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ZX Spectrum 

Expansion System 

L'alternativa della Sinclair ai floppy disc 

Lo ZX Spectrum Expansion System contiene: 

■ Uno ZX Microdrive ■ Che amplia la possibilita dello ZX Spectrum in quei settori, 
come quelli della didattica e delle piccole applicazioni gestionali, dove e necessaria 
una veloce ricerca delle informazioni memorizzate su un supporto magnetico. 

■ Una ZX Interface 1 - Indispensabile per il collegamento dello ZX Microdrive. 
Incorpora una interfaccia RS 252 e un sistema di collegamento in rete locale. 

■ Ouattro cartucce Microdrive comprendenti un programma di: 
• Word processor «Tasword Secondo» 
• Masterfile filing system 
• Inventore di giochi 
• Le formiche giganti 

■ Un programma dimostrativo del Microdrive 
■ Documentazione per il collegamento, il funzionamento e altre descrizioni tecniche. 
■ Cavi di collegamento allo ZX NET che pub collegare 

fino a 64 computer ZX Spectrum o QL. 

A DIVISION OF G.B.C 

In vendita presso 
i rivenditori specializzati 
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Caro lettore, 
come annunciate in altra parte di questa stessa 
rivista, Elektor dal prossimo numero cambiera 
nome e si chiamera Elettronica Hobby. Questo 
nuovo nome. certamente piii familiare per il 
lettore italiano, ha anche loscopo di rendere piu 
immediata la comprensione degli argomenti 
tratrati dal la rivista stessa. 

I contenuti e la grafica saranno migliorati ris- 
petto allo standard attuale. Naturalmente sa- 
ranno anche conservati i preziosissimi contributi 
della rivista internazionale Elektor. 

Ci auguriamo che la nuova rivista possa incon- 
trare il favore di numerosi nuovi lettori e soprat- 
tutto Tapprezzamento Suo e di tutti i nostri 
fedeli lettori e abbonati. 

Le saremo grati se. non appena consultato il 
primo numero di Elettronica Hobby, vorra farci 
conoscere le Sue impressioni sulla nuova rivista. 
non tralasciando eventual! suggerimenti per ul- 
teriori miglioramenti. 

Cordialmente 

I GRUPPO EDITORIALE JACKSON 
IMVOIO ABMNUMBm 
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Selektor   4-08 

Dissolvenza computerizzata 
per proiettori di diapositive  4-10 
L'uso di due proiettori di diapositive e di questo dispositivo di 
pilotaggio controllalo medianle computer permelle di allernare 
sullo schermo le immagini provenienli da due proiettori di velocila 
diverse. 

Come prolungare la vita 
della punta del saldatore   4-21 
Per ottenere questo scopo. la potenza di alimentazione del salda- 
tore viene ridotta duranle il tempo in cui esso rimane sul suo 
appoggio. 

Generatore di funzioni  4-24 
Un solisticato e capace apparecchio per misurare le torme d'onda. 

Interruttore a tempo   4-30 
 pet caricabalterie al NiCd. 

Controllo per slot-car   4-33 
Un economico alimenlalore per autopiste modello, che permelledi 
migllorare il realismo mediante un controllo di velocila ad impulsi. 

L'XR 2206 in un generatore 
di funzioni   4-36 
Alcune osservazloni circa il circuilo integralo ed il progetto. 

Misuratore elettronico di gas  4-39 
Come visualizzare il consume dell'impianto di riscaldamento aulo- 
nomo. 

Service  4-45 

Mercato  4-49 

La rubrica 

e a pagina 6 

Mensile associate all USPI 
Unione Slampa 
Perlodlca llallana 



LISTING PREZZI DEI CIRCUITI STAMPATI 

DA ELEKTOR (EPS) E KIT* 

Per I'acquisto del maleriale indicate rivolgersi a uno dei rivenditori elencati nella rubrica "CHI E DOVE". La vendita per corrispondenza viene 
effeltuata solo dai rivenditori indicali da una freccia (—). 
* I kit sono realizzati dalla ditta 1BF (Cerea - VR - Tel. 0442/30833). Essi comprendono i circuili stampati da Elektor e i componenli elettronici 

come da schema elettrico pubblicato nella rivista. II Iraslormatore e compreso solo se espressamente menzionato. 
II pannello, se prevlsto, e sempre a parte. 

ALIMENTATOHl Kit L. Stampalo PROM-EPROM PROGRAMMATE 
1 9463 Alimenlatore slab. l.2^25V/i.5A 30000 5.800 47 82178 Alimenlatore prolessionale 0 - SSV'JA 56.000 14 300 511 
48 83002 Alimenlatore stab pei computer 5V/3A 33.000 5 660 37 82070 Cancabattene NiCd universale 33000 8 200 50/51 82570 Super alimenlatore 5V/6 8A 7.100 57 83098 Elimmalore di batlene 12 400 5300 512 
59 83121 Alimentatoie simmetnco 71000 13000 65 84035 Altmentatore A C 39 000 7.500 513 
66 84049 Alimenlatore SWITCHING 79000 9.000 

ALTA FEDELTA' 

31 9817/1/2 
38/39 81570 

11 80023/A Amplificaiore 60 W RMS con cifcuilo ibndo 
"TOP-AMP' 

11 80023/B Ampilticatore 30 W RMS con circuit© Ibndo 
"TOP-AMP" 16 9945 Preamplilicalore 3 ingiessi con conlrollo Toni. 
volume e filtri CONSONANT stereo 17 9954 Preamplllicatore equaiizzatore RIAA per testine 
magnetiche stereo 24 9874 Amplilicatore stereo 2X 45W RMS 
"Elektornado" 

28 81068 Minlmixer stereo 3 ingress! stereo t 2 mono 
31 81117/1/2 Compander HI-FI e nduttore di rumore 

HIGM-COM con allmenlalore 31 9860 
VU-METER a led per HIGH-COM (STEREO) 
Preamplllicatore stereo HI-FI con alimentazione 

41 82080 Biduttoie di rumore DNR senza llllto 
40 82089-1 Ampliticaioie HI-FI 100 Wi 
40 82089-2 Alimenlatore per ampli 100 W 
47 82180 Amplilicaioie MOW HI-FI a VMOS-FET ciescendo" 
48 83008 Temporlzzatore e protezione casse acustiche 

per "crescendo" 
"Preludlo" amplilicatore per cuffie 
"Preiudio" alimentazione 
"Preludio" ingressi 
Pre-ampli di elevala qualita per ascolla nasln 
Preludio Bus 
Preludlo amplilicatore di linea 
Preludio: indicatore audio tricolore 
Preludio: conlrollo toni 
Preludio: conlrollo torn e volume 
Pieludio. pre-ampli lono per P U. a magnete mobile 
Preludio pre-ampli lono per P U. a bobma mobile 

49 83022/7 
49 83022/8 49 83022/9 
50/51 82539 
49 83022/1 

83022/6 
83022/10 
83022/5 
83022/4 
83022/3 
83022/2 

52 49 
49 
49 
49 
49 
55 83071 / I /2/3 Visuahzzatote di spetlro 
62/63 83552 Amplificaloie microlonrco con conlrollo torn 
62/63 B3563 indicatore di temperatuia pei dlssipaton term.ci 
66 64041 Minicrescendo   

STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO 

65.000 
59.000 
77.000 
18.000 
54.000 
95.000 

160.000 
37 800 

51.000 
33.000 
55.000 
29.000 

124.000 
48 000 
34 200 
44.000 
31.500 
16.000 
99.000 
31 000 21 000 
39500 
58000 
39 500 
32.000 

120.000 
22.000 
22 000 90.000 

6900 
6.900 

14.500 
7000 

12.500 
36 700 
99.000 
13.100 

13.000 
9000 
8.500 
8.000 

15300 
9.200 

12,400 
11.300 
18.100 
5.100 

38 000 
16.000 

7.000 
13.000 
12.000 
16000 
13 000 
30.500 

7.400 
6.600 

14.300 

Bul'er d'mgresso per anallzz. 
logico 

38/39 81575 Stiumento digitale universale 
a display-led 

38/39 81541 Diapason a quarzo 
40 82090 Tester per RAM 2114 
44 82577 Tester tnfase 
45 82156 Termometro a cnstalll llquidi 
48 83006 Milli-ohmmetro 
52 83037 Luxmetro a LCD 
53 83052 Wattmetro eletlronico 
55 83067 Mlsuratore di energia 
56 83083 Autotester 
57 83103/1/2 Anemometro 
61 84012-1-2 Capacimetro LCD da 1 pF a 20.000 pF 
62/63 83551 Generatore di Figure Video 
62/63 83561 Generatore RC 
64 84024-2 Analizzatore in tempo reale sezione ingresso 

e alimentazione 
64 84024-1 Analizzatore in tempo reale sezione liltro 
65 84024-3 Analizzatore in tempo reale sezione display 
65 84024-4 AnollzzalO'e in tempo reale sezione base 
65 84037-1-2 Generatce d'impulsl 
66 84024-5 Analizzatore in tempo reale 3* pane 
66 84024-6 Analizzatore In tempo reale Display Video 

41900 7.000 

503 
504 
506 
507N 
508 
510 

PROM-EPROM PROGRAMMATE 
Monitor per Jumor C base 
(80089/1) 1x2708 
Lucr da soffillo (81012) 
1x2708 
'Tape monitor" (TM) pei estensione 
Junior (81033/1) 1x2716 
"Printer monitor" (PM) per estensione 
Junior (81033/1) 1x2716 
Indirlzzo bus pei estensione 
Junior (81033/1) 1x82523 
Fiequenzimetro 150 MHz (82028) 

515 
527 

2 x 82S23 
Disassembler per Junior ♦estensione 
(80089^81033) e routine dl 
progtammazione EPROM pe- Junior ♦ progtammalore (82010) 1x2716 
Oiologlo "Btava casalmga (81170/1/2) 
1x2716 
Tasllera polllomca (82105) 
1x2716 
Computer pet camera oscuta 
(81170 ♦ 82141/1/2/3) 1 x 2716 
Sollware dos pei 82159 
Elabinnto 84023/1/2 
AUDIO-RAOIO-TV 

MUSICA 

1 9453 Generatore dl funzioni da 9 Hz a 220 KHz 64.000 10.800 40 82027 
16 79513 ROSMETRO per HF-VHF 9.500 2.200 41 82031 
17 80067 Dlgisplay: vlsualizzatore sequenziale 

di stab logic! 16.000 6200 
42 82032 

17 80045 Termometro digiiaie/Termoslato 99.000 8.000 42 82033 
17 79035 Mlllivoltmetro CA e geneiatore di segnali 17.000 3.600 24 80077 Prova transistor di lusso 35.000 7 BOO 43 9729/1 
25 80128 Tracciacurve per transistor 5.000 2.500 43 82078 
32 81173 Baiometro digitale 85.000 10 500 44 82106 
32 81094 Analizzatore logico (Kit 81094/1/2/3/4/5) 263000 — 
23 80089/3 Alimentatoie pei analizzatore logico 36.000 9.000 44 82107 
33 81141 Oscitloscoplo a memoiia 110.000 13.900 
32 79017 Generatore di hem d onda 38.000 11.000 44 82108 
34 82011 Stfumenlo a cnstalli llquidi 50.000 — 44 82105 
35 820O6 Osclllatore smusoidale 52.000 6000 45 82110 
36 82026 Frequenzimetro 30 MHz 8.800 40 82014 
37 82028 Ftequenzimelro 150 MHz — 16.000 47 82167 
35 82040 Modulo di misura pet condeosaton — 7 200 50/51 82111 
— FM77T Modulo LCD per fiequenzimeln 50/51 82112 

82026 e 82028 95.000 — 57 83095 
38/39 81523 Geneiatore casuale di numen 58 83107/1/2 

per analizz logico 30.500 7 500 59 83120-1-2 

18 80060 Chorosynt 
30 81112 Generatore di eltetb sonon 

(circ generale) 34 82029 HIGH-BOOST (ampli-tom per chiiarra) 
35 82020 Mlniorgano polifonico 5 onave 
35 9966-5 Alimentatoie per mlniorgano — — Tastiera 5 ottave per mlniorgano 

con c.s. per matnce dlodi 
Sintetizzatore VCO Sinletizzatoie VCF-VCA 
Sintetizzatore Modulo 
ADSR doppio 
Sintetizzatore Modulo 
LFO/NOISE 
Sintetizzatore Modulo COM 
Sintetizzatore Ahmentatore 
Slntetlzzatoie Modulo 
aniirimbalzo 
Sintetizzatore Circullo 
d'mterfaccia 
Sintetizzatore CircuitO di accoido 
Sintetizzatore Scbeda CPU Z80A 
Sintetizzatore Bus per tastiera pollfomca 
Pteamplificalore ARTIST . 
Accordalore pei chitana Unna d'uscita e keysott pei il poiylounani 
D/A converter per tastiera polifomca 
Quantisizer 
Metronome elettiomco 
Disco phaser 

Ktt L. Stampato 
30.000 

28.000 
25.000 
25000 
25.000 
30.000 25.000 

2/3 77101 Amplificatore audio 4 W con TDA 2003 11.000 4 000 
2/3 9525 Indicatore di picco a led 14,900 5100 
4 9860 \ VU-METER STEREO con UAA180 

e preampll 37.800 13.100 
4 9817/1/2 / 
8 79519 Sintoma digitale a tasti 40 000 13000 
18 80022 Amplificatore d anlenna a larga 

Panda 7.500 2.800 
26/27 80543 Amplificatore STAMP 200 mW 8000 3000 
41 82077 SOUELCH automahco 14.500 5650 
41 82122 Ricevitore SSB per 14 MHz — 15.000 
45 82161/1 Convediiote SSB per 7 - 3.5 MHz - 14 MHz — 6 400 
45 82161/2 Converlitore SSB per 21 - 28 MHz - 14 MHz — 7200 
45 82144/1/2 Antenna attiva 33000 9.500 
23 80085 Amplificatore PWM 13 000 2.700 
34 82015 Display a led con UAA170 e preampll 19 300 4.000 
38/39 81515 Indicatoie di picco pei altopailanli 9950 4 500 
56 83087 Peisonal FM 46.500 7 700 
58 83114 Pseudo-stereo 29800 5.800 
59 83024 Ricevitore per bande manltlme — 15.000 
59 83113 Amplificatore video 16000 6500 
60 83133-1-2-3 Cosmetico pei segnali audio 96.000 30000 
61 84018 Combinatore video — 6900 
61 83124 Generatore di amcronismo video 18.500 6,900 
64 B4029 Modulalore video e audio UHF (quarzo escluso) 30.000 9,600 
66 84040 Ricevitore per OC — 13.000 

145.000 66 500 
28 000 
21 000 
66.000 
16.000 

100000 
75.000 
75.000 

6.000 
6.000 

10 000 
5.600 

14.000 
14000 

85.000 14 000 
48.000 
38 000 
38.000 

105.000 
41.000 

135.000 
132.000 

69.000 
32 500 
67.000 

131.000 
94,000 
79000 

13.000 
13 500 
11.000 

17.000 
10.500 
25.500 
10100 
36.000 

7.600 
15.000 
6100 

12000 
15.300 
24 600 

58 000 
26 000 

10.000 
5.100 

COMPUTER 
23 80089/1 Junior computer base 230.000 31 500 

19.000 5 800 23 80089/2 Junior computer display 29.000 6 000 
27 000 9200 23 80089/3 Junior computer alimenlatore 40.000 9000 
66 000 6.700 46 81033/1/2/3 Junior compulei estensione 285.000 72700 
32.400 $.850 8 9965 Taslieia ASCII — 26.000 
74.000 6900 8 9966 Eleklerminal 235.000 30.000 
49.000 9,200 9 79038 Estensione delle pagme deli'Elekterminat 140.000 17000 
66.000 9.400 7 9967 Modulalore TV UHF-VHF 21.000 5.700 
98.000 17,000 29 80120 8k RAM • 8k EPROM con 2716 228.000 40.000 
72,000 18,000 7 80024 BUS-BOARD per Junioi — 17.000 

119.000 22.600 41 82017 Scheda 16k RAM dinarnica 112 000 14.800 
a ric. a ric. 37 82010 Ptogrammalore dl EPROM 

23.800 5.800 2716/2732 78000 19.000 
34 81594 Scheda ad mserzione pei programmazione 2716 20.000 4.950 

45.000 12 200 36 82019 IPROM: 2k RAM C-MOS autoahmenlala 52.000 6000 
69.000 15.000 40 82093 Mlnischeda EPROM 29.800 4 900 

240.000 45 000 7 9985 Scheda 4k RAM — 30.000 
140.000 57 000 26/27 80556 Progiammatore d< PROM 82S23 82250 12 000 
132000 37.000 42 81170/1/2 Oiologio a microprocessore 210000 21.500 

54 000 9.900 46 B1170/1 Computei per cameia oscura: 
85.000 20.500 scheda CPU 132000 14.800 

46 B2141 /I/2/3 Computei per camera oscuia 
tastiera, mtei laccia, display 75.600 28.800 

47 82142/1/2/3 Computer per camera oscuta 
75000 17.300 20.000 folom. teimom e lemponzz 

47 82159 Interlaccia pei (loppy disk — 15.600 
20.000 49 83011 MODEM acuslico per telefono 99 000 18.300 

49 82190 VAM: modulalore video audio 54.000 9.900 
25.000 52 83014A Scheda di memoiia univeisale senza allm. aufonoma con 

8 x 2732 230.000 24.000 
25.000 52 83014B Scheda di memoiia univeisale con altm. aulonoma con 8 x 6116 340.000 24.000 
20.000 54 83058 Tastiera ASCII completa 240 000 58.000 

54 83054 Converlitore Morse complelo di //A 50.000 9.900 



64 83044 OecodKica RTTY 69000 10 800 56 83082 Scheda DVU 217 500 38 2(XJ 57 83106 lnioiiacc»a pei FSK 34.400 9 700 57 83101 Inlerlaccia casseiie pei BASICODE 9 800 5200 58 83108/1/2 Scheda CPU 269.000 40.000 59 83102 Scheda bus a 64 conduttotl _ 28.000 60 83134 Regisiralore a casselia diyiialo 49 000 15.000 64 84017 Cancelfaloie mleliigenie di EPROM 136,000 19 900 64 84023-1-2 Elabu into a nc. a nc. 

