicati in 
Figura 4. 
Molli dei segnali di cui abbiamo parlato 
servono a controllare od indicare una 
condizione, e percio e opportuno osservare che 
un circuito di controllo deve avere una tensione 
di almeno 3 V, se atlivo (ON). Se la tensione e 
inferiore a questo valore. il circuito non 6 
attivo. Nel caso delle linee dali, un livello logico 
1 e invece indicate da una tensione inferiore a 
- 3 V ed un livello logico 0 da una tensione 
maggiore di +3 V. Questi sono gli standard V24: 
sarebbe saggio controllare che tutte le 
apparecchiature usate siano conformi a queste 
norme, prima di affidarsi ad esse. 

Figura 4. Alcuni speclllcl 
segnali, raccomandali dalla 
norma V24. permettono di 
lormare anelll dl veiitlca. Sono 
disponlblli tre posslbililA, e 
preclsamente ITnlertaccia 
locale, la linea locale e la linea 
lelelonica con il modem 
ricevente. 
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Ogni settimana la cronaca locale riferisce di ruberie e rapine, talvolta avvenute nella 
nostra strada o persino nella nostra stessa casa. La maggior parte di queste imprese 
criminose 6 opera di "dilettanti" od opportunist! del mondo criminale, e costoro, a 
differenza dei loro colleghi "professionisti", dovrebbero essere abbastanza sensibili 
ad un qualsiasi tipo di deterrenle, anche se mollo semplificato. Un trucco di questo 
genere potrebbe anche consistere nell'appendere il mobiletto vuoto di un allarme 
antifurto ad un muro di casa, ma poiche la varieta di atlarmi antifurto a prezzo 
abbordabile e aumentata notevolmente in quest! ullimi tempi, quasi tutti ora 
preferiscono installarne uno etfeltivamente (unzionante. Cosi, uno dei massimi 
inconvenient! attuali e causato dai numerosi allarmi installati, che spesso gridano "al 
lupo" del tutto a sproposito, con il risullato che talvolta non vengono rilevati i veri 
furti. II circuito che proponiamo in questo articolo non da falsi allarmi; in realta non 
da allarmi di nessun genere. Produce invece un segnale luminoso, che non fard 
accorrere inutilmente la Polizia, e questo costituisce gia di per se un notevole 
vantaggio. 

spaventa-ladri 

"m 

uno pseudo 
allarme 
antifurto 
con un LED, 
solo per 
"disturbare" 

Un abile avvocato difensore puo definire un 
ladro sorpreso sul fatto come una "vittima di 
una societa imperfetta (od ingiusta, o qualcosa 
del genere)" e puo tentare di dimostrare che la 
societa e la vera causa di tutti i crimini. Sia 
come sia. arrivare a casa e trovarla svaligiata 
e saccheggiala, e un'esperienza di cui la 
maggior parte delta genie farebbe volentieri a 
meno. Spesso la sensazione peggiore e quella di 
sapere che qualcuno ha lelteralmente invaso la 
nostra sfera privata. Per prevenire questo tipo 
di calamity, molti proprietari di casa decidono 
di installare un allarme antifurto (o piii 
probabilmente. di pagare qualcuno perche lo 
installi). II guaio e che generalmenle non e 
facile trovare un sistema di allarme veramente 
efficace, ed una maggiore garanzia di sicurezza 
dovrd invariabilmente essere pagata di piu. 
Tornando al problema fondamentale, e chiaro 
che, pur essendo molto lodevole sventare una 
rapina mentre e in corso, questa soluzione non 
e certo preferibile alia possibility di riuscire ad 
evitare persino il lentativo di perpetrare un 
fatto criminoso. Attualmente un malandrino 
("dilettante" o "professionista") che vede la 
scatola di un impianto antifurto fissata alia 