N.RIv. EPS AZIONAMENTI E CONTROLLO KH L Slampalo 
9 9974 Rivelaloie di pfoss/rmia 23 000 9.300 
12 79093 r.nter controliei piogiammablle 99 000 12000 
13 80086 Tempoftzzatoje intelligenla per 

letgicnsiallo 54 000 9,900 
13 80101 lirdicaiore di lensione 

deila baite. ia 26.000 5.300 
21 9499 Po'ta lummosa a inliaiossi 

(alimentazione) 19 000 9.000 
21 9362/1/2 Pona luminosa a mliaiossi 

•ice-lrasmelMoie 39 000 8.000 
28 81006 Campanello a sensoie 15.000 3.000 
29 81101/1/2 Temponzzaiore di piocesso 48.000 9 000 
29 81110 Riveiaio'e fli movimenio 30.000 5.600 
31 81013 Economizzaice dl carburanle 22000 7 000 
33 81171 Coniagm avanii - mdielro 120000 14.000 
42 82138 Staiier eletl'onico per fluorescenli 9.000 5000 
43 82128 Vanaiote di luminosna pei 

fluoiescenli 32.000 6.000 
43 82091 Ani.Uirto pei aulo con relais ISA 40.000 8000 44 82131 Relais allo siato solido 16.000 5.500 
44 62146 Rivelaloie di gas 39.000 7.000 34 82004 Timer pet camera oscora 59.000 8700 50/51 82549 Flash asservrlo 11.500 4 700 
56 83069/1 Ripeliore di chiamata. TrasmetQtore 28.500 6.100 
56 83069/2 Ripeliloie di chramaia ncevilote 3BOOO 5.800 
57 S3088 Regolalore eleHrotuco per alternaiore 16600 6.300 
58 83104 Flash azronafo dal telelono 26 000 7.600 
59 83123 Awlsatore dl goto 21.000 6800 
61 84009 Coniagiri per auto diesel 12.900 4.900 
62/63 33553 Generator e di luce costante a nc a ric. 

GADGET ed EFFETTI LUMINOSI Kl L. Slampalo 
4 9970 Oscillographic figure di Lissajons) 31 000 6.000 16 79033 Outz master 13000 3000 
20 81073 Poster che danza {basetta) 35 000 7000 
28 81073/P Poster   7 000 
28 81085/1 li grande VU-METER Base 42 000 8.300 
28 81085/2 II grand© VU-METER estensrone 

a 240 V 57000 8.600 
28 81012 Lucr da solmto 150.000 25.000 33 81155 ControHo disco lights 

Ipsichedeiiche) 40 000 9 550 
36 82046 Carillon eletliomco 50.000 6 800 
61 84007-la Figure 'Disco Light" programrnabiie 30 canah base 268000 25.000 
61 84007-lb Figure Disco Lrghi" programrnabiie 7 canah. base 128.000 25.000 
61 84007-2 Ftguro 'Disco Light" programrnabiie Display 65 000 9-500 64 84019 Scheda di conirollo a TRiAC 64 000 16 000 

VARIE 
20 81002 Dissolvenza programrnabiie 

per diaposrtive 120 000 19.900 
31 9956/80512 Doppra dissolvenza pet diaposrtive 45000 8,000 
46 82157 iliummazione per (enomodelll 55.000 12.000 
24 80069 Sistema intercom — 4.900 
31 81142 Scrambler 32000 8.000 
44 82147/1 Sislema lelelomco mlemo: 

postazrone — 9.500 
44 82147/2 Sistema telefomco Inteino 

alimamazlone — 4.900 
34 80133 Tronsverter per 70 cm. — 37.000 
35 81150 Generatore di radtolrequenza 25.000 8 000 
37 82043 Amplrficatore RF 10 W per 70 cm. — 14.300 
34 82009 Amplrlicaloie lelelomco a induzione 18.000 4.700 
58 83110 Alimematore per (enomodelll 44 000 11,700 

PANNELLI FRONTALI 
1 9453/F per generator© di funzioni _ 8.900 16 9945/F per consonant 11 500 40 82014/F per ARTIST — 6.200 

Prezzo Prozzo 
Kit EPS 

Prezzo 
KH 

Prezzo 
EPS 

ELEKTOR N. 68 GENNAIO 1985 
84071 FILTRO CROSS-OVER ATTIVO 
84079/1 /2 CONTAGIRI DIGITALE LCD 
84081 FLASH METER 
64073 SALVALAMPADINE (1' versione) 
84083 SALVALAMPADINE 12' version©) 

74.000 
75,000 
89000 
10800 
8.500 

14300 
21.000 
10.800 

5.500 
4500 

ELEKTOR N. 70 MARZO 1985 
84096 AUTODIM 
84101 TRASFORMATE IL VOSTRO TELEVlSORE IN UN MONITOR 
84100 TELEFASE 

14 000 
9.000 6.600 

6000 

ELEKTOR N 69 FEBBRAIO 1985 84084 INVERTITORE VIDEO A COLOR! 
84075 RIPULITORE Dl IMPULSI DA CASSETTA 

PER ZX81 
34078 CONVERTITORE RS232/CENrRONICS 
84089 PREAMPUFICATORE DlNAMlCO 
84088 SPAVENTA LAORI 

ELEKTOR N. 71 APRILE 1985 84111 GENERATORS 01 FUNZIONI 
44 000 10 600 84107 INTERRUTTORE A TEMPO 

84112 CONTROLLO 01 TEMPERATURA 
44 000 1' 800 PERSALDATOBE 

116000 17 400 84130 CONTROLLO PER SLOT-CAR 
22000 6 000 ' 84115-1-2 DISSOLVENZA COMPUTERJZ2ATA 
16500 6 000 PER PROIETTORI Dl DIAPOSITIVE 

96.000 
24,000 
19.000 
28,000 

17.800 
6.000 
6000 
8600 

197 000 40.000 

QUESTI CIRCUITI STAMPATI SONO DISPONIBILI A PREZZI SCONTATI PINO AD ESAURIMENTO. PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI 
DISTRIBUTOR! ELENCATI NELLA PAGINA SEGUENTE. 
HB 11 2/3 Ampll HI-FI 3 W + 3 W 9988 8 Prova di destrezza 80515/1/2 26/27 lllumlnazlone per vetnne 
HB 13 2/3 Pre-stereo +■ loni 7B003 9 Lampegglatore di emergenza 81008 29 Tap multlcanale HD 4 2/3 Geoeratore dl frequonza a quarzo 78041 1 Tachlmetro per bicicletla 81019 35 Conirollo per pompa di hscaldamento 1471 1 Sintetizzalore di vaporiera 79006 7 Gloco prova lorza 81024 31 Allarme per frigo 1473 1 Fischi per treno 79019 10 Generator© sinusoidale 81032 33 Leltore di mappe 4523 1 79024 12 Canca-batierie Nl-Cd 81042 22 Genlo net barattolo 9831 1 Fold dl KIRLIAN 79039 11 Telecomando autocontroll 81043/1/2 22 II misuralore 9192 19 Conirollo a locco dl torn e volume 79040 10 Modulalore ad anello 81044 22 II mulliflioco 9325 6 Campanello BIG-BEN 79053 21 TOTO-ORACOLO 81047 22 Termometro da bagno 9329 19 Sonda logica 79070 11 AMPLI 72 W 81048 22 Cornamusa 9344/2 5 Tamburo eJeltromco 79071 11 PRE-AMPLI 81049 22 Carica batterle al Nl-Cd 9344/3 5 Generatore di rltml 79073 7 Computer per TV-GAME 81051 22 Xilofono 9368 19 Relais a prossimite 79073/1 7 Computer allmenlalore 81082 28 Ampll 200 W 9369 19 Ricevitore onde medie 79073/2 7 Computer tastiera 81105-1-2 29 Voltmelro a 2 VaCiIre 9398/9399 2/3 PRECO. pre-ampli stereo 79075 6 Microcomputer BASIC 01105/81156 33 Voltmeiro + Irequenzimotro 9423 19 Antenna FM per intern! 79077 9 Effetlr sonori 81123 32 Accoppiatore di transistor 9753 10 Biglla eietlronica 79082 9 Decoder stereo 81124 24 Gioco degll scacchi 9491 5 Segnaiatore per pa/chimetn 79095 9 Campanello a 128 note 81128 35 Alimeotatore 0-20 V - 2 A 9797 4 Timer per camera oscura 79114 14/15 Moltlplicatore dl frequenza 81130 35 Gallo svegha da campeggio 9840 21 Temporizzatore per loto 79505 14/15 Ammutolitore per Disc-Jockey 81143 32 Eslensione TV-GAMES 9885 7 Scheda 4 K RAM 79509 14/15 Ampll per servocomandi 81158 35 Sbrinalore per frlgo 9906 7 Allmenlalore per MICRO-BASIC 79514 9 Gate-dip meter 81506 38/39 ControHo di velocitd 9911 23 Pre-ampH stereo RIAA 79517 14/15 Carica-batterie Pb 81525 38/39 Slrona HI-FI 9913/1 10 79650 11 Converter da OC a OM B2005 34 Velociti di otturazione 9913/2 10 Unite di riverbero digiiale 80009 12 Sewar (edelti sonoh) 82039/1/2 37 Sislema mlerfonico 9927 4 Frequenzimetro 1 MHz 4 cifro 80018/1/2 13 Antenna per aulo 82068 37 Interfaccia per scheda parlante 9932 25 Analizzatoto audio 80031 12 TOP PRE-AMP 82069 40 Termostalo per camera oscura 9950/1 16 80050 20 Inlerlaccia cassette per MICRO-BASIC 82094 42 Inlerlaccia audio TV 9950/2 16 Sistema d'allarme cenlrallzzato 80065 19 Duphcatore di Irequenza 82121 43 Orologio parlante 9950/3 16 80076/1/2 37 Antenna atlrva a Omega 82133 43 Fischielto elellronico per cam 9952 4 Saldatore termosialo 80096 13 Misuralore del consumo dl carBurant© 82558/1 43 BUS di estenslone per TV-GAME 9955 10 Dimmer 220 V - 400 W 80102 13 Probe ad astma 80021/1/2 10 Indicatore digiiale di slntonia 9968/1 21 TV scopio: Ingresso 80109 13 Protezione per batter!a 80068/ 9968/2/3/4/521 TV scopio; general© 80112-1-2 29 Estenslone interfaccia cassette 1/2/3/4/5 18 Vocoder 9969/1 25 80502 25 Scatola muslcale 81027/1/2 29 Rivelatore dl lenomem sotdi e sonori 9969/2 25 TV scopio: ampliamento 80505 26/27 Ampll a V-Fel 40 W 81071 29 Generatore di rumore per Vocoder 
9969/3 25 80506 26/27 Ricevitore super-reatlivo 9987/1/2 7 Ampli-telefonico 80514 30 Allmentatore prolesslonale 
Gil stampali che non compaiono in questo elenco sono definitivamenle esaurili. 

TAGLIANDO D'ORDINE EPS-ESS-KIT da Invlare a uno del puntl dl dlstribuzlone elencatl eulta rlvlsta e contrassegnato dalla freccla (—) 
Nome Cog no me 
1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 
Indiriuo 

C.p. Cilia p 

I I II I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 II 
Codic. Fiscal* (indispensablle per le azlende) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 

Prowlncla 

Invlelemi II eefloenle melerlele. pegherd al poeMno 
I'lmporto relallvo -f epeee dl apedlilone. Flrma 

Codlce Quantild 



CHI E DOVE# CHI E DOVE# CHI E DOVE# CHI E DOVE# CHI E DOVE#CHI E 

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

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

CAMPANIA 
ELEKTRON LAND I & C. I.B.a. 
Via Allonso Balzlco. 25 
84100 SALERNO 
Tel, 089/238632 
N.D. ELETTRONICA 
di Nino da Slmone 
Via Sabalo Roberlalli, 17/B 
84100 SALERNO 

-PM ELETTRONICA «dl 
Via Nicola Sala, 3 
82100 BENEVENTO 
Tel. 0824/29036 

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

EMILIA-ROMAGNA 
B.M.P. a.n.c. dl Benevelll & Prandl 
Via Porta Brennone. 9/B 
42100 REGGIO EMILIA 
Tel. 0522/46353 
E.T.F. dl Tabelllnl Franco 
Via del Praia, 77 
47033 CATTOLICA (FO) 
Tel 0541/963389 
N.E.S. dl Maalanluono & C. 
Via S, Corbari, 3 
47037 RIMINI (FO) 
Tel. 0541/777423 
PRELSY ITALIA S.n.c. 
Via Giardlm. 10/B/C 
41100 MODENA 
Tel. 059/220084 

ELETTROMECCANICA M & M anc 
Via Scatabrlni. 50 
29100 PIACENZA 
Tel. 0523/25241 

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

FRIULI VENEZIA GIULIA 
" B & S. 

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

LAZIO 
-PANIALEONI ALSO 

Via Renzo da Ceri, 126 
00176 ROMA 
Tel. 06/272902 

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

LIGURIA 
-NUOVA ELETTRONICA UGURE art 

Via A. Odero, 22/24/26 
16129 GENOVA 
Tel. 010/565572 
DITTA NEWTRONIC anc 
Piazza N, Sauro, 4 
16033 CAVI 01 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 Maiocchi, 8 
20129 MILANO 
Tel. 02/2715767 
ELETTRONICA SAN DONATO 
dl Baroncelll Claudlo 
Via Montenero. 3 
20097 San Donate Milanese (Ml) 
Tel. 02/5279692 
NEW ASSEL 
Via Cino da Ptsfoia, 16 
20162 MILANO 
Tel. 02/6433889 
SAVA snc 
Via P. Cambiasi, 14/3 
20131 MILANO 
Tel 02/2894712 
NUOVA NEWEL e.a.s. 
Via Duprd, 5 
MILANO 
Tel. 02/3270226 

PIEMONTE 
- CED Elettronica 

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

- PINTO 
Corso Prin Eugenio, 15 Bis 
10122 TORINO 
Tel 011/ 5211953 

5213188 

PUGLIA 
-R.A.C. dl Franco Ruaao 

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

"Zero dB" a.n.c. 
Via Bealo Casotti, 1 
71036 Lucera (FG) 

SICILIA 
ELETTRONICA AGRO* 
Via Agrigenlo. 16/F 
90141 PALERMO 
Tel 091/250705 

TOSCANA 
COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE LUCCHESI 
Via G. Puccini, 297 
55100 S.Anna (LU| 
Tel. 0583/56857 
C.P.E. ELETTRONICA a.a.a. 
Via S, Simone, 31 
(Ardenza) 
57100 UVORNO 
Tel. 0586/50506 
SEPI dl Rlalori 
Via Lorenzetti, 5 
52100 AREZZO 
Tel, 0575/354214 
MATEX ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via Saffi. 33 
56025 Ponledora (PI) 

VENETO 
-A.P.L a.r.1. 

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

N.E.S. NEW ELECTRONICS SISTEMS 
Se a 

RIMINI 

Telefono: 0541 - 77 74 23 
Via Corbari 3-47037 RIMINI 

cerchi componenti ed accessor! elettronici.ricorda che 
la nostra dilta ti off re una vasta selezione dei migliori 
prodotti presenti sul mercato: 

(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*NATlONAL*SGS*FAIRCHILD 
(CIRCUITI INTEGRATI LINEARl] disponibili per tutte le applicazioni e 

 delle migliori marche 
(MICROPROCESSOR!)famiglie Z80 e 6502(SGS'MOSTEK) 

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

(SEMICONDUTTORnin vastissima gamma,di segnale e di potenza 
(UTENSILl) saldatori(WELLER)ed altrezzi vari(PASTORINO ecc.) 

(ACCESSORl) vasta scelta di spinotteria e minuterie 
^ SALA AUDIO: uno spazio appositamente creato per vedere ed ascoltare in funzio 

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

Via Oarlo Campana 

Zl 
cinema 
APOLLO ■ ra 

>s Via Marecchiese1 

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

Cenlro citta 
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Parlodlca Itallana 

Cos'e un TUP? 
Cosa significa 3k99 

Cos'6 il servlzlo EPS? 
Cosa vuol dire DT? 
Cosa si inlende per 
il lorto di Elektor? 

Tlpl dl semlconduttorl 
Le abbreviazioni TUP, TUN, DUG. 
DUS si Irovano (mpiegale 
spesso nei circuiti di 
Elektor Esse si riferiscono a tipi 
di transistori e diodi di implego 
universale, che hanno dati lecnici 
corrispondenti tra loro e 
diferiscono solo per il lipo di 
conlenitore e per i collegamenli al 
piedini. Le prestazioni limlle 
inferiori dei componenli TUP- 
TUN, DUG-DUS sono raccolte 
nelle labelle I e II. 

Tabella (. 
Prestazioni minlme 
per I TUP e TUN. 
UCEO max 20 V 
1c max 100mA 
hie min 100 
Plot max 100 mW 
ft min 100 MHz 

Esempi di element! TUN 
BC 107 (-8, -9). BC147 (-8. -9), 
BC 207 (-8, -9), BC237 (-8. -9), 
BC 317 (-8, -9), BC347 (-8, -9), 
BC 547 (-8, -9), BC171 (-2,-3). 
BC 182 (-3, -4), BC382 (-3. -4). 
BC 437 (-8, -9). BC414 
Esempi di elemenli TUP: 
BC177 (-8, -9). BC157 (-8, -9), 
BC204 (-5. -6). BC307 (-8, -9), 
BC320 (-1,-2), BC350 (-1.-2). 
BC557 (-8, -9). BC251 (-2.-3), 
BC212 (-3, -4), BC512 (-3, -4), 
BC261 (-2,-3), BC416 

Tabella II. 
Prestazioni minlme 
per I DUG ed I DUS 

DUG 
Ur max 
If max 
Ir max 
Plot max 
Co max 

20 V 
35 mA 
100 ptA 
250 mW 
10 pF 

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

Valorl delle resislenze e dei 
condensatorl 
L'espressione dei valori capacitivi 
e resislivi avviene senza uso della 
virgola Al posto di questa, 
vengono impiegale le 
abbreviazioni di uso intemazionale 
p (pico) = 10'' 
n (nano) = lO-5 

M (micro) - lO'' 
m (milli) = 10^" 
k (chilo) = 103 

M (mega) - 106 

G (giga) = lO1 

DUS 
25 V 

100 mA 
1 pA 

250 mW 
5 pF 

Alcuni esempi di designazione 
dei valori capacitivi e resislivi: 
3k9 = 3,9 kO = 3900 O 
0033 = 0,33 O 
4p7 - 4,7 pF 
5n6 — 5,6 nF 
4li7 = 4,7 pF 
Dissipazione delle resislenze: 1/4 
Watt (in mancanza di diverse 
prescrizione) 
La lensione di lavoro dei 
condensatorl a film plaslico, deve 
essere di circa il 20% superiore 
alia lensione dl alimentazione del 
circuito 

Dati in tensione conllnua 
I valori di lensione contlnua fornili 
in un circuito, devono rilenersr 
indicativi, quindi II valore misuralo 
se ne pub scostare entro I limiti 
del ± 10% (lo slrumento di misura 
dovrebbe avere una resislenza 
Interna S di 20 kQ/V). 

Servlzitx EPS 
Nurgerosi circuiti pubblicali sono 
corredati della basetta stampata 
Elektor ve la fornisce gia pronta, 
pubb|icando ogni mese I'elenco di 
quelle disponibill sotto la sigla 
EPS (dairinglese Elektor Print 
Service, servizio circuiti stampati 
Elektor). II montaggio dei circuiti 
vlene alquanto facililalo dalla 
serigratia della disposlzione dei 
componenli. dalla limitazione 
deHe aree di saldatura e dalla 
riproduzione delle piste condullrlci 
riporlata sul lalo componenli 

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

Mplti semicondullori equivalent! 
tra loro hanno sigle diverse. 
Trovandosi in dilficolta a reperire 
in commercio un tipo speciale, 
viene fornito su Elektor, dove 
possibile, un tipo universale. 
Come esempio ci si pub riferire al 
tipo di circuito integrato 741. II 

Servizio tecnico letlorl 
— Domande tecniche (DT) 

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

— II torto di Elektor lornisce 
lutle le notizie important! che 
arrivano dopo I'uscila di un 
arlicolo, e che vengono riterile 
al leltore quanto prima 6 
possibile. 



I robot del Giapponesi diventano "intelligenti" 

Charles L. Cohen 

Tratto da Electronics Week - 21 gennaio 1985 

I robot "intelligenti" si propongono di camminare schivando gli ostacoli in spazi ingombri utilizzando 
mappe; uno di ess/' suona persino I'organo leggendo lo spartito. 

Gi^ primi nel mondo nel campo dei 
robot per linee di produzione, i 
Giapponesi sembrano i piii probabili 
pionieri della futura generazione di 
robot mobili "intelligenti", che 
lavoreranno senza stancarsi in ambienti 
troppo pericolosi per gli umani. La 
passione nazionale per gli automi ha 
generato un fantastico androide che 
suonera un normale organo elettrico 
alia Science Expo di Tsukuba, che si 
apnra a meta di marzo e durera sei 
mesi. 

Per quanto I'automa suonatore 
d'organo (vedi foto I) sia troppo 
stravagante per essere utilizzato in 
applicazioni industriali. la ditta 
costruttrice. che e la Sumitomo Electric 
Co.. si attende che questo progetto dara 
un giomo un profitto tecnologico. Molto 
piu vicini alle attese deU'industria sono 
i robot sperimentali di due aziende di 
Tokyo, la Hitachi Ltd. e la Toshiba 
Corp. II loro hardware non puo essere 
considerate veramente un prototipo, ma 
nondimeno permette di gettare uno 

rM 

■ 

Folo 1. Musicisla meccanico. L'androide della Sumitomo puo 
premere i lasll lino a 15 volte al secondo, azionando 
contemporaneamente i pedali, Pu6 leggere la musica o suonare 
brani memorizzall, a comando. 

sguardo alle future prospettive dei 
progetti giapponesi nel campo dei 
robot. 
II robot mobile della Hitachi cammina 
qua e la alimentato dalla propria 
batteria, lalvolta a sua discrezione, 
Quando il pavimento non e livellato, le 
sue gambe si adattano a salire gradini 
o scale (vedi foto 3). Di conseguenza, 
grazie alle mappe conservate nella sua 
memoria, completate dalla visione 
secondo un angolo di 162 gradi (circa 
uguale a quello dell'occhio umano), il 
robot puo manovrare per aggirare 
piccoli ostacoli. Usando il suo braccio, 
che ha sei gradi di movimento, e in 
grado di aprire porte o spostare oggetti. 
Yoshiyuki Nakano, caporicercatore 
anziano presso il Laboratorio di 
ricerche della Hitachi Mechanical 
Engineering, ritiene che ci vorranno da 
quattro a cinque anni prima che un 
intero sistema di questo genere entri in 
produzione. 
II sistema e piuttosto ambizioso, con 
cinque processori separati a 16 bit 
(68000) ed 1,8 Mbyte di memoria 
utilizzata per la conservazione ed il 
controllo delle mappe. Per quanto 
sfoggi un leggero corpo in plastica 
rinforzata con fibre di carbonio, il robot 
pesa ben 280 kg, a causa soprattutto 
della sua batteria a 24 V e del 
meccanismo di locomozione 
configurabile (alcune versioni sono 
provviste di gambe). II braccio, lungo 
850 mm, pesa da solo 25 kg, e puo 
sollevare un peso di 3 kg. 
Per il funzionamento, il robot ha in 
memoria mappe tridimensionali delle 
zona che deve attraversare. Per 
prevedere la posizione viene usata 
un'elaborazione delle forme. Viene 
percio trasferita ad una diversa sezione 
della memoria la mappa reale degli 
immediati dintorni. rilevata dal sistema 
visivo. compresi gli ostacoli. 
II robot sceglie autonomamente un 
percorso che minimizzi la differenza tra 
la mappa prevista e quella reale, tutto 
mentre si pilota in modo da evitare gli 
ostacoli insormontabili. Esso e 
comunque in grado di aprire porte. 
nonche di azionare interruttori elettrici 
o valvole e di effettuare altre azioni. 
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Folo 2. Su per le scale. L'Amooly della Toshiba 
impiega quatlro gruppi locomotorl con gambe a Ire 
razze, che servono a 
sallre e scendere le 
scale. La guida avvlene 
Iramite un controllo a 
microcomputer 
accoppiato con un 
sislema otlico a laser/TV. 

Folo 3. Consullalore di mappe. II robol mobile della 
Hitachi osserva quanlo lo clrconda e memorizza i rilievi 
elfeltuali. Esso confronta poi quesla mappa con 
un'altra, che riporta il suo percorso, cosicche e in 
grado dl agglrare gll ostacoli. 

Mentre funziona. il robot ricalcola una 
volta al secondo la sua posizione e 
rilinerario, II telecomando da una 
stazione base viene effettuato mediante 
un collegamento radio che impiega la 
tecnologia ad espansione di spettro per 
minimizzare I'interferenza dei disturbi. 
I! collegamento permette anche alia 
stazione base di osservare la scena 
ripresa dal sistema visivo del robot. La 
velocita di trasmissione dei dati e pari 
a 135 kbil/s. 
La Toshiba ha in corso di sviluppo il 
suo robot intelligente per 1'industria, 
con un progetto in collaborazione con 
un gruppo capeggiato da Hiroyuki 
Yoshikawa del diparlimento meccanica 
di precisione dell'Universita di Tokyo. 
11 lavoro 6 stato eseguito sotto un 
contralto con la Fondazione del 
Ministero del commercio estero e 
delTindustria. 
II gruppo di progettazione ha battezzalo 
la sua creazione Amooty, un acronimo 
formato dalle iniziali dei cognomi dei 
sei ricercatori dell'Universita di Tokyo 
che si sono dedicati al progetto. Amooty 
si sposta mediante qualtro complessi 
che formano gambe a tre razze. 
ciascuna delle quali termina con una 
rotella (vedi foto 2). Sulle superfici 
plane, due ruote di ciascuna gamba 
sono in conlatlo con il terreno e sono 
motorizzate per permettere la 
propulsione. Per salire le scale, le ruote 
sono bloccate e ruotano invece le 
gambe. 
II braccio manipolatore di Amooty 

permette i sei gradi di movimento di un 
braccio umano, aggiungendone altri 
tre, equivalenti a quelli della spalla e 
della cintola. Alimentato Iramite un 
cordone ombelicale, il robot pesa 360 
kg; il suo braccio puo sollevare fino a 
10 kg. 
Amooty si muove sotto il controllo di un 
microprocessore, programmato in un 
linguaggio robotico chiamato Amorl. 
Sono previsti due modi funzionali. Nel 
primo, che serve a muoversi in un 
locale chiuso, due raggi laser paralleli 
sono diretti contro una parete. La 
distanza tra i punti in cui i raggi 
colpiscono la parete e indipendente 
dalla distanza tra il robot e la parete. 
Ma la separazione tra i punti luminosi 
nelTimmagine rilevata dalla 
telecamera decresce con I'aumento 
della distanza dalla parete. Nel secondo 
modo, la telecamera riconosce gli 
oggetti che si trovano lungo il suo 
percorso. come fa un boscaiolo che 
segue un sentiero segnato. 

Da Bach ai Beatles 

Per quanto non sia destinato a 
diventare popolare tra gli ingegneri 
industrial!, il robot della Sumitomo 
Electric sembra molto piu divertenle. 
Sviluppato congiuntamente da quattro 
professori dell'Universita Waseda di 
Tokyo, questo androide puo usare le 
dila di entrambe le mani per operare su 

una normale tastiera d'organo, 
suonando fino a 15 tasti al secondo, 
azionando pure i pedali con i piedi (che 
non hanno dita, ma quando s'e visto 
suonare I'organo a piedi nudi?). II 
robot, che pesa 90 kg ed e alto un metro 
e 80, dispone di una potenza di 
elaborazione sufficiente a suonare 
selezioni memorizzate, se gli si dice di 
farlo, ma e anche in grado di leggere 
spartiti musicali. Oltre ad udire, vedere 
ed agire, il robot sa parlare. Per 
approssimare le articolazioni umane, il 
robot dispone di 50 giunti. 
Per controllarlo, la Sumitomo utilizza 
17 microprocessori a 16 bit e 50 
controllori ad 8 bit. I ricercatori della 
Waseda hanno impiegato nel prototipo 
processori a 16 bit Z8000 della Zilog. Ma 
Yutaka Wada, ingegnere anziano del 
reparto ricerca e sviluppo nelle alte 
tecnologie di base, dice che gli 
ingegneri della Sumitomo sono piu 
abiluati ai tipi Intel e li hanno utilizzati 
il piu possibile nel robot per la Science 
Expo. Dove erano necessarie alte 
velocita, hanno impiegato gli 80286, 
altrimenti hanno usato gli 8086. 
Quindici dei processori a 16 bit sono 
collocati in una stanza di controllo, che 
si trova ad una distanza di circa 20 m 
dal robot, mentre due processori e tulti 
i controllori per i servocomandi che 
azionano i giunti si trovano in una 
scatola di controllo accanlo al robot. 
Tredici collegamenti di dati a fibre 
ottiche, da 32 Mb/s collegano la scatola 
di controllo alia sala di controllo. 
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L'uso di due proiettori di diapositive e di questo dispositivo di pilotaggio controllato 
mediante computer permette di alternare sullo schermo le immagini provenienti da 
due proiettori a velocita diverse. II dispositivo di dissolvenza e un circuito versatile, 
che pud essere usato per molte applicazioni diverse dalla proiezione delle 
diapositive. Permette di regolare, mediante un computer, il rapporto di attivazione di 
due dispositivi, come lampade e motori: questo rapporto potra essere aumentato e 
diminuito automaticamente, con un massimo di sessantatre diverse velocity. Mediante 
un appropriate programma, il circuito permette anche di attivare indipendentemente 
fino a quattro rele. Mette inoltre a disposizione un ingresso ad 8 bit per i dati 
provenienti dall'apparecchiatura ad esso collegata. 

dissolvenza computerizzata 

per proiettori 

di diapositive ... 

... questo circuito 
puo essere anche 
usato per il 
pilotaggio in fase 
di altri dispositivi 

II circuito e nato dal desiderio di progettare un 
dispositivo di dissolvenza facile da usare, che 
potesse essere controllato da un qualsiasi 
computer, e che fosse in grado di cambiare 
gradualmente sullo schermo una diapositiva 
dopo I'altra. Per questo scopo, era necessaria 
una decodifica degli indirizzi in sequenza ed un 

controllo automatico dell'accensione e dello 
spegnimento gradual! della lampada del 
proiettore. Era inoltre desiderabile che i 
proiettori potessero essere fatti avanzare e 
retrocedere in modo reciprocamente 
indipendente. Per rendere possibile quesla 
operazione, 6 stato rilenuto indispensabile che il 

Flgura 1. Questo schema a 
blocchi di una chiara idea del 
funzlonamenlo del circuito 
complelo. ' 1 = vedi testo e 

schema a blocchi 
del conlatore (Figura 2) 
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circuito fosse in grado di azionare quattro rele 
in modo indipendente I'uno dall'altro. Quando 
sono state incorporate tutte queste possibilita 
abbiamo avulo a disposizione un'interfaccia che 
chiaramente era possibile usare anche per 
scopi diversi dal pilotaggio di proiettori per 
diapositive. E sembrato di conseguenza logico 
aggiungere al circuito un ingresso ad otto bit, 
tramite il quale potessero essere letti i 
messaggi provenienti dall'apparecchiatura 
collegata all'interfaccia. 

Schemi a blocchi 

In Figura 1 e illustrata una rappresentazione 
schematica del circuito completo. II bus degli 
indirizzi completo (A0...A15) ed i necessari 
collegamenti al bus di controllo sono effettuati 
direttamente al decodificatore degli indirizzi. 
Piu avanti in questo articolo verranno dati 
alcuni esempi di decodifica con lo ZX81. lo ZX 
Spectrum, il Commodore C64 ed il Junior (con 
bus di ampliamento), II decodificatore degli 
indirizzi genera quattro segnali CS, che servono 
a selezionare unita di memoria da 8 bit; tre 
uscite ed un ingresso. La scrittura nelle 
memorie d'uscita e la lettura del contenuto 
della memoria d'ingresso hanno luogo tramite 
il bus dei dati. 
I quattro rele vengono controllati tramite le 
linee di due porte d'uscita; tutte le altre linee 
delle porte d'uscita vengono usate per 
programmare i due contatori. Questi contatori, 
sincronizzati con la frequenza di rete mediante 
un rivelatore di passaggio per lo zero, sono il 
vero cuore del circuito. in quanto forniscono lo 
sfasamento desiderato e generano gli impulsi di 
trigger per i triac. Uno speciale stadio d'uscita 
permette di attivare questi triac molto vicino al 
passaggio per lo zero dell'onda della frequenza 
di rete. 

Gli stadi d'uscita a triac sono isolati 
elettricamente rispetto agli stadi di controllo, 
mediante accoppiatori ottici. Questi ultimi sono 
stati predisposti in modo da poter essere 
collegati a diverse tensioni c.a. Le due 
alimentazioni dovranno, naturalmente, essere 
in fase oppure in opposizione di fase. Lo 
schema di Figura 2 mostra maggiori particoiari 
dei due contatori. Osservare che i termini 
"dissolvenza", "dissolvenza in apertura" e 
"velocita di dissolvenza" usati in seguito 
valgono, strettamente parlando, soltanto per le 
lampadine: nel caso dei motori, questi termini 
dovranno essere letti rispettivamente 
"diminuzione della velocita". "aumento della 
velocita" e "tasso di riduzione o di aumento 
della velocita". Nella corretta terminologia 
tecnica, avremmo dovuto usare la definizione 
"aumento o diminuzione dell'angolo di 
innesco", ma questo probabilmente avrebbe 
potuto ingenerare qualche confusione. 
II contatore 1 viene carieato dal computer con 
la velocita di dissolvenza, e conta ali'indietro. 
Quando il contatore raggiunge la posizione "0". 
viene inviato ai contatori 2 e 3 un impulso di 
clock, tramite lo stadio di controllo del 
trascorrere del tempo, mentre il contatore I 
viene nuovamente carieato ccn il contenuto 
dell'unita di memoria (che rende possibile 
modificare la velocita di dissolvenza sia in 
apertura che in chiusura). I contatori 2 e 3. 
entrambi del tipo 4516, sono collegati in 
cascata, e percio formano un unico contatore 
composito. La direzione del conteggio viene 
invertita tramite U/D. Durante il periodo di 
accensione della lampada, il contatore viene 
carieato, da un impulso su PE, con la 
configurazione di bit 1111 1111, e cqmmutato per 
il conteggio ali'indietro tramite U/D. Durante 
la dissolvenza, i contatori 2 e 3 vengono 
resettati a 0000 0000 mediante un impulso in 
RST. e commutati per il conteggio in avanti 
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Figura 2. I contatori della 
Figura 1 sono composli da tre 
contatori Inlerconnessi, II cui 
lunzlonamento i rappresentato 
sullo schema. 
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Flgura 3. 11 circuito dl controllo 
collega al computer il circuito 
dl potenza (Flgura 4). 
decodiflcatore degli indirizzi a 
sinistra permette dl coliegare 11 
circuito ad una vasta gamma di 
computer. 
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tramite U/D. 
II contatore 4 viene fatto partire dal rivelatore 
di passaggio per io zero, caricato con il 
contenuto attuale dei contatori 2/3, e poi conta 
all'indietro a partire da questo numero. Non 
appena il contatore ha raggiunto la posizione 
"0", viene attivata I'uscita ZD (rilevazione 
dello zero), e questo fa si che il generatore di 
trigger possa inviare un impulso al triac. 
Contemporaneamenle, viene disabilitata 
I'uscita di clock. Al successive impulso 
proveniente dal rilevatore di passaggio per lo 
zero, il processo si ripete, e cosi via. 
II contenuto dei contatori 2/3 continua 
naturalmente a eambiare, in quanto questo 
contatore viene fatto avanzare dal contatore 1. 
Riassumendo, il contatore 1 funziona come 
generatore programmabile di clock per i 
contatori 2/3, mentre il contenuto di questi 
ultimi viene inviato al contatore 4 per 
determinare I'angolo di fase di atlivazione. Lo 
stadio di controllo del tempo trascorso fa si che 
la lampada rimanga accesa alia fine del ciclo 
di accensione, e rimanga spenta dopo il ciclo di 
spegnimento, fino a quando non verra usato un 
nuovo programma, e che la lampada non si 
spenga prematuramente all'inizio della 
dissolvenza. 