parete di un appartamento, sa benissimo che 
dovra soltanlo lavorare rapidamente. per darsi 
alia fuga prima che i vicini siano 
complelamente svegli. Se, invece. egli sbircia 
dalla finestra e vede su un lato un astuccio di 
tipo mai visto, con una lucelta che lampeggia in 
maniera strana, sara spinlo ad immaginare 
tutti i segreli tecnologici che questo LED puo 
nascondere, Potrebbe trattarsi di un sensore 
all'infrarosso, o potrebbe stare ad indicare onde 
ultrasoniche che rimbalzano intorno alia 
stanza, o potrebbe..,. (le rotelle cerebrali sono 
mollo attive, in una mente criminale). Ben 
presto, si affaccia un pensiero fastidioso: "Ma 
in definitiva, perche sia lampeggiando? Forse 
qualcuno si e accorto che io sono qui? Avra gia 
avvisato qualcuno?" Giunto a questo punlo, il 
nostro malvivente medio rinuncera (od almeno 
cos! speriamo) al suo tentativo e fuggira 
mentre ancora pud lasciare le cose come sono. 
Se egli si comporlera cosi, il circuito avra 
raggiunto il suo scopo. almeno altretlanto bene 
di un allarme; se il ladro invece prosegue, e 
molto probabile che nessun tipo di allarme 
sarebbe stato in grado di disloglierlo dalla sua 
impresa. 

Schema di base 

Questo circuito e uno spaventa-ladri diverse dai 
soliti allarmi, come mostra lo schema a blocchi 
di Figura 1. La sezione di alimentazione e 
direttamenle collegata alia rete e consiste di 
due parti; un abbassatore di tensione, un 
rettificatore ed un regolalore. Quest'ullimo d 
direttamente seguito da un generatore di clock, 
il cui segnale viene applicato ad un generatore 
di rumore formato da un registro a 
scorrimento. II segnale di rumore risultante 
viene applicato all'ultimo stadio, il "display", 
tramite una sezione di conlrollo. 

Un LED "rumoroso" 

A differenza di quanto avviene comunemente 
con gli alimentatori di rete, nello schema 
eletlrico di Figura 2 non si vede un 
trasformatore. Questo significa che alcune piste 
del circuito stampato porleranno la tensione di 
220 V c.a.; fate dunque attenzione quando 
lavorate con questo circuito. ed effettuate la 
ricerca di eventuali guasti solo quando 
I'alimentazione e staccata. 
Ogni volta che la tensione di rete viene 
staccata. il condensatore C1 si scarica sulla 
resistenza R8. Se ci6 non avvenisse, la scarica 
del condensatore potrebbe dare una faslidiosa 