Schemi elettrici 

Lo schema della scheda di controllo e illustrato 

in Figura 3. quello della scheda a triac in 
Figura 4. Basandosi sulla Figura 3, il 
decodificatore degli indirizzi per i diversi 
computer verra descritto piii tardi. II circuito 
integrate 17 6 una porta d'ingresso che viene 
pilotata da CS4, Le tre porte d'uscita sono 
formate da IC1...IC3: il numero della porta 
corrisponde a quello del circuito integrate. Le 
uscite Q6 e Q7 di IC1 ed ICS servono a 
controllare i rele. Le uscite Q0...Q5 degli stessi 
circuili integrati sono usate per programma re 
le velocita di dissolvenza, rispettivamente del 
contatore 1 e del contatore 2. 
L'arrangiamento dei restanti stadi di Figura 3, 
se confrontato con lo schema a blocchi di 
Figura 2, e il seguente (contatore 2 tra 
parentesi): 
contatore 1 = IC4 (ICS): 
contatori 2/3 = IC8/1C9 (IC10/ICI1); 
contatore 4 = IC6 (1C7): 
controllo del tempo trascorso = N1...N3, DI, D2, 
R2, R3, C2 (N10...N12, D3. D4. R4, R3. C4); 
generatore di trigger = N5, R5, C3 (N7. R6, 
C5); 
oscillatore di clock 1 = N4, Rl, PI, Cl: 
oscillatore di clock 2 = N9. R7, P2, C6. 
II controllo dei contatori 1 e 2 viene effettuato 
da 1C2: Q0...Q3 per il primo e Q7...Q4 per il 
secondo (le singole linee di porta sono mostrate 
in Figura 2). 
Osservare che la linea a 0 gradi in Figura 2 
passa a livello logico "0" quando I'angolo di 
attivazione desiderate e 0 gradi (potenza 

Figura 4. Oltre al triac ed al 
relallvl componentl, II circuito 
dl potenza contlene anche il 
rivelatore dl passaggio per lo 
zero ed i quattro rele con I 
relallvl pllotl. Quests scheda 
pud essere suddlvlsa in 
element!. 
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Fjgura 5. Foto deM'adaltalore 
che serve da interlaccla tra il 
circuito di controllo ed il 
computer scello. Qul 6 
raHigurato I'adattatore per lo 
ZX Spectrum. 

1 

^ ' . 

m 

mterconnessloni 

COMMODORE C64 bus di Eleklor 

connettore 
dl esteosione 

QND l| A GNO 
♦6 2 B ROMH 
♦5 3 C RESET 

IRQ 4 D NMI 
CR/W 5 E 4'2 

DOT CLOCK 6 F A15 
ioi 7] H A14 

GAME 8 J A13 
EX ROM 9| K A12 

102 10| L All 
ROM L 11| M A10 

BA 121 IN A9 
DMA 13| P A8 

07 141 IR A7 
06 15| IS A6 
D5 181 IT A5 
04 171 [U A4 
03 18| V A3 
02 10| W A2 
01 20 X Al 
00 211 Y AP 

GNO 22 Z GNO 

CaTV 

A7 ) 

indlrizzi I/O 
esadec. d»c 

CS-I/OI ICI-SOEOO 56832 
•C2 • S DE01 56833 
ICS - S DE02 56834 IC17 ■ S OE03 56835 

CS-l/02 IC1 ■ $ DFOO 57088 
IC2 • $ DF01 57089 
IC3 • S OF02 57090 
IC17-SDF03 57091 

-< AS ) 
-CUE) 
-CUD 

D' ) 

•5 O 1 o •5 
0 2 O cs 
O 3 O 
O 4 O 
O 5 O 
O 6 O 

01 O 7 O DO 
03 0 8 0 02 
D5 O 0 o 04 
07 O 10O D6 

O 11 O 
O 12 O 
O 13 O 
O 14 O 
O ISO 
O 16 0 
O 17 0 
O 18 0 

A15 O 19 O A14 
A13 O 20 O A12 
All O 21 O A10 

A9 O 22 O A8 
A7 O 23 O A6 
A5 O 24 O A4 
A3 O 25 O A2 
Al O 28 0 AO 
♦ 2 O 27 0 

O 28 O 
O 20 O R/W 
O 30 O tOREO 
O 31 O 

0 V O 32 0 0 V 

Figure 6, 7 ed 8. Sono qui 
lllustrati gll Indirlzzt I/O, la 
piedlnalura del connettore di 
eslensione, le interconnessioni 
necessarie al bus di Eleklor, lo 
stato del ponlicelll dl (ilo e le 
posizlonl degll Inlerrutlorl per 
I'uso con ... 

...il Commodore C64 (Figura 6) 

siato del ponlicelll 

posizione degll interrullori 
x - chluso 
o = aperlo 

S 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1/01 11111111 1 0 0 0 0 1 0 0 
1/02 11111111 0 0 0 0 0 1 0 0 

1 = chluso 
0 = aperlo 

massima); Tuscitadi N5 (N7) e di conseguenza 
a livello logico "1" durante I'intero semiperiodo 
success) vo. 
Sulla scheda del triac mostrata in Figura 4, DI, 
D2, D7. D8, Cl. C2, C4. R4. ed R5 forniscono 
ralimentazione per il rivelatore di passaggio 
per lo zero. Questo rivelatore e composto da 
N1...N4, R1...R3 e da C3, e pilota I'accoppiatore 
ottico IC2, che fornisce I'isolamento elettrico 
necessario, tramite T1 ed R6. II segnale 
d'uscita di IC2 viene corretto, in modo da 
formare un impulso "pulito" atfivo a livello 
basso per i contatori. da T2, T3, R7...R9 e D9. 
L'alimentazione per i due stadi a triac che sono 
idenlici, come i contatori, e fornita da D3...D6 e 
C5. Gli accoppiatori ottici IC4 ed IC4' sono 
pilotati da T4 (T5) e da RIO (Rll). L'impulso di 
trigger all'uscita deH'accoppiatore ottico viene 
rigeneratoda T6 (T6 ) e da R13,..R17 
(R13'...R17'). e poi applicato al gate del triac. I 
triac usati sono a potenza medio-alla, tipo 
TIC263C, che permettono di pilotare lampade 
con potenza massima di 400 W (tensione 24 V): 
la corrente massima ammissibile (con carico 
resistive) e IT(eff) = 25 A. I triac sono protetti 
contro le correnti impulsive spurie da C7 ed R12 
(C7' ed R12'). Quando i triac vengono usati per 
commutare lampade a 240 V, dovra essere 
collegato in serie a queste ultime un 
soppressore induttivo da 30...50 pH. 
I rele, controllati tramite le porte logiche 
N5...N8, sono del tipo DIL, e sono protetti dai 
diodi volano D10...D13. 
La costruzione dei due cireuiti stampati 
mostrati nelle Figure 9 e 10 e semplice e 
dipende, naturalmente ed entro certi limiti. 
dall'applicazione del circuito. La scheda dei 
triac potra essere opportunamente suddivisa. 
come mostrato nella Figura 10, Comunque, le 
parti della scheda dove e presenle la tensione di 
rete dovranno essere isolate, per esempio 
mediante uno strato di collante applicato eon 
I'apposita pistola. 

Indirizzamento 

II decodificatore degli indirizzi e formalo da 
due comparatori da 8 bit tipo 74LS688 (IC14 ed 
IC15), da un decodificatore binario a 2 bit e 
demultiplatore tipo 74LS155 (IC16), da un certo 
numero di ponticelli di filo (a...s) e da sedici 
interrullori DIL ad 8 poli (S1...S16). 
I due 74LS688 confrontano I'mformazione 
predisposta mediante gli interrullori con la 
configurazione di bit presente agli ingressi 
Q0...Q7. Se le due serie di dati sono idenliche, 
rtiscita P = Q (piedino 19) passa al livello 
logico basso. I due circuiti integrati possono 
essere collegati in cascata chiudendo il 
ponticello "r" per dare un comparatore a 16 
bit. Se viene chiuso il ponticello "s". e attivo 
soltanto IC15 (come comparatore da 8 bit). 
L'uscita (piedino 19 di IC15) fornisce il segnale 
di strobe per IC16. 
L'informazione a due bit e applicata agli 
ingressi dati P e Q di IC16. La commutazione 
dei divisori di dati su scheda viene effettuata 
tramite la linea R/W: se la linea e a livello   
logico alto e l'informazione in P e Q e "11". CS4 
assume ij_livello logico alto (scrittura); se la 
linea R/W e a livello logico basso, viene 
azionato CSI quando l'informazione in P e Q e 
"00", CS2 quando l'informazione e "10" e CSS 
quando l'informazione e "01". 
Le Tabelle 1 e 2 danno rispettivamente lo stato 
dei ponticelli e degii interrullori per I'uso con il 
Junior computer. Se viene usato il Junior 
ampliato, la scheda di controllo puo essere 



Tabella 1 

a b c d e f 9 h i j k 1 m n 0 P Q r s 
Bus di Elektor 
(Junior) X o o o x X o 0 X X 0 0 x 0 0 o x X 0 

* = ponlicello chiuso 

o — ponticello aperlo 

Tabella 2 

1 2 3 4 5 
in 

6 
era 
7 

ttore 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Bus di Eleklor 
(Junior) X X X 0 0 0 X 0 o o 0 0 X X 0 0 

x = Interruttore chiuso 

o = interruttore aperto 

interconnessioni 

ZX-81 
( *° >- 

Bus dl Eleklor 

B > 
ROMCS1 RFSM 

A4 1 Ml 
AS 1 RESET 
A61 BUSRQ 
A7 I WAIT 
A8| BUSAK 
A91 WR 

A101 RD 
All) iORQ 
A12| j MREO 
A13| HALT 
A14| |NMi 
A15l | INT 
A3| | 04 
A2| |D3 
All | OS 
AOl | 06 
* 1 |D2 

0 V | |D1 
0 V | | DO 

9 V i | RAMCS 
5 V | |D7 

o > 

-CElj 
-dE) 

-< A7 ) 

-( 0° ) 

< D2 ) 
( 03 >- 
( D" > 

indirlzzi I/O 

esadec. dec 
IC1 - I/O $00 0 
IC2 ■ I/O $02 2 
IC3 " I/O $04 4 

IC17- I/O $06 6 

C wr 

a c 
*5 O 1 O ♦5 

O 2 O CS 
O 3 O 
O 4 O 
O 5 0 
O 6 O 

01 O 7 O DO 
03 O 8 O 02 
05 O 8 O 04 
07 o WO 06 

O 11 O 
O 12 O 
O 13 O 
O 14 0 
0 150 
O IBO 
O 17 O 
O 1BO 

A15 O 19 O A14 
A13 O 20 0 A12 
All O 21 O A10 

A9 O 22 O A8 
A7 O 23 0 A6 
AS O 24 O A4 
A3 O 25 O A2 
Al O 26 0 AO 

O 27 O 
O 28 0 
O 29 O R/W 
O 30 O IOREQ 
O 31 O 

0 V O 32 0 0 V 

-< ov ) 

stalo dei ponticelli 
da (9 1 »« 

posizlone degli interruttori; tutti chiusll x = chiuso 
0 = aperlo 

inserita direttamente nel bus di ampliamenlo. 
Abbiamo preso il Junior come esempio per 
I'indirizzamento e tratteremo in seguito gli altri 
tre computer. 
Le due linee di indirizzamento di valore piii 
basso sono collegate agli ingressi dei dati di 
IC16 tramite i ponticelli "m" e "q". II 
ponticello "r" permette di combinare IC14 ed 

IC15 per formare un comparatore a 16 bit. Le 
linee di indirizzamento A2, A6 ed A7 sono 
rispettivamente collegate al comparatore, 
tramite i ponticelli "f". "j" ed "i". Gli ingressi 
Q6 e Q7 di IC15 sono collegati a massa 
attraverso i ponticelli "c" ed "e", e questo 
comporta la chiusura degli interruttori S13 ed 
S14. Tutto questo risulta nella decodifica di 

4-15 
dissoivenza 
computerizzata 
per proiellori 
di diaposdive 
eleklor apnie 1985 

Tabella 1. Condlzione del 
ponticelli cablati per I'uso con 
il Junior computer. 

Tabella 2. Posizlonl degli 
Interruttori quando vlene usato 
il Junior computer. 

...lo Zx81 (Figura 7) 



SPECTRUM 

s (8 t 
AH 1 

A9 ■ A10 
BUSAK I A8 
ROMCS I RF§H 

A4 Ml 
A6 -12 V 
A6 I *12 V 
A7 WATt 

RESTT -5 V 
BUSRQ WR 

u RD 
V IOREQ 
V MlWhEQ 

VMM HALT 
o v i NMI 

lOROOE j 1 INT 
A3 j 1 D4 
A? ■ 1 03 
Al j [ D5 
AO j | 06 
CK i | 02 
0 V 3 1 DI 
o v i | 00 

9 V ■" 
6 V 2 1 D7 

A12 j | A13 
A14 ■ | A15 

a > 

indinzzl I/O 
esadec. d*c 

IC1 FF3E 65342 IC2 FF7E 65406 
IC3 FFBE 65470 

IC17 FFFE 65534 

8 Interconnessiom 
AO ) 

bus di Elektor 

( *3 >- 
QO- 

( A6 y- 
c?r> 

AS 

-TaT") 
-< A6 ) 

( *9 > 
( aid y- 
Qn> 
Qn> 
r^> 
C*H> 
CATTV 

aio 
-rrr 

-( ) 

C DO y 
t DI > 

A13 
-cud 

~< DO ) 
-< P' ) 

A15 
A13 
All 

A9 
A7 
AS 
A3 

O 1 O 
O 2 O 
O 3 O 
O 4 O 
O 5 O 
O 6 O 
O 7 O 
O 6 O 
O 9 O 
O WO 
O 11 O 
O 12 O 
O 13 O 
O 14 O 
O ISO 
O 1BO 
O 17 O 
O ISO 
O 19 0 
O 20 O 
O 21 O 
O 22 O 
O 23 O 
O 24 O 
O 25 O 
O 2BO 
O 27 O 
O 28 O 
O 29 O 
O 30O 
O 31 O 
O 32 0 

AM 
A12 
A10 

R/W 
IOREQ 

dO- 
(IOREQ)— 
ciz> 

stato dei ponticelli 

posizlone degli interruttori 

x = chiuso 
o = aperlo 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1 0 1 1 0 0 0 0 00000000 

...e lo ZX Spectrum (Figure 8) 
i = chiuso 
o = aperto 84115-a 

* CSl da parte deU'indirizzo E200 (decimale 57 
856): 
* CS2 da parte deU'indirizzo E201 (decimale 57 
857): 
* CS3 da parte dell indirizzo E2()2 (decimale 57 
858): 
* CS4 da parte deU'indirizzo E203 (decimale 57 
859). 
Ora occorre prendere una precauzione; se 
avete disposto. nella memoria del Junior, la 
RAM nel blocco E (indirizzi E00n...EFFF). 
questa RAM dovra essere deselczionata per 
evitare un doppio indirizzamento, 
Gli altri tre computer (con la possibile 
eccezione dello ZX81 — vedi piii avanti) 
necessitano di un semplice adattatore per 
interfacciare il loro collegamento di eslensione 
("porta di utente") con il bus di Elektor. 
Questo adattatore e composto da una spina che 
si adatta nella porta di utente del relative 
computer, da un connettore femmina a 64 poli e 
da una piccola lastrina di Veroboard, 
Quest'ultima dovra essere tagliala nelle giuste 
dimensioni, in modo da permettere di saldare 
ad essa la spina e la presa. Dovranno poi essere 
eseguili i corretti collegamenti Ira la spina e la 
presa. mediante corti spezzoni di filo eleltrico 
isolate. La foto di Figura 5 mostra il prolotipo 
del nostro adattatore per lo ZX Spectrum. I due 
lunghi spezzoni di filo servono per il 
collegamento ad un'alimentazione eslcrna da 
+5 V. A seconda del dimensionamento 
deU'alimentatore del computer, sara o meno 
possibile ricavare da questo la corrente 
necessaria. 
Le Figure 6, 7 ed 8 mostrano la piedinatura 
della porta d'utente, i collegamenti necessari 
tra spina e presa, la piedinatura del bus di 
Elektor (connettore femmina a 64 poli). il 
cablaggio dei ponticelli e le posizioni degli 
interruttori. rispettivamente per il C64, lo ZX81 
e lo ZX Spectrum. 
Se viene usato un C64 privo di unita a dischi 
floppy e possibile scegliere, mediante il  
deviatore, tra i segnali d'uscita 1/01 ed 1/02, e 
di conseguenza tra gli indirizzi DE00...DE03 e 
DFOO...DF03. Se e collegata I'unila a disco, il 
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deviatore dovra essere in pusizione 1/01, e 
saranno percio disponibili soltanlo gli indirizzi 
DE00 ..DEO3. Naturalmente in questo caso e 
possibile sostituire il deviatore con un ponlicello 
fisso. 
Se viene usato uno ZX8I, potra essere 
impiegato invece deU'adattatore il buffer del 
bus descritlo nel numero di dicembre 1984 di 
Elektor (pagg. 12-22). I terminali 31a e 29c della 
scheda buffer dovranno quindi essere 
interconnessi. Infine potra naturalmente essere 
usato I'adattalore illustrate nelle Figure 6, 7 ed 
8 per collegare le altre schede bus di Elektor ai 
rispettivi computer. 

Programmazione 

Lo scope primario della programmazione e di 
scrivere dati in IC2; questi determinano il 
funzionamento dei due contatori. II bit presente 
sulla linea dei dati DO corrisponde all'uscita QO 
del circuito integrate, quello sulla linea Dl 
all'uscita Q1 e cosi via. II significato dei singoli 
bit e il seguente (le linee relative al contatore 2 
sono tra parentesi): 
* DO (D7): se questa linea e a livello logico alto, 
viene scelta la dissolvenza automatica; se e a 
livello basso viene mantenuto lo stato di 
dissolvenza predominante: 

Figura 9. Clrcuilo slampalo per 
la sezione di conlrollo. 



Flgura 10. Circuilo slampalo 
per la sezlone dl potenza. 
Ouesta scheda potra essere 
suddlvisa, lagllandola lungo le 
llnee Irattegglate. in elemenli 
che potranno essere alloggiati 
nelle apparecchialure da 
conlrollare. 

Elenco del componenli - 
scheda di conlrollo 

Resislenze: 
R1 = 470 k 
R2,R8 = 47 k 
R3,R4,R7 = 100 k 
R5,R6 = 1 M 
R9,..R24 = 18 k 
PI = 500 k trimmer 
P2 = 500 k trimmer multlgirl 

Condensatori: 
C1 = 3n3 
C2,C4 = 100 p 
C3.C5 = 470 p 
C6 = 220 p (vedi teslo) 
C7...C11 = 100 n 

Semiconduttori: 
D1...D4 = 1N4148 
IC1...IC3 = 74LS364 

(74HC374) 
IC4.. .107 = 40103 
IC8.--IC11 = 4516 
IC12,IC13,IC18 = 4093 
IC14,IC15 = 74LS688 

(74HC688I 
IC16 = 74LS155 
IC17 = 74LS373 

Varle: 
2 Interruttori ottupli OIL 
Connetlore maschio a 64 poli 
Scheda a piazzole miniatura 
con 2 file di 19 piazzole 
ciascuna 
Scheda a piazzole miniatura 
con una fila di 17 piazzole 
Circuito slampato 84115-1 

Tabella 3. Conligurazione del 
bit per i soli 4 stall operallvl 
pratlci delle due lampade. 

Tabella 4. La conligurazione dl 
bit della Tabella 3 pud dar 
luogo a sedicl parole dl dall 
per programmare le 
dlssolvenze In apertura e 
chlusura e far funzlonare due 
lampade. 

10 

Q^ns-e 

NS 

I I I 5 * cT 

Tabella 3 

D3 
(D4) 

02 
(05) 

Dl 
(06) 

00 
(071 

acceso 0 1 0 1 
spento 1 0 0 1 
in accensione 0 0 0 1 
In spegnimen o 0 0 1 1 

Tabella 4. 

entrambe le lampade accese 
A accesa. B spenla 
A spenta. B accesa 
entrambe le lampade spente 
entrambe la lampade in accensione 
A spenta, B in accensione 
A accesa, B in accensione 
A in accensione, B spenta 
A in accensione, B accesa 
entrambe la lampade In spegnimenlo 
A spenla, B in spegnimenlo 
A accesa, B In spegnimenlo 
A in spegnimenlo, B spenla 
A In spegnimenlo, B accesa 
A in spegnimenlo, B in accensione 
A in accensione, B in spegnimenlo 

07 06 05 04 03 02 01 DO dec. esadec 
1 0 1 0 0 1 0 1 165 A5 
1 0 0 1 0 1 0 1 149 95 
1 0 1 0 1 0 0 1 169 A9 
1 0 0 1 1 0 0 1 153 99 
1 0 0 0 0 0 0 1 129 81 
1 0 0 0 1 0 0 1 137 89 
1 0 0 0 0 1 0 1 133 85 
1 0 0 1 0 0 0 1 145 91 
1 0 1 0 0 0 0 1 161 A1 
1 1 0 0 0 0 1 1 195 C3 
1 1 0 0 1 0 0 1 201 C9 
1 1 0 0 0 1 0 1 197 C5 
1 0 0 1 0 0 1 1 147 93 
1 0 1 0 0 0 1 1 163 A3 
1 0 0 0 0 0 1 1 131 83 
1 1 0 0 0 0 0 1 193 C1 

* Dl (D6): lo stato di questa linea determina se 
la relativa lampada sta accendendosi (logico 0) 
oppure attenuandosi (logico 1); 
* D2 (D5): se questa linea e a livello logico alto, 
viene azzerato il contatore composito 2/3: 
* D3 (D4): quando questa linea e a livello logico 
"I", il contatore composito 2/3 viene caricato 
con la contigurazione di bit "till 1111". 
II programma per il controllo delle diapositive 
conliene le configurazioni di bit per i soli 
quattro stati operativi praliei di ciascuna 
lampada: accesa. spenta. accensione e 
spegnimenlo gradual!: queste configurazioni 
sono illustrate in Tabella 3. II circuito completo 
(formato cioe da due lampade) permette percio 
sedici combinazioni possibili, elencate in 
Tabella 4. I nostri programmi master sono stati 
predisposti in modo che risulti improbabile il 
sorgere di contusioni. Se progetterete il vostro 
programma personale, assicuratevi che giri in 
modo ragionevole. Potrete, per esempio, voler 
interrompere la dissolvenza, oppure invertire la 
direzione duranle la dissolvenza stessa oppure 
raccensione, o qualcosa di analogo. Queste 
operazioni non sono state previste nei nostri 
programmi, allo scopo di mantenerli ad una 
lunghezza ragionevole. 
Ed ora un esempio, qualora si usi il Junior: e 
necessario che la lampadina A si accenda e che 
la lampadina B sia e rimanga spenta. E percio 
necessario scrivere la configurazione di bit 



r. 
4. 

& 

I 
1 
b ■STrrriil 

n 3P 

g 

3 y 
Ui 

Eu 
A 
K ^C 

a K 4 v. 
c # 

£ 

% 

xl il V. 
* 

'K/pK/ 
'..wr^vr r.w.> 

« « 
tm 

irjn ;rjD 133:1 

K^MCTjEaa 

Mi 1 
J A 

*.JLS m y 
«AK # 

"1001 0001" (= decimale 145) aU'indirizzo E201 
(= decimale 57857). comspondente ad IC2. 
L'istruzione necessaria e: 
POKE 57857, 145. 
Nel case del C64. questo comando sarebbe: 
POKE 57089. 145, oppure POKE 56833, 145, 
Durable la programmazione della velocila di 
dissolvenza e deU'azionamenlo del rele, 
rammentare sempre che questi sono 
concentrati in un solo circuito integrate (IC4 od 
ICS). 
Se i rele non fossero necessari, le cose 
risullerebbero semplificate; scriverete, eon un 
comando POKE, un numero decimale compreso 
tra 1 e 63 in IC1 (ICS). Esempi: 
Junior computer, lampadina A. media velocita 
di dissolvenza: 
POKE 57856, 31. 
C64, lampadina B, velocita di dissolvenza 
massima: 
POKE 57090, 1. 
ZX Spectrum, lampadina A, velocita di 
dissolvenza minima: 
OUT 65342, 63. 
Come potele osservare, quanto piii piccolo e il 
numero, tanto maggiore e la velocita. 
Osservate pero che il comando: 
POKE nnnnn, 0 
non e possibile per che il contatore 1 (vedi 
Figura 2) non puo funzionare. 

I due bit di valore piii alto sono sempre a livello 
logico "0" per i numeri decimali compresi tra 0 
e 63. La Tabella 6 mostra come e possibile 
conlrollare i rele: quando e necessario attivare 
il rele A (ICl) oppure il rele C (IC3), dovra 
essere scelto un numero decimale tra 129 e 191. 
II numero giusto viene calcolato aggiungendo 
128 al valore della velocita di dissolvenza 
desiderata. L'istruzione nel primo degli esempi 
suddescritli dovrebbe percio essere: 
POKE 57856, 159 
Se deve essere atlivato sollanto il rele B, dovete 
aggiungere 64 al valore della velocita di 
dissolvenza scelto. Se devono funzionare sia B 
che D. aggiungete 192 al valore della velocita di 
dissolvenza In ogni caso, i numeri decimali 0, 
64. 128 e 192 non sono permessi, perche i bit 0...5 
sono a livello logico basso, cosicche il 
generalore di clock e disattivato. 

Tabella 5. 

<1-19 
dissolvenza 
compulenzzala 
pef proietlon 
di diaposiiive _ 
elekic apnle 1985 

Elenco dei componenti - 
scheda dl potenza 

Resistenze: 
R1,R2 = 4M7 
R3,R17,R17' = 100 k 
R4.R5,R9,R14,R14' = 2k2 
R6,R10,R11 = 820Q 
R7 = 5k6 
R8 = 4k7 
R12,R12' = 220 O (1 W per 
alimentazione a 240 V) 

R13,R13' = 120 Q 
R15,R15' = 47 k 
R16,R16' = 10 k 

Condensalori: 
C1,C2 = 100 p/16 V 
C3 = 100 p 
C4 = 10 p/16 V 
05 = 470 p/16 V 
06 = 100 n 
07,07' = 100 n (lensione 400 V 
per alimenlazione a 240 V) 

Semicondutlori 
D1...D6 = 1N4001 
D7,D8 = 6V8/400 mW 
D9.. .D13 = 1N4148 
T1...T5 = BC547B 
T6,T6' = 6C 557B 
Triljril' = TIC263D 
ICl = 4011 
102,104.104' = TIL 111 
103 = 7406 

Varie 
Re1,..Re4 = rele OIL unipolari 
in chiusuta, bobina a 5 V 
Trl = traslormalore di rete 
secondario 2x6 V/100 mA 
F1 = lusiblle da 50 mA, 
rilardato 
Circuito slampalo 84115-2 

Tabella 5. Conllgurazlone del 
bit per II controllo del rele. 

rele A (C) 
= bit 7 

Reld B (D) 
= bit 6 

velocila 
di dissolvenza 

bit 5...bit 0 campo decimale 

0 0 X X X X X X 1,,,63 
1 0 X X X X X X 129..191 
0 1 X X X X X X 65. .127 
1 1 X X X X X X 193...255 



4-20 
dissolvenza 
computenzzaia 
per proietton 
di diaposilive 
elektor apnle 1985 

IP REM con» 20 01M P. 2' o' orooram slide fader Tl-5j^-5785osB-57857:C=57858:rtS-10 
30 PRINTTABiTp 40 PRJMTTrtB.Tp 
-.0 PRINTTAB-Tl' 90 PRINTTAB' T1 -P PRINTTAB' 1 I) 
80 PPINTTAB-^l' «0 PPIMTT-B'Tp 100 PR1MTTAB'T1 110 PPINTTAB'TI 120 PPINTTMB'TI 

u >■sPRINT 1> settmo the fadirv * 2:- Both 
* 3> lamc * A:- 1 arc 
* 5> both o Both : * 7> I ami 
i' e:- e:, 

Iamos Oh A oo. Iamo B o*4 * A off, I airic B on * 
lamos o** ' 

*t. I amo 8 tomino on 
•amo A on. tamo B comino on * Iamo m comjno on. iamo B of* ilno on. I amo B on * 

I amo A iamo A tadtno. Iamo A fadino, 
•amo A fadino. I amp a cc<T.Sno 

of*, lame B fadmo on. Iamo 8 <adino * amo B of* 

130 PBINTTAB- Tl! t*10 140 PBIMTTAB.T1. i* 1 i: Doth ISO PPINTTAB'Tl • 12! tamo leO PRINTTAB'TI. j-13. 170 PRINTTAB'TP j-14. 
180 PRINTTAB'TP i-153 IPO PRIffTTAB" T 1) .■ ld. 
200 PPIffTTAB- T 1> T" 17: 201 ppinttabi t i. ie;- 210 PPIMTTAB<Tl>«"1P> 9too.*:PPINT;PRINT 226 INPUT- write in choice ■ I,..19'*|K 
230 IP K>e AND K\I9 GOTO 250 231 IF K«|9 THDf DJf 240 PRINT- invalid -alue' write in anev,' 250 ON K GOTO 300.400,500.©00.700.800.900 2©0 Cfl h-10 GOTO 1300.1400.1500.1680.1700 300 INPUT * write in fadina soeed of Iamo A '1-63 
310 IF 5A<I OP SA>63 THEN GOTO 300 36P POKE A.SA 
370 INPUT * write in fadino soeed of Iamo 8 'l-63» 
380 IF SB. 1 OP SB:'63 THEN GOTO 370 390 POKE C.SBsGOTO 38 400 POKE B.163cGOTO 30 500 POKE 8.149,GOTO 3D 
©80 POKE 8.1®9JG0T0 30 700 POKE B.153iGOTO 30 
300 POKE e,l29sGOro 30 90P POKE B. 137sGOTO 30 1000 POKE B.I 331GOTO 36 
1180 POKE B.145iGOTO 30 1200 POKE 6 . 1611 GOT0 3© 1300 POtE B,195:GOTO 30 1400 POKE B.20 I:GOTO 30 1500 POtE B.197{GOTO 30 1600 POKE B.1471GOT0 30 1700 POKE B.I63:GOTO 30 
1800 POKE 8.131:GOTO 30 1900 POKE 8. I 93iGOT0 30 2009 GOSUe 6000:PP1NTTAB"T1':" slide chanoe menui' 

!PRINTiPRINT IGOTO 30 1000.1100.1200 1900.1980.2000 
* :SA 

20 10 PRINTTABtTN ■ l" I"' oroi»c tor A forward * 20 20 PRINTTABv T1■ i ■2 oroi«c tor A backward * 2030 PPINTTAB'11>; ■•3' orai mctor B forward ' 2040 PRINTTABfTl." ( •At oro <#c tor B backward * 2050 PRINTTAB<T 1) j ;*5> r»V6Pt to main many PRINTjPRINT 2068 INPUT* writ© in choic* <1. ..5) 'iK 2070 IF K<I OR Ky5 TMENPRINT' wrono choice' write a new' 2080 CN t GOTO 2100.2300.2500.2700.38 2100 POKE A.<:AS*I28) iGO5UB5000IPOKE A.ASIGOTO 2000 2300 POKE A.<AS*641iGOSUBS000iPOKE A.ASiGOTO 2000 2500 POKE C.<:8S*126) iOOSUBSOOO i POKE C.BSiGOTO 2000 2700 POKE C.-:B5-64) iGOSUBSOOe iPOKE C.BSiGOTO 2000 
5008 FOR »=1T0 25iV-SIN<X> iNEXT XiRETUBNiREM delav I ooo 6000 FOR X»I TO 24 rPRINTiNEXT XjRETURNiREM Clear screen 

Tabella 6. Questo esemplo dl 
programma e slalo scritto per II 
Junior computer: con I'aiuto 
delle Inlormazioni conlenute in 
questo atticolo, esso polra 
essere adaltalo in modo da 
poler essere usalo con altri 
computer. 

Tabella 7. Adatlamenlo del 
programma dl Tabella 6 per 
I'impiego con II C64: solo la 
riga 20 deve essere modlflcata. 

Tabella 8. Un esemplo di 
programma ridolto mostra 
come 11 clrcullo pud essere 
controllalo con uno ZX81. 

Tabella 9. Un allro esemplo di 
programma, che mostra come 
it clrculto possa essere 
controllalo con uno ZX 
Spectrum. 