scossa elettrica se loccate gli spinolli della 
spina di rele staccata dalla presa, 
Un diodo zener a 10 V limita I'ampiezza del 
segnale di alimentazione rettificato a 
semionda; questo segnale viene poi livellalo dal 
condensatore C2, prima di essere applicato a! 
regolatore di lensione IC1. L'uscita di questo 
regolatore (un 781.05) fornisce i 5 V necessari 
per alimentare il circuilo. Due porte EXOR (N1 
ed N2) compongono roscillalore di clock, del 
quale abbiamo parlato descrivendo lo schema a 
blocchi. La frequenza di oscillazione, con i 
valori qui slabiliti per R2 e C7. e di circa 2 ID- 
ma puo variare a seconda della marca di IC2. 
E mollo facile modificare quesla frequenza, in 
quanto il suo valore e circa l/(2RC). II segnale 
di clock e applicato ai piedini 1 e 9 di un doppio 
registro a scorrimento statico da 4 bit. Questi 
due registri sono collegali in cascata, in modo 
da formare un unico registro a scorrimento ad 
8 bit, il cui ottavo bit fornisce il segnale di 
controllo per il LED. Lo scopo e di formare un 
generatore di rumore, o meglio un generatore 
di impulsi casuali. Due bit del secondo registro 
a scorrimento sono ripoitati all'ingresso D del 
primo registro tramile una porta EXOR. cosi 
che, alia fine, l'uscita del segnale in Q7 avra la 
forma di uno pseudo rumore basato sulla 
frequenza di rele. Quando viene applicata per 
la prima volla I'alimentazione al circuilo, la 
sezione basata su N3 azzera automaticamente il 
secondo registro a scorrimento, portando a 
livello alto il suo ingresso D. Inizialmente N3 
funziona come invertitore, ma dopo un certo 
ritardo, inlrodotlo dalla costanle RC di R3 e C5, 
esso diviene un buffer non invertente. Da qui in 
avanti, I'informazione proveniente dall'uscita 
piii alia di IC3a (Q3) viene direttamente 
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passala, tramite il piedino 7, al primo registro 
di IC3b, In corrispondenza a ciascuno dei 
successivi fronli di commutazione posilivi del 
segnale di clock, i dati vengono spostati di un 
posto verso destra. Lo stesso si verifica con 
I'informazione trasmessa tramile N4 al piedino 
15 di 1C3. Ogni 128 periodi di clock, si ripete il 
ciclo di generazione dello pseudo rumore di 
rele. Questo ciclo dura un po' piii di un minuto, 
e dovrebbe essere sufficienle, in quanto e molto 
probabile che qualsiasi aspirante intruso non 
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Figura 1. Queslo circuilo 6 
lolalmenle diverse da qualsiasi 
normale anlllurlo, ma non c'A 
da meravlgllarsl perchb esso A 
slalo prevlsto solo come 
delerrente, nlente plu e nlenle 
meno. 

Flgura 2. Anche se abbiamo la 
londata speranza che queslo 
circuilo possa proteggere I 
vostri beni, non sarA 
necessario indebilarsi per 
comperare i componenti. II 
basso coslo permetlerA di 
coslruire e dlsporte In puntl 
strategicl della voslra casa 
patecchi dl quesll apparecchi 
deterrenli. 

H4O80 3 
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Figura 3. Usando quesla 
baaetla stampats, la 
coalruzlona del clrcullo non 
dovrebbe presentare ptobleml. 
PolfS anche alularvl nel 
montagglo la fotogralia 
pubbllcala In londo a quesla 
paglna. 

Elenco del 
component) 

BaslslenzB 
R1 » 3M9 
R2,R8 = 1 M 
R3 = 100 k 
R4 = 2k2 
R5 = 47 k 
R6 = 470 Q 
R7 = 1 k 

Condensalort 
C1 = 470 n/400 V 
C2, 06 = 100 p/16 V 
03 = 10 (i/16 V 
04 = 100 n 
05 = 22 (i/16 V 
07 = 330 n 

Semlconautlo" 
D1 = diodo zenot 
10V/1 w 

D2 = 1N4001 
D3 — LED, rosso 
T1 = BC547 
101 = 78L05 
102 = 4030 
103 = 4015 

dovrebbe rimanere nei pressi un tempo 
sufficiente ad accorgersi della ripetizione. 
II segnale pseudo casuale viene applicato 
all'integratore R4/C6. dove viene leggermente 
"ammorbidito". In queslo modo il transistore 
T1 conduce e la luminosita del LED aumenta e 
diminuisce gradualmente, invece che 
lampeggiare in modo brusco. 

Costruzione 

Montare lo spaventa-ladri sul circuito stampato 
mostrato in Figura 3 d una faccenda della 
massima semplicita. Come al solito, 
raccomandiamo di usare zoccoli di buona 

qiialiui per IC2 ed ICS. Osservare che Uilte le 
resistenze ed i diodi sono montali verticalmenle 
e che il condensatore C1 dovrebbe essere 
montato per ultimo, Poiche una pane della 
scheda porla la tensione di rete, l astuccio 
dovrebbe essere di materiale plastico. Prima di 
inserire i circuiti integrati nei loro zoccoli, 
controllare che la tensione di alimentazione di 
+5 V sia presente ai piedini 14 e 16, 
rispettivamenle di IC2 ed IC3. Se quesla 
tensione e giusta, tulto cio che rimane da fare e 
inserire i circuiti slampati e chiudere 
l astuccio Collegare il circuito ad una presa di 
rete: il LED dovrebbe cominciare a 
lampeggiare ed a svolgere la sua funzione 
deterrente. 