Table 7. 
20 DIM IP2I :T1"5t A = 57088 : 6 57089 : C-57090 : AS^ 10 : 8S.I0 or 
20 DIM (P2) : Tl - 5 : A • 56832 B - 56833 C = 56834 AS = 10 : BS = 10 

10 REM or ocirimmsbl» slid© f^dsr 20 POKE 16519.58 38 POtE 16520.132 
40 POt-E 16521.64 50 POKE 16522.211 60 POKE 16523.0 -O PO.E 16524.201 SO POKE 16516.32 90 LET f • USR 16519 lee POKE 16523.4 
110 LET * e USR 16519 120 POKE 16523.2 
125 CLS 12 A on, B of* * 

2> A off. B on. • 150 PRINT • 3> a comino on. B f»dino 
160 PRINT • 43 A f adi nc. B commo or. writ» in cnoic*t " 

130 PRINT 140 PRINT 

PPI NT 180 INPUT K 1©0 IF K=l THEN LET K-149 
200 IF K-2 THEN LET >-169 
210 IF R-3 THEN LET V=|93 220 IF k»4 THEN LET >-131 230 POKE 1651©.• 240 LET i=u5P 16519 
250 GOTO 125 

10 REM or oo'smmiD1e slide f 1? OUT 65342.32 16 OUT 654-'0.32 20 PRINT ' A on. B off 39 PRINT " 2> A off. B on * 40 PRINT - 3> A comma on. 58 PRINT - 4:- A f *di no. B c 
55 PRINT So PRINT ©0 INPUT 90 IF K-l THEff LET X-149 
100 IF K-2 THEN LET K-lo? 110 IF K-3 THEN LET X-|93 120 IF K—4 THEN LET X-13J 125 IF k-5 THEfl GOTO 150 12© IF K-6 THEN STOP 130 OUT 65406.X 
135 CLS 140 GOTO 20 
150 INPUT • writ- 155 OUT 65342.SA UO INPUT * writ 
170 OUT 65470.SB 175 CLS 180 GOTO 20 

f•dino soeed of 1s 
fsdmo toeed of la 

^ 1-63)i ",SA 

La Tabella 6 mostra un programma controllalo 
da menu per il Junior ed il C64, che permetle la 
lettura o la programmazione delle funzioni 
collettive del circuito impostando numeri di 
codice. II programma, cosi com e stampalo, e 
valldo per il Junior: per il C64. la riga 2050 deve 
essere modificata come moslrato in Tabella 7. 
Le righe 10... 1900 sono state spiegate in 
precedenza; le rimanenti righe servono al 
controllo automatico dei rele. cosicche non 
dovrete cambiare le funzioni in esse conlenute! 
Le Tabelle 8 e 9 contengono brevi programmi, 
rispeltivamente per lo ZX81 e per lo ZX 
Spectrum, che sono stati aggiunti per ehiarire 
la differenza tra la programmazione di questi 
computer e quella data in Tabella 6, 
Analogamente a quello di Tabella 6, anche 
questi programmi sono conlrollati tramite 
menu, un piccolo menu nel caso dello ZX81 e 
due piccoli menu nel caso dello ZX Spectrum. 
Le righe 20...80 del programma ZX81 
permettono di effeltuare il "POKE" di una 
routine in linguaggio macchina nella memoria 
compresa nel campo della riga REM (riga 10, 
che viene percio modificata dopo il primo giro 
del programma). Le righe 20...40 caricano 
Taccumulatore A del processore con il 
conlenuto dell indirizzo decimale 16516. Le 
righe 50...60 fanno in modo che questo conlenuto 
venga trasferito nel bus dei dati, e le righe 
70...80 contengono il comando RETURN. Tener 
presente che la funzione USR e spiegata nel 
capilolo 26 del raanuale BASIC dello ZX81, ed il 
comando OUT nel capitolo 23 del manna le 
BASIC dello Spectrum, 

Osservazioni finali 

Prima di mettere in funzione il circuito, 
regolare i trimmer PI e P2 al centre della loro 
corsa. II collaudo del circuito dovra essere 
inizialmente effettuato solo con carichi 
resistivi, anche se piit tardi vorrete usarlo per 
controllare motori, cioe carichi induttivi. 
La velocita di dissolvenza viene regolata con 
PI, e questa e una questione di gusti personali. 
II trimmer P2 dovrebbe essere regolato con 
Taiuto di un frequenzimetro digitale o di un 
oscilloscopio, in modo che Toscillatore N9 
funzioni a 25,6 kHz (solo per frequenze di rete 
di 50 Hz) per altri valori, la frequenza 
deU'oscillatore dovra essere calcolata con la 
seguente formula: 
fo = (512fm)Hz 
dove fo e la frequenza deU'oscillatore ed fm la 
frequenza di rete. II trimmer potra anche 
essere regolato "ad occhio", in modo che la 
lampada attenuata sia realmente spenta 
soltanto al termine del processo di dissolvenza. 
Quando il circuito verra successivamente usato 
per controllare motori, potrebbe rivelarsi 
necessario un leggero riaggiustamento di P2. Se 
fosse irapossibile regolare P2 per le frequenze 
prescritte, questo sara probabilmente da 
addebitare alle diverse soglie di scatto dei 
circuiti integrali delle varie marche: il rimedio 
consiste nelTaumentare o diminuire, per 
tentativi, il valore di C6. 
Con le informazioni date in questo articolo, 
dovrebbe essere possibile usare il circuito con 
normali computer, diversi da quelli qui 
elencati, consultando prima attentamente la 
relativa documentazione. Avrete bisogno di 
quattro indirizzi liberi e della piedinatura del 
connettore di estensione; la programmazione 
potra essere effettuata con Taiuto degli esempi 
di programma dati in questo articolo. 



come prolungare 

la vita della punta 

del saldatore 

La durata presunta della punta di un saldatore pud essere considerevolmente 
aumentata riscaldando I'attrezzo alia sua temperatura di funzionamento soltanto 
quando deve essere veramenle usato. Per ottenere questo scopo, la potenza di 
alimentazione del saldatore viene ridotta durante il tempo in cui esso rimane sul suo 
appoggio, utilizzando soltanto la meta di ciascun ciclo della tensione di rete. 

II riscaldamento del saldatore durante un solo 
semiperiodo su due della tensione di rete viene 
ottenuto collegando un adatto diodo in serie con 
il conduttore di "fase" deU'alimentazione di 
rete, come mostrato schematicamente in 
Figura 1. Una soluzione pratica per ottenere 
questo scopo e illuslrata in Figura 2. Quando il 
saldatore e sospeso sulla forcella di appoggio, 
I'interruttore a molla e aperto ed il diodo lascia 
passare solo meta di ciascun periodo della 
tensione di rete. Quando il saldatore viene 
sollevato dall'appoggio per essere utilizzato. la 
molla attira la leva di alluminio che causa la 
chiusura deU'interruttore: quest'ultimo, a sua 
volta. manda in cortocircuito il diodo: viene 

cosi applicata al saldatore I'intera tensione di 
rete. 
II fusibile, collegato in serie al diodo, lo 
protegge durante i transitori causati dalla 
chiusura deirintemittore. La lampada a! neon 
indica che e applicata al saldatore solo meta 
della potenza disponibile. 
Questa disposizione ha il vantaggio di essere 
adatta a qualsiasi tipo di saldatore, ma e 
vecchia di almeno vent'anni. Attualmente e 
usato il controllo ad impulsi invece di quello a 
semionda. 
Con il controllo ad impulsi, il saldatore viene 
riscaldato per solo il 50...90 per cento del tempo 
in cui rimane collegata I'alimentazione di rete. 
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Figure 1 e 2. La vecchia 
soluzione del problema del 
surrlscaldamenlo della punla 
del saldatore; (1) disposizione 
meccanlca; (2) collegamenli 
elettricl. 

Figura 3. Diagrammi delle 
forme d'onda relallvi alia 
modema soluzione del 
problema del surrlscaldamenlo 
della punta del saldatore. 
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La relazione Ira gli impulsi di conlrollo (Q) 
rispetlo al tempo e mosirala in Figura 3, in 
forma di diagramma; in alto e raffigurata 
I'onda della tensione di relc (220 V/50 Hz); il 
secondo diagramma mostra gli impulsi di clock 
ricavati dalla rele; il terzo mostra gli impulsi 
Q, che commutano l elemento riscaldante; il 
successive rappresenta la tensione ai capi del 
condensatore C2 (che determina il tempo) ed 
infine e possibile osservare la parte della 
tensione di rete effeltivamente usala per il 
riscaldamento. 

Descrizione del circuito 

Lo schema del regolatore per saldatore (Figura 
41 e piuttosto semplice. In seguito la descrizione 
fara riferimenlo alia Figura 3. 
Ai capi del terminale B e presente la tensione 
di rete UB. II circuito viene chiuso tramite 
relemento riscaldante A e 1'inlerrultore di 
potenza Tril. La tensione di alimentazione per i 
circuiti di conlrollo viene rieavata mediante un 
piccolo trasformatore (Trl), un diodo 
rettificatore (DI) ed un condensatore di 
livellamento (CD: questa tensione e di circa 11 
V. 
Descriveremo ora il modo in cui vengono 
ollenuli gli impulsi di clock. La tensione di rele 
viene dapprima ridotta a circa 10 Veff, 
mediante il partitore di tensione R1/R2, Questa 
tensione viene poi applicala alia base del 
transistore Tl, attraverso la resistenza 
limitatrice di corrente R3. II transistore 
conduce durante le semionde positive della 
tensione applicata, e di conseguenza viene 
azzerata la tensione all ingresso CLK del 
histabile FFl. Durante le semionde negative, il 
diodo DI conduce, Tl e interdetto e la tensione 
all'ingresso CLK di FFl va nuovamenle a 
livello alto. Tutto questo accade ad una 
frequenza di 50 Hz, 11 histabile viene settato (Q 
al livello logico basso) in corrispondenza al 
fronte di commutazione positive del segnale di 
clock. II condensatore C2 viene poi scaricato, 
tramite R5 e D3, L'impulso di clock reseller^ 
FFl. cosicche l uscita Q andra a livello logico 
alto; il livello all'ingresso D rimane "0". II 
condensatore C2 viene poi caricato, attraverso 
PI o P2 ed R5. I diagrammi di Figura 3 
mostrano che la carica e completata prima che 
il suecessivo fronte di commutazione pervenga 
all'ingresso CLK. Questo fronte di 
commutazione sella nuovamenle il histabile, 
cosicche Q ritorna al livello logico basso. 
II tempo di carica dipende dalla regolazione di 
PI o di P2; la costante di tempo va da un 
minimo di 6,7 ms |R5 C2) ad un massimo di 417 
ms (R5+P1/C2 oppure R5-I-P2/C2). Cio significa 
chetj potra commutare alia frequenza di 
50..,2,4 Hz, con il risultalo che Talimentazione 
verra applicata al saldatore per un tempo 
corrispondente al 50. .95 per cento del totale. Se 
i potenziometri sono provvisti di interruttori di 
finecorsa, sara possibile che Talimentazione sia 
applicata al saldatore per il tempo totale. 
Tuttavia, secondo la nostra opinione, quest! 
interruttori non sono necessariamcnte una cosa 
utile. in quanto le perdite durante Tuso del 
saldatore sono trascurabili, mentre non lo sono 
durante i periodi in cui esso e appoggiato. 
1 due potenziometri permetlono di regolare la 
potenza del riscaldamento. rispettivamente 
durante i periodi in cui il saldatore e 
appoggiato e durante i periodi d'uso. 
L'interrutlore SI. che potrebbe essere disposlo 
secondo lo schema di Figura 1, sceglie una 
delle due condizioni di funzionamcnto. 1! 
segnale d'uscila Q di FFl fa scattare il triac 
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Tril. tramite il Iransistore T2: il Iriac accende 
e spegne il saldatore. Quando T2 conduce, il 
LED D4 si accende, cosicche il lampeggiare di 
questo diodo da una misura della potenza 
applicata al saldatore: un lampeggiainento 
veloce indica una potenza media elevata, 
mentre una cadenza lenta indica una potenza 
media bassa. 

Costruzione 

Quando viene usato il circuito slampato 84112, 
la costruzione divenla un gioco da ragazzi. I 
terminal) A...D sono stati disposli in modo che 
ad essi possano essere saldati due connettori a 
molla quadripolari: i quattro gruppi di fili di 
collegamento potranno essere opportunamenle 
iissati ad essi. II triac e del lipo ad isolamento 
completo. e cio vuol dire che nessuno dei suoi 
tenninali e collegato all'involucro. II circuito e 
adatto ad essere usato con saldatori a 220 V, da 

15...1500 watt. £ anche possibile controllare con 
questo circuito altri elementi riscaldanti 
resistivi, come riscaldalori ad immersione. Se 
pero il circuito fosse usato per controllare 
elementi riscaldanti combinati con un 
ventilatore, come gli asciugacapelli o le stufette 
ad aria calda, sara necessario collegare ai capi 
del triac una resistenza da 220 ohm in serie con 
un condensatore da 47 nF/400 V, 
Non e necessaria nessuna taratura: occorre 
solo regolare uno dei potenziometri per ottenere 
la potenza desiderata durante i periodi di riposo 
e I'altro per ottenere la potenza richiesta 
durante I'uso. Inevitabilmente, cid significa che 
occorre stabilire qualche compromesso tra i 
due requisiti; infatti da una parte, la potenza 
durante i periodi di riposo non deve troppo 
ridotta. affinche il saldatore non necessiti di un 
tempo eccessivo per portarsi alia temperatura 
di funzionamento dopo essere stato preso in 
mano per usarlo. D'altro canto, questa potenza 
non deve essere tanto elevata da permettere un 
surriscaldamento della punta durante i periodi 
di riposo. 
Come gid stabilito, I'interruttore SI pud essere 
montato come mostrato in Figura 1. 
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Figura 4. Schema elettrlco del 
circuito economizzalore. 

Figura 5. Circuito slampato 
deU'economizzalore. 

Elenco del componentl 

Resislenze: 
R1.R6 = 47 k 
R2 = 2k2 
R3 = 4k7 
R4,R8 = 22 k 
R5 = 10 k 
R7 = 220 Q 
P1,P2 = 500 k 

Potenziometri linear! 

Condensatori: 
C1 = 220 p/25 V 
C2 = 680 n 

Semiconduttori: 
DI = 1N4001 
D2,D3 = 1N4148 
D4 = LED 
T1,T2 = BC547B 
Tril = TAG 226 DO BTA 08-600 
IC1 = 4013 

Varle: 
SI = interrutlore bipolare, se 
necessario del tipo a pulsanle 
Trl = Iraslormatore di rele, 
secondario da 9 V/100 mA 
2 terminal! a molla quadripolari 
per montaggio su circuito 
slampato 
Circuito slampato 84112 



r 

4-24 
generatore 
di funzioni 
elektor aprile 1985 

% 

SESuT"0; 

a 
Elf* 

f: 

generatore di funzioni 

apparecchio 
per misurare 
le forme d'onda 

Un generatore di funzioni e senza dubbio uno strumenfo essenziale del laboratorio di 
qualunque dilettante "serio". E indispensabile quando e necessario avere a 
disposizione onde sinusoidal!, triangolari o rettangolari. Nel numero di giugno 1979 di 
Elektor abbiamo presentato il progetto di un generatore di funzioni che, da quel 
momento, ha conservato una solida base di popolarita. II nuovo progetto che vi 
presentiamo in questo articolo impiega il medesimo circuito integrate generatore di 
funzioni del suo predecessore: l'XR2206 della Exar. Abbiamo naturalmente tenuto nel 
debito conto i progress! fatti in questi ultimi anni, cosicche il nuovo generatore e 
molto migliore del vecchio, essendo piu sofisticato e piu capace in molti suoi aspetti. 

Caratterisliche lecniche 

" Banda dl frequenza: 1 Hz...110 kHz, divisa in cinque 
decadi. 
* Controllo mediante lensione estema: 0,1...10 V 
sull'ingresso VCO danno una banda di Irequenza di 
1,..100; I'impedenza d'ingresso e 1 MQ 
♦ Forme d'onda: sinusoidale, Iriangolare, retlangolare 
• Dislorelone armonica dell'onda sinusoidale: 0,5 % 
* Usclla DC OUT: tutte le forme d'onda, ampiezza 100 
mV...10 Vp-p, livello c.c. regolabile da —5 a +5 V, 
impedenza d'uscila 50 0, proletta conlro il 
cortocirouilo. 
• Uscila AC OUT: tutte le forme d'onda, ampiezza 10 
mV...1 Vp-p, banda dl frequenza 0,1 Hz,..110 kHz (—3 
dB), Impedenza d'uscila 600 n, protezione conlro II 
cortocircuilo. 
* Usclla SYNC: onda retlangolare, ampiezza 500mVp-p 
assenza di componente c.c., Impedenza d'uscila 1 
kfl, proletta oontro il cortocircuilo, impedenza di 
esdusione >10 kO, 

Per quanto il "Semplice generatore di funzioni" 
descritto nel numero di giugno 1979 fosse (e sia 
tuttora) un progetto molto popolare, e ormai 
giunto il momento di sostituirlo. Nel corso degli 
anni molte cose sono cambiate e la tecnologia, 
in particolare, ha fatto grandi passi in avanti. 
Si impone pertanto di progettare un nuovo 
generatore di funzioni. Inoltre, non sara 
certamente sfuggito ai nostri affezionati lettori 
che Elektor ha in corso di pubblicazione una 
serie di strumenti di misura. In realta non si 
tratta proprio di una serie. ma poiche sui nostri 
fascicoli di programmazione avevamo un bel 
po' di strumenti da laboratorio. li abbiamo 
infilati in un'unica casella, in modo da formare 
una "famiglia". Tutto ha avuto inizio con il 

generatore di impulsi e con il capacimetro, ed 
ora aggiungiamo il generatore di funzioni ed il 
mese venture sara la volta di un 
frequenzimetro digitale. Per quanto riguarda il 
seguito. non ci resta che aspettare e vedere. Ci 
si potebbe attendere che un nuovo generatore di 
funzioni sia costruito secondo un concetto 
eompletamente originale e con i piit recenli 
circuits integrati. did 6 quanto pensavamo 
anche noi ma, dopo aver cercato a lungo un 
componente che potesse sostituire rXR2206. 
abbiamo deciso di rimanere fedeli a questo 
vecchio circuito integrato, per un certo numero 
di motivi. Prima di tutto. il generatore di 
funzioni deve avere uno schema abbastanza 
semplice. II circuito non deve diventare troppo 
diSpendioso e non deve contenere "strani" 
circuiti integrati che non possono essere 
acquistati non faeilita. Un circuito 
eompletamente a componenti discreti e 
sembrato troppo complicato per poter garantire 
che tutti i montaggi funzionassero 
correttamente. 
Una soluzione digitale (con le forme d'onda 
memorizzate in una EPROM seguita da un 
convertitore digitale/analogico) sarebbe 
veramente "alia moda", ma richiederebbe 
componenti troppo costosi e difficilmente 
reperibili. Le conclusioni da trarre sono le 
seguenti: per quanto anziano di dieci anni, 
rXR2206 sembra ancora il migliore circuito 
integrato da usare come componente base di un 
nuovo generatore di funzioni. 
La decisione di usare rXR2206 in un nuovo 
generatore di funzioni non significa pero 



rimettere a nuovo un vecchio progetto. 
Abbiamo ulilizzato un certo numero di soluzioni 
intelligenti (come siamo modesti, vero?) per 
venire a capo dei noli (e vituperevoli) 
inconvenienti di cui e afflitto il 2206. Le 
soluzioni scelte sono descritte in un allro 
articolo di questo stesso numero, intilolato: 
'■L'XR2206 in un generatore di funzioni". 

Cosa si puo fare? 

La meta da raggiungere era chiara: mettere a 
punto un piccolo ma efficiente generatore di 
funzioni. Nessuno vuole uno scatolone. ricoperto 
di pulsanli e manopole, se puo avere uno 
strumenlo base di buona qualita. die non sia 
completamente surclassato dagli apparecchi 
pronti (piuttosto costosi) disponibili in 
commercio. Come dimostrano le caratteristiche 
tecniche elencate in tabella. pensiamo di aver 
risolto il problema con successo ed anche il 
pannello frontale (Figura 5) e piuttosto 
attraente. Sono disponibili le forme d'onda 
classiche: sinusoidali. triangolari e 
rettangolari. Considerazioni di prezzo ci hanno 
sconsigliato di inserire la predisposizione e la 
visualizzazione digitale della frequenza. La 
regolazione della frequenza e compito di 
un'unica manopola che, una volta tarata, 
permette di ottenere una sufficiente precisione. 
E sempre possibile collegare un frequenzimetro 
al generatore. per vedere esattamante quale sia 
la frequenza scelta. Per I'impiego normale, 6 
importante disporre di un ampio campo di 
variazione della lensione d'uscila, con posizione 
regolabile della linea di zero. L'uscita 
accoppiata in c.c. DC OUT ha un'ampiezza 
massima di 10 V picco-picco, con un'impedenza 
d'uscita di 50 n. La componente continua puo 
essere variata tra —5 V e -f5 V. cosa molto utile 
quando e neeessaria un'onda rettangolare a 
livello TTL o CMOS. Un'uscita separata per 
utilizzazioni audio (AC OUT) e munita di un 
condensatore in serie. II livello di questo 
segnale pud essere variato da 10 mV ad 1 V 
(sempre picco-picco) e I'impedenza d'uscita e 
600 a. 
II segnale viene mantenuto alia massima 
pulizia possibile in corrispondenza alle 
frequenze piu elevate, impiegando un 
amplificatore d'uscita a larga banda accoppiato 
in c.c. Per essere del tutto onesti. dobbiamo 
ammettere che la forma d'onda sinusoidale non 
e completamente esente da distorsioni, ma 
questo e un male condiviso dalla maggior parte 
dei generatori di funzioni. Le misure di 
distorsione sugli apparecchi Hi-Fi dovrebbero 
essere effettuate utilizzando un generatore di 
onde realmente sinusoidali (come un oscillatore 
a ponte di Wien). Abbiamo nondimeno fatto del 
nostro meglio per rendere I'onda sinusoidale 
piii pura possibile. II risultato del nostro lavoro 
6 mostrato in Figura 1. La traccia superiore 
mostra I'onda ottenuta con il generatore di 
funzioni di Elektor, mentre la traccia inferiore 
mostra Tequivalente ottenuta da un generatore 
commerciale, anch'esso basato sul 2206. 
Chiaramente, la "nostra" forma d'onda e 
migliore, con meno dello 0,5% di distorsione 
armonica. Un altro importante parUeolare e 
I'ingresso VCO, che viene usato per fornire un 
controllo lineare della frequenza in un campo 
da 1 a 100. basato su una tensione c.c. di 0.1...10 
V. 
II circuito funzionera in modo ottimale soltanto 
se le piste di rame sul circuito stampato ed i 
eablaggi in generale sono piu corti possibile. 
Per questo motivo, la basetta da noi progettata 
e a doppia faccia incisa. Questo accorgimento 

non solo migliora la qualita della forma d'onda, 
ma facilita nel contempo la costruzione. 

Schema elettrieo 

Inizieremo con la parte piu semplice del 
circuito; I'alimentatore. Questo e costruito 
secondo la configurazione classica, con il 
trasformalore di rete a presa centrale, un 
rettificatore a ponte ed una coppia di regolatori 
di tensione (IC4 ed ICS), che forniscono due 
tensioni simmetriche di ± 15 V. Lo scopo del 
LED D9 6 di indicare che il generatore e 
acceso. La massima tensione di alimentazione 
airXR2206 e di soli 26 V, percio le tensioni di ±8 
V sono applicate ai piedini 4 e 12 di IC1 tramile 
i diodi zener D7 e D8. In questo circuito 
integrato e contenuto un regolatore di tensione 
che fornisce un livello molto stabile di 3 V c.c. 
(relative alia linea di alimentazione negativa). 
Questa tensione. che e disponibile al piedino 10 
del circuito integrato, viene disaccoppiata dal 
condensatore Cl e viene usata in questo circuito 
come riferimento per la regolazione della 
frequenza mediante P2. La tensione di 
riferimento viene bufferizzata da IC2, allo 
scopo di ridurre il carico applicato allo 
stabilizzatore. La medesima tensione di 
riferimento e presente anche sul piedino 7 di 
IC1. La frequenza generata dal 2206 e 
direttamente proporzionale alia corrente che 
passa per questo piedino. che e a sua volta 
determinala dalla tensione presente a I cursore 
del potenziometro P2. Quando la tensione in 
questo punto e alta, per esempio 3 V, la 
corrente sara molto bassa e la frequenza sara 
minima (fmin). La frequenza sara massima 
(fmax) quando la tensione al cursore del 
potenziometro sara bassa (cioe quando il 
cursore 6 spostato completamente verso il lato 
della tensione di alimentazione). Osservare che 
tutte le tensioni qui indicate sono misurate in 
relazione alia linea di alimentazione negativa. I 
limiti inferiore e superiore della scala delle 
frequenze possono essere modificati mediante i 
potenziometri semifissi PI e P3. 
L'ingresso FSK (piedino 9) del circuito 
integrato viene usato per commutare la 
regolazione della frequenza dal piedino 7 al 
piedino 8 del 2206. Quando S2 e commutato in 
posizione EXT, il potenziometro P2 non ha piii 
effetto: infatti, ora e la corrente in uscita dal 
piedino 8 che determina la frequenza. Questa 
corrente dipende dalla tensione di controllo 
presente ai capi della resistenza R9, che a sua 
volta proviene dall'ingresso VCO, tramite ICS. 
II 3140 inverte la tensione del VCO in modo che, 
quando essa aumenta, possa aumentare anche 
la frequenza. Contemporaneamente, ICS serve 
a garantire che il campo di variazione della 
tensione del VCO corrisponda a quello entro il 
quale IC1 d in grado di reagire. Per ottenere 
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Figura 1. Le onde sinusoidali 
prodolte dal generatore di 
tunzioni di Elektor (traccia 
superiore) e da un equlvalente 
acquistalo dal commercio 
(traccia inferiore). 
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Figura 2. Lo schema del 
generatore di (unzloni 6 
composlo da Ire sezionl base: 
il generatore basato su IC1, 
rampllficatore d'usclta 
accopplalo in c.c. (T4...T8) e 
I'alimentalore simmetrico (IC4 
ed ICS). 

questo risultato, I'ingresso non invertente di IC3 
e coilegato alia tensione di riferimento di 3 V, 
tramite il partitore di tensione R6/R7. Se non 
fosse necessario I'ingresso VCO, questa intera 
sezione potrebbe essere omessa (essa 
comprende IC3. R5...R9 ed S2). I collegamenti 
al polo comune di S2 dovranno in questo caso 
essere trasferiti a massa. La banda di 
frequenza del generatore viene decisa dai 
condensatori C3...C8, e viene commutata 
mediante SI. Per la frequenza piii bassa sono 
usati due condensatori elettrolitici in serie, ehe 
fomiano insienie un condensatore bipolare da 
11 mF. Una procedura piuttosto complessa, 
basata sul commutatore tripolare S3, viene 
usata per scegliere le diverse forme d'onda. 
Quando S3 e in posizione "a", viene prodotta 
un'onda sinusoidale. La sezione A del 
commutatore inserisce elettronicamente i! 
potenziometro semifisso P4 tra i piedini 13 e 14 
(regolazione della forma d'onda). tramite il 
VMOSFET Tl. La sezione B corlocircuita 
I'uscita di T2, collegandola a —8 V, cosicche 
I'onda rettangolare non potra dislorcere quella 
sinusoidale. La sezione C applica 
all'amplificatore d'uscita il segnale proveniente 
da ICI, dopo che questo e stato bufferizzato da 
T3. 
Nella posizione "b" viene scelta la forma 
d'onda triangolare. La sezione A ora esclude la 
formazione dell'onda sinusoidale, tramite il 
BS170; la sezione B disattiva anche in questo 
caso I'onda rettangolare ed e ancora la sezione 
C che invia il segnale all'amplificatore d'uscita. 
Una piccola diversila che e possibile nolare in 
questa posizione e che il segnale proveniente da 
ICI (piedino 2) viaggia attraverso un partitore 
di tensione successive a T3, Questo e necessario 
per mantenere uguali le ampiezze delle onde 

sinusoidali e triangolari all'uscita, perche 
I'onda triangolare erogata dairXR2206 ha 
un'ampiezza molto maggiore della sinusoidale. 
L'onda rettangolare viene selezionata quando 
S3 e in posizione "c". Anche in questo caso Tl 
viene mantenuto "interdetto" mediante la 
sezione A. La sezione B permette il passaggio 
dell'onda rettangolare, amplificata da T2, verso 
Tamplificatore d'uscita attraverso la sezione C. 
L'onda rettangolare 6 sempre disponibile alia 
SYNC OUTPUT di ICI (piedino 11). La sua 
ampiezza e di soli 0,5 Vp-p, ma si tratta di 
un'onda pura. Tutte le component! c.c. vengono 
bloccate dal condensatore CIO. La simmetria 
della forma d'onda puo essere modificata 
mediante il potenziometro semifisso P7, 
coilegato tra i piedini 15 e 16. L'ampiezza del 
segnale emesso dal piedino 2 viene regolata con 
il potenziometro semifisso P6, e la sua 
componente c.c. viene modificata mediante il 
potenziometro semifisso P5. L'ingresso AM del 
2206 (piedino 1) viene fissato a +4 V c.c. 
mediante il partitore di tensione R3/R4. 
L'amplificatore d'uscita e completamente a 
componenti discreti, ed e composto da un 
ampllficatore differenziale (T4 e T5), da uno 
stadio pilota (T6) e da due transistori di 
polenza (T7 e T8). 11 guadagno di questa intera 
sezione viene determinato dal rapporto 
R30: R29, che permette una regolazione pari ad 
un po" meno di tre volte. Un condensatore da 15 
pF (C12) e stato inserito per garantire la 
stabilita della frequenza senza influenzare 
troppo la velocity di risposta dell'amplificatore. 
La corrente di riposo dello stadio d'uscita viene 
determinata dai diodi Dl e D2. La corrente 
d'uscita viene limitata dalla resistenza R35, che 
determina anche I'impedenza dell'uscita DC 
OUT. La componente continua puo essere 
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Elenco del componenll 

Resislenze: 
R1, R25 = 100Q 
R2 = 1 M 
R3, R4, R12, R13, R15, 

R17 = 10 k 
R5, R6, R7. R8 = 1 M. 1% 
a strata metalllco 

R9 = 2k7 
RIO = 8k2 
R11 = 10M 
R14, R16. R19, R22, R23. 
R27, R32 = 1 k 

R18 = 1k2 
R20, R29 = 1k5 

R21 = 390 Q 
R24, R37 = 680 Q 
R26 = 12 k 
R28, R30 = 3k3 
R31 = 47 Q 
R33, R34 = 10 Q 
R35 = 47 Q/1 W 
R36 = 5k6 
PI = 250 k trimmer 

(lipo verticale) 
P2 = 470 S polenziometro a filo 

(con alberino lungo) 
P3 = 100 Q trimmer 
(tipo verticale) 

P4 = 500 Q trimmer 
(lipo verticale) 

P5 = 10 k trimmer 
(lipo verticale) 

P6 = 50 k trimmer 
(tipo verticale) 

P7 = 25 k trimmer 
(lipo verticale) 

P8 = 10 k potenziomelro logarilmico 
(con alberino lungo) 

P9 = 10 k potenziomelro lineare 
(con alberino lungo) 

Condensalori: 
01 = 1 p/16 V 
02, 010, 015, 
016 = 10 p/16 V 

03, 04, 021 = 22 M/25 V 
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Figura 3. II cltcullo slampalo 
per II generatore di lunzioni 4 a 
doppia laccia Inclsa, 
permettendo coal dl rldurre al 
mlnimo II cablagglo e 
mantenere cortl I collegamenti 
sulla scheda. 
Enlrambe le lacce di quesla 
scheda sono rlprodotte sulle 
pagine del circuitl slampatl, al 
cenlro di questa rivlsla. 

05 = 1p (MKT) 
06 = 100 n (MKT) 
07 = 10 n (MKT) 
08 = 1 n (MKT) 
09 = 150 p 
011 = 470 p 
012 = 15 p 
013, 014 = 470 p/25 V 
017, 018 = 100 p/25 V 
019, 022 = 220 p/40 V 
020 = 100 n (MKT) 

Semicondultori: 
01, 02 = 1N4148 
03. .06 = 1N4001 
07. 08 = 6V8/1 W zener 
09 = LED rosso 
T1 = BS170 
T2 = BSX20, 2N2369 
T3.. .T5 = BC547B 
T6 = BC557B 
T7 = BD139 
T8 = BD140 
101 = XR2206 
102 = LF356N 
103 = CA3140E 
104 = 7815 
105 = 7915 

Commulatori: 
31 = commulalore rolativo 2 
vie 6 posizioni 
32 = interrultore a levetla 
unipolare miniatura 
S3 = commutatore rotativo 4 
vie, 3 posizioni 
34 = interrultore bipolare di 
rele 

Varie: 
F1 = lusibile da 100 mA 
Trl Irasformatore di rete 2x18 
V/250 mA 
3 prese BNC (attacco a vile) 
1 presa di alimentazione c.c. 
per ingresso VCO 

Dissipatore lermico per IC4 ed 
105 
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Flgura 4. Quest! sono I segnali 
d'uscila che II generatore di 
lunzionl pub lornlre; onde 
sinusoidal!, Iriangolarl e 
rettangolarl (orlzzontale 200 /is 
per divlslone, vertlcale 1 
V/div). 

Flgura 5. Queslo pannello 
Irontale permette dl dare al 
progetto una (Inltura altraenle. 
Prima dl attaccare I'adeslvo al 
pannello dl allumlnio della 
Verobo*. dovranno essere 
prallcatl tutti i tori. 

regolata con il potenziometro P9. II "volume" 
d'uscila viene controllato mediantc P8. Un 
condensatore eletlrolitico bipolare, formate da 
CIS e C14. viene usato per la soppressione della 
c.c. La tensione d'uscila viene abbassata 
medante il partitore di tensione R36/R37, i cui 
valori vengono scelti per dare un'impedenza di 
600 n. 

Precauzioni costruttive 

Qualunque apparecchiatura di prova, 
specialmente se autocostruita, deve essere 
attendibile, Questo e possibile soltanto se essa e 
costruita e tarata con la massima attenzione, 
percio leggete il resto di questo arlicolo prima 
di inserire la spina del saldatore. 
II circuito stampato progettato per questo 
strumento e a doppia faccia incisa, ma non ha i 
fori metallizzati. Per questo motivo. alcuni 
componenti dovranno essere saldati su 
entrambi i lati del circuito stampato; in questi 
casi, e prevista una piazzola di rame su 
ambedue le facce. I componenti in questione 
sono elencati qui solto e suggeriamo di montarli 
per primi. 
* Uno dei terminali, rispettivamente di PI e P7. 
* Uno dei terminali di R2, R3, R4, R6, R7. R12, 
R15. R17, R20, R22, R24, R25, R28. R29. R37 e 
C20. 
* II lato negative di Cl. C2. CIS e C19. 
* II lato positive di C17 e C21. 
* I collettori di T3 e T5. 
* L'emettitore di T2. 
* Entrambi i terminali di C16. C18 e D8. 
* Due piedini ciascuno di P5, P9 ed IC4. 
* Un collegamento di ICS, S2 e dell uscita DC 
OUT. 
* Ci sono infine due coppie di connessioni che 
attraversano la scheda, vicino ad IC2 ed IC3. Si 
tratta di quattro fili inseriti negli opportuni fori 

e saldati su entrambi i lati. 
I punti di connessione per i potenziometri (P2, 
P8 e P9), le prese, il trasformatore ed i! 
commutatore S2 possono essere collegati 
tramite spinotti a saldare. Quelli per P2, P8. P9 
ed il trasformatore sono inseriti sul lato 
rovescio del circuito stampato, gli allri sul lato 
componenti. Accertalevi che il "collarino" degli 
spinotti non sia troppo largo, altrimenti 
potrebbe causare cortocircuiti sulla scheda. I 
condensatori MKT vanno montati leggermente 
sollevati sulla scheda, sempre per evitare 
cortocircuiti. Anche i potenziometri devono 
essere montati con precauzione. in modo da non 
interferire con altri componenti. 
I regolatori di tensione (IC4 ed ICS) sono 
montati sul rovescio del circuito stampato. con 
la base metallizzata rivolta verso P2. Ciascuno 
di questi due circuiti integrati deve essere 
munito di un dissipatore termico. oppure 
montato su una lastra di alluminio con 
dimension! di circa 60 x 10 mm (spessore 1,5 
mm). ed e questa la soluzione che abbiamo 
scelto. In entrambi i casi, gli integrati devono 
essere isolati elettricamente dal dissipatore (o 
dai dissipatori). Esistono parecchi dpi di 
commutatori rotativi che potranno essere usali 
per questo progetto. £ consigliabile usare 
commutatori provvisti di un finecorsa 
regolabile, che permetta di predisporre il 
numero di posizioni necessario. 
Come per gli altri nostri progetli di strumenti, 
il circuito stampato e dimensionato in modo da 
essere agevolmente alloggiato in una scatola 
Verobox (numero 075-0141 ID, dimensioni 205 x 
140 x 75 mm). 
Gli angoli della scheda devono essere 
leggermente smussati, in modo che possano 
inserirsi a perfezione nelle cave previste a 
questo scopo nella scatola. II progetto ha 
un'apparenza esteriore molto gradevole, grazie 
al pannello frontale autoadesivo, che dovrebbe 
essere applicato al mobiletto. In precedenza 
dovranno essere pradcad gli opportuni fori. II 
LED di alimentazione ("power") e la presa per 
il VCO sono applicati sulla parte posteriore del 
pannello frontale, usando un adesivo a due 
componenti (epossidico). Le foto illustrano con 
chiarezza come montare assieme tutti gli 
accessori, II fatto che tutta la parte elettronica 
sia montata su unieo circuito stampato facilita 
molto le cose. 

Taratura 

Dopo che il circuito sara stato inserito nel 
mobiletto, non tutti i potenziometri semifissi 
saranno accessibili, percio sara piu comodo 
tararlo prima. Fare un collegamento 
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provvisorio al trasformatore di alimentazione e. 
prima di accendere, regolare i potenziometri 
semifissi nel seguente modo: mot a re P8 al 
fondoscala destro (massima ampiezza) e gli 
altri potenziometri e trimmer al centro; 
chiudere S2, posizionare S3 in onda rettangolare 
(c) ed Si nella portata di 1...11 kHz (d). 
Potra ora essere collegata 1'alimentazione. 
Collegare un multimetro (predisposto per la 
portata c.c di maggiore sensibilita) all'uscita 
DC OUT e regolare P9 in modo da leggere 0 V 
sullo stmmento. Misurare con un oseilloscopio e 
prendere nota del valore della tensione picco- 
picco dell'onda rettangolare a questa uscita. 
Scegliere poi I'onda triangolare (con .S3 in 
posizione "b") e misurare nuovamente la 
tensione picco-picco. Regolare questo valore 
con P6 fino ad ottenere il medesimo livello 
dell'onda rettangolare. Regolare 
contemporaneamente a zero volt, con P5. la 
tensione c.c. all'uscita (controllare con un 
multimetro). Ripetere alcune volte queste 
regolazioni di P5 e di P6, fino ad ottenere un 
valore corretto dell'ampiezza e della tensione 
c.c. 
Scegliere ora I'onda sinusoidale, mediante S3 
(posizione "a") e regolare poi i potenziometri 
semifissi P4 e P7 in modo da minimizzare la 
distorsione, Potra essere usato un 
distorsiometro per questo scopo, ma sara anche 
possibile effettuare la regolazione "ad occhio". 
Regolare P4 e P7 e vedere qual e il loro effetto 
sullo schermo deH'oscilloscopio. 
La taratura finale comprende la 
determinazione delle divisioni della scala. II 
pannello frontale dovra essere applicato sul 
circuito stampalo, facendo attenzione a non 
provoeare cortocircuiti, e dovrebbe essere 
un'adatta manopola da montare suU'alberinp di 
P2, in modo da poter esplorare I'intero settore 
della scala. Ruotare P2 in modo che punti 
esattamente verso il punto "1" della scala e poi 
regolare con precisione la frequenza ad 1 kHz, 
usando Pi: il valore di questa frequenza dovra 
essere misurato con un oseilloscopio oppure con 
un frequenzimetro digitale. Ruotare poi la 
manopola fino a portare I'indice in posizione 
"10" e regolare la frequenza a 10 kHz, con P3. 
Saranno cosi automaticamente tarate tutte le 
altre portate, entro i limiti permessi dalle 
tolleranze di C3,..C8. Se vengono usati 

condensatori con tolleranza del 5%. le portate 
saranno precise entro la medesima 
percentuale. Un'eccezione e costituita dal 
gruppo C3 piu C4. II valore della capacita 
risultante e gia maggiore del necessario del 
10% (in quanto il valore e di 11 invece che 10 
^F), ed inoltre gli elettrolitici hanno gia di per 
se slessi una tolleranza di —10/ +50%. 
Sperimentando con diversi esemplari di 
condensatori elettrolitici dovrebbe essere 
possibile migliorare la precisione di questa 
portata piu bassa. I perfezionisti potranno 
anche verificare la tolleranza degli altri 
condensatori (e un gioco da ragazzi, utilizzando 
il capacimetro di Elektor). Per PI e P3 
dovranno essere usati inoltre componenti al 
cermet, mentre R2, R9 ed R10 dovranno essere 
resistenze a strato metallico. Potra essere 
costruito un piccolo frequenzimetro, per leggere 
direttamente la frequenza d'uscita del 
generatore di funzioni. 
Tuttavia, nessuno di questi accessori e 
strettamente necessario. L'inlenzione originale 
era di costruire un semplice strumento di 
misura, ed e proprio cio che abbiamo, senza 
tutti gli extra. 

4-29 
generatore 
di funzioni 
elektor apnle 1985 

Figura 6. Asslemaggio del 
generatore di lunzlonl. II 
pannello Ironlale, II clrcullo 
stampalo ed il pannello 
poslerlore devono essere faltl 
semplicemente scivolare nelle 
guide del moblletlo (se viene 
usato II glusto modello 
Verobox). I commutatori, i 
potenziometri e le prese sono 
montatl sul pannello anterlore. 
II trasformatore, un portatusiblll 
e, posslbilmenle, una presa dl 
alimentazione, verranno 
montatl sul pannello posteriore. 
N.B.: 6 motto Importante 
isolare bene I'interruttore dl 
rele (megllo Isolare bene anche 
I collegamenll del 
Iraslormalore) In quanto eslste 
II perlcolo che vadano a 
loccare C19 o C22. 

Figura 7. Fotogralla del 
generatore dl lunzlonl 
complelamenle monlalo, 
eccettuato il coperchlo, che 
deve essere ancora applicato 
al mobllelto. II cavo dl rele 
atlraversa II circuito stampalo e 
da questo va all'lnterruttore dl 
rete sul pannello Ironlale. I due 
regolatori dl tensione (sul lalo 
rame del circuito stampalo) 
sono fissall su un dlsslpatore 
termlco autocostrulto. II 
potenziomelro a fllo per la 
regolazione della frequenza e 
situato al dl sotto del 
dlsslpatore termlco. 

* 

12-35 



4-30 
tnlerrullore 
a tempo .. 
etektor aprile 1985 

I consueti caricabatterie per element! al nichel-cadmio, di tipo economico, disponibili 
presso i dettaglianti di componenti elettronici, sono quasi sempre originari 
deU'Estremo Oriente, ma queslo fatto e di per se stesso di scarsa importanza. Pero 
essi presentano spesso I'inconveniente di non possedere un sistema di controllo del 
tempo di carica. Dovrete percib continuare a tenere d'occhio I'orologio, oppure usare 
una normale sveglia. Questa non e pero la soluzione, se desiderate effettuare la 
carica in vostra assenza. In questo caso, la migliore soluzione sara di costruire 
queslo economico interruttore a tempo: e talmente piccolo da poter essere inserilo 
neH'interno dell'astuccio della maggior parte dei caricabatteria. 

interruttore 

a tempo • • • 

... per 
caricabatterie 
al Ni Cd 

In Figura I e illustrato lo schema elettrico di un 
dil'fuso ed economico caricabatteria. In questo 
caso, le batterie al Ni Cd vengono caricate 
utilizzando la tensione di rete abbassata da un 
trasformatore e raddrizzata ad una semionda. 
Con questo dispositive possono essere caricati 
conlemporaneamente quattro elementi da 1,5 V 
ed una batteria da 9 V. Due dei quattro 
elementi da 1,5 V sono caricati in 
corrispondenza ai semiperiodi positivi e gli altri 
due con i semiperiodi negativi. Le resislenze da 
10 e 270 ohm limitano la corrente di carica ad 
un valore di sicurezza. I LED (diodi 

luminescenti) indicano che gli elementi o la 
batteria sono in corso di carica. Se uno di questi 
LED non si accende. vuol dire: (a) che la 
batteria o I'elemenlo non sono inseriti 
corretlamente nel loro supporto oppure. (b) che 
la batteria o I'elemento sono difettosi, e di 
conseguenza non si caricano oppure (c) che il 
LED non funziona. 
Lo schema elettrico dell'interruttore a tempo e 
illustrato in Figura 2. il circuito e composto 
essenzialmente dai circuiti integrati IC1 ed IC2 
e da un rele. Per evitare che il trasformatore 
debba erogare la corrente necessaria per 



azionare il rele, ollre a quella di carica, il rele 
non deve assorbire corrente durante la carica. 
La corrente di riposo necessaria per il 
funzionamento dell'interrultore a tempo e di 
soli 200 /iA! La tensione di alimentazione per il 
circuito viene ottenuia mediante rettificazione 
ad onda intera del la tensione fornita da I 
secondo dei tre avvolgimenti secondari 
disponibili sul trasformatore e livellando la 
tensione continua pulsante con il condensatore 
C3 (il trasformatore e. naturalmente, quello gia 
montato nel caricaballeria). 
La frequenza di clock del temporizzatore (36 
Hz) viene generata daU'oscillatore 
R1/R2/P1/CI. con la relativa parte di IC1. II 
circuito integrato IC1 contiene anche una 
catena di parlitori. della quale viene qui usata 
solo la derivazione : 1024 (disponibile al piedino 
15). La frequenza di clock divisa (36/1024 Hz) 
viene ulteriormente divisa in modo da avere a 
disposizione i tempi di carica di 1/2, 1, 2, 4, 8 e 
16 ore, a seconda della posizione del 
commutalore Si. 
Una volta trascorso il tempo predisposto. 
appare un livello logico alto a! terminale M di 
Si. II transistore Tl viene poi mandate in 

conduzione, ed il rele Rel viene eccilato. 11 
segnale a livello logico alto provoca anche 
i'arresto dell'oscillatore, attraverso D5, 
Quando il rele e inattivo, i suoi contatti 
collegano A a B (vedi anche la Figura 1). e la 
corrente di carica pud passare. Quando il rele e 
eccitato. il collegamenlo A-B viene interrotto e 
non puo passare la corrente di carica. 
Naturalmente. non sempre conviene infilare e 
sfilare la spina di rele del caricabatteria. pero 
dovrebbe essere possibile scavalcare il rele ed 
attivare nuovamente la corrente di carica. Per 
questo scopo. e stato previsto il pulsante di 
reset S2. 

Costruzionc 

Se i'interruttore a tempo viene montato sul 
circuito stampato illustrato in Figura 3, non 
dovrebbero sorgere particolari problemi. F 
necessario pero accertarsi di usare i! giusto 
tipo di rele. Al termine del montaggio del 
circuito stampato, dovra essere trovato uno 
spazio adalto ad accoglierlo, aU'interno del 
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Figura 1. Schema dl un llplco e 
popolare caricabatteria at Ni 
Cd, che permette di caricare 
simultaneamenle quatlro 
elemenll da 1,5 V (dl diverse 
dimension!) ed una batleria da 
9 V. L'interrullore a tempo e 
collegalo Ira i punli A e B. 

Figura 2. II circuito 
dell'inlerrutlore a tempo e 
essenzialmenle composlo da 
due divisori binari (IC1 ed IC2) 
e da un rele. II contain del rele 
sono collegatl al punli A e B di 
Figura 1. 

carica Da Iteria 
Ni CO 
(Ftgura 1) 
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Flgura 3. Piste dl rame e 
dlsposizlone del componenti 
sul circullo slampalo. 

Tabella 1. Olvisorl dlsponibill 
nel 4040. 

Piedino Divlsore 

1 21J = 4096 
15 211 = 2048 
14 2'° = 1024 
12 29 = 512 
13 28 = 256 

4 27 = 128 
2 26 = 64 
3 26 = 32 
5 ^ = 16 
6 23 = 8 
7 22 = 4 
9 2' = 2 

Tabella 2. Dlvlsori disponibili 
nel 4060. 

Piedino Dlvisore 

3 2" = 16384 
2 2,3 = 8192 
1 2'2 = 4096 

15 2'° = 1024 
13 29 = 512 
14 28 = 256 

6 27 = 128 
4 26 = 64 
5 25 = 32 
7 ^ = 16 

Elenco dei componenti 

Resistenze: 
R1 = 220 k 
R2 = 100 k 
R3 = 1 k 
R4 = 
PI = 

10 k 
100 k trimmer 

Condensalori: 
C1 = 82 n 
C2 = 10 p/16 V 
C3 = 100 p/16 V 

Semiconduttori: 
D1...D4 = 1N4001 
D5,D6 = 1N4148 
T1 = BC547B 
IC1 = 4060 
IC2 = 4040 

Varie: 
51 = commutatore rolativo 
miniatura, una via. 6 posizionl 
52 = Pulsante miniatura a 
molla, contatto dl lavoro 
Rel — re!6 miniatura per 
montaggio su c.s., un contatto 
di soambio, la lensione 
dipende dall'alimenlazione usala. 
Circuilo stampato 84107 

caricabatleria. 
Dovrebbe ess?re praticamente sempre possibile 
montare i commutatori Si ed S2 sul pannello 
frontale del caricabatleria. Accertatevi pero 
che i loro terminali siano accessibili, in modo 
da poter effettuare le saldature dopo 
I'installazione. I collegamenti tra questi 
commutatori ed il circuilo stampato dovranno 
essere eseguiti mediante trecciola isolata di 
sezione non troppo esigua. 
Alia fine dovra essere interrotta la linea di 
ritorno (massa) del caricabatteria, in modo da 
rendere disponibili i punti A e B: il punto in cui 
praticare questa interruzione dipende dalla 
posizione dell'interruttore a tempo: infatti, i 
collegamenti dovranno essere piu corti 
possibile. 
I caricabatteria diversi da quello illustrato 
richiederanno, naturalmente, considerazioni 
diverse. £ anche possibile munire I'interruttore 
orario del suo proprio trasformatore, con 
secondario di 6 Veff, ed alloggiare entrambi in 
un astuccio. per avere a disposizione un 
interruttore a tempo universale, Universale 
perche e possibile cambiare la frequenza 
modificando i valori dei componenti 
deU'oscillatore. E inoltre possibile cambiare i 
fattori di divisione usando differenti piedini di 
IC1 ed IC2 (vedi le Tabelle 1 e 2). 
Se. per esempio, sostituite SI con un 
commutatore rotative ad una via e 12 posizioni, 
e collegate le uscite Q3...Q8 e Q11...Q13 di IC1 
ad un commutatore rotative a 10 poli, potranno 
essere ottenuti tutti i rapporti di divisione 
possibili. Un numero ancor maggiore di 
possibilita sarebbe disponibile sostituendo 
I'oscillatore interne di IC1 eon un generatore dl 
clock esterno, che dovrebbe essere collegato al 
piedino 11. La frequenza di clock non dovrebbe 
comunque superare il valore di I'MHz. La 
taratura e assolutamente semplice. Portare SI 
in posizione "1/2" e verificare. con I'orologio da 
polso od altro opportune strumento se il rele 
viene altivato dopo mezz'ora. La precisione 
nelle altre posizioni di SI potra essere ritenuta 
garantita. Se necessario, sara possibile 
regolare PI, ripetendo poi la prova della 
mezz'ora. Nella maggior parte dei casi, sara 
sufficiente regolare PI al centre della sua 
corsa. 
Buona fortuna e scriveteci due righe se 
troverete un'altra applicazione di questo 
interruttore a tempo, che possa interessare 
altri lettori. 



controllo per slot-car 

Certe cose sembrano destinate a non perdere mai il loro fascino. Per esempio i 
trenini elettrici procurano sempre un grande divertimento a molle persone, vecchie e 
giovani. Non dello stesso genere, nondimeno ancora popolari, sono le autopiste per 
modellini, le piu comuni delle quali sono le cosiddette "slot car", cioe automobili a 
fessura, perche ricevono la corrente di alimentazione mediante un pattino che si 
impegna in una fessura che corre lungo I'asse della pista. Di queste piste modello ne 
esistono di molti tipi, da quella piu sofisticata alia piii semplice, alimentata a batteria. 
Tutti sappiamo quanto poco tempo impieghino queste batterie a scaricarsi ma, 
possedendo una "mentality elettronica", la soluzione e ovvia. 

L'inconveniente delle apparecchiature 
alimentate a batterie e che questi generatori di 
alimentazione hanno breve durata e costano 
molto. Spesso la mancanza di spazio impone 
I'uso delle batterie, ma in molti casi i motivi 
sono esclusivamente economici. Un esempio di 
questa situazione sono le mini-autopiste: le 
versioni alimentate a batteria sono meno 
costose da produrre (e percio anche da 
acquistare), rispetto ai modelli con 
alimentazione di rete. Dopo aver pagato la 
ventesima serie di pile della settimana, uno 
comincia ad avere qualche dubbio circa 
I'economia di questo tipo di alimentazione. 
Qualsiasi dilettante elettronico intuira 
immediatamente che la soluzione e un semplice 
ed economico alimentatore. E, visto che siamo 
in vena di cambiamenti, perche non andare fino 
in fondo e procedere contemporaneamente a 
migliorare anche le manopole di controllo? 

Alimentazione e controllo 
della velocita 

In quasi tutte le autopiste a fessura, il controllo 

della velocita viene effettuato mediante un 
potenziometro a filo contenuto nella manopola, 
il cui cursore e meccanicamente collegato al 
pulsante, Azionando il pulsante e possibile 
variare la velocita della vetturetta. Questa 
soluzione e tutt'altro che ideale, e pud risultare 
molto difficile regolare con precisione la 
velocita. II circuito mostrato in Figura 1 
migliora questa situazione. fornendo 
contemporaneamente I'alimentazione al gioco. 
L'alimentatore, ecceltuati il trasformatore di 
rete ed il fusibile. e montato con il resto del 
circuito sul circuito stampato illustrate in 
Figura 2. Anche il rettlflcatore a ponte potra 
essere montato fuori dalla basetta, oppure 
potra essere sostituito da quattro diodi 
raddrizzatori separati. Questa sezione di 
alimentazione e molto semplice, e fornisce sia 
la tensione di 10 V c.c. per I'alimentazione delle 
automobiline (4- +) che una tensione 
stabilizzata di 5 V necessaria per alimentare il 
circuito stesso, 
11 partitore di tensione Rl/Pl presenta una 
tensione aH'ingresso non invertente 
deU'amplificatore operazionale Al, che fornisce 
a sua volta un potenziale costante al piedino 1. 
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un economico 
alimentatore per 
autopiste modello, 
che permette 
di migliorare il 
realismo mediante 
un controllo 
di velocita 
ad impulsi. 
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Flgura 1. Oueslo disposlllvo dl 
allmentazlone e controllo della 
veloclW conalsle in due canall 
che hanno In comune 
rallmenlatore ed on oscillatore. 
I component! non dovranno 
necessariamenle esaere gll 
aleaal uaall da noi, II 
rettHlcalore a ponle polra non 
eeaere del lipo per montaggio 
su clrculto atampato, e potri 
peralno easere aoalilullo da 
quallro diodi separatl. I 
Darlington dl polenza (T2 e T4) 
poaaono anch'easl easere 
aoatitultl da Iranslalorl dl lipo 
diverao (per eaemplo dai 
TIP142), ma In queato caao II 
clrculto dovri easere 
leggermenle modlflcalo. 

La manopola per il controllo della velocita di 
una delle piste (P2) fa parte di un secondo 
partilore di tensione. La caduta di tensione ai 
capi di P2 determina la tensione differenziale 
applicata agli