Uso dello spaventa-ladri 

Lo spaventa-ladri viene messo in funzione 
infilando la spina nella presa di rete. 
Probabilmente il punto piu imporlante solto 
questo aspetto e il luogo dove viene piazzato. 
Deve essere scelta un'adatta collocazione. in 
modo che qualsiasi aspirante intruso possa 
vedere lampeggiare il LED ed arrivare alia 
convinzione di essere stato scoperto. 
L'impressione pud essere potenziata costruendo 
in modo adatto il pannello anteriore 
dell'astuccio, Sbrigliate pure liberamente la 
vostra fantasia, circa il modo in cui supponete 
possa agire il ladro. Se vi sembra che il LED 
non sia abbaslanza impressionante, potrete 
anche sostituirlo (insieme alia resistenza R5) 
con una piccola lampadina ad incandescenza a 
6 V, dipinta di rosso. Probabilmente non vi 
piacera molto I'idea di avere una tensione di 
220 V presenle nel circuito stampato. Se il 
problema non e che questo, potrete sostituire la 
sezione formata da R7. R8, CI. DI e D2 con un 
trasformatore di rete che abbia una tensione 
secondaria di 8 V/100 mA ed un rettificatore a 
ponle (oppure 4 diodi 1N4001). M 
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II Jacksonicmo sceglie 

tra 14 top... 

Jackson & Sons 

ietettrElE iBs miw 

Jackson: una grande, esauriente scelta di periodici 
per sapere tutto ci6 che fe indispensabile. 
In' pi5 abbonondoti a queste riviste puoi moltiplicare 
le tue possibilitd di vincere il fovoloso 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 pirj prestigiosa e piu diffuse 
in Italia; 

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

PC Magazine, la prime rivista italiano 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 
felecomunicazioni e telematica,- 
Automazione Oggi, il mensile della nuova 
automazione industriole,- 
Elettronica Oggi, la piu autorevole rivista di 
elettronica professionale, strumentazione e 
componenti; 
(.'Elettronica, il quindicinale di politico industriale, 
componentistico, informatica e telecomunicazioni; 
Elektor, la piu diffuse rivista europea di 
applicazioni e progettazione elettronica. 
Strumenti musical!, il periodico di strumenti musicali 
e computer-music. 

...e ha una biblioteca . 

ricchissima tutta per lui. 

Richiedete il catalogo inviando lire 3000 in francobolli a: 

GRUPPO EDITORIALE JACKSON 

Via Rosellini, 12 - 20124 Milano 
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Tutto sull'hobby 
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COMPUTER 

In questo numero; 
MSX Basic: 2" 
puntata 
The Biz per 
Spectrum 
Insegnamo le 
frazioni al nostro 
computer 
Tutto sul 
portatile Olivetti 

STRUMENTI MUSICALI 

In questo numero: 
Gibson Flying "V" 
Pianoforti usati 
Pickup per basso elettrico 
Programmare il DX7 con lo Spectrum 
GLOSSARIO D'INFORMATICA 
MUSICALE - 5° fascicolo 

VIDEOGIOCHI In questo numero: 

Speciale due anni dopo: 
cosa ci riserva il 1985? 
Tuttolucky 
Provati in anteprima: 
Ghostbusters e The Biz 

Strumenti Musicali/Video Giochi/Home Computer 

sono pubblicazioni firmate: 

GRUPPO EDITORIALS JACKSON 

via Rosellini, 12-20124 Milano 
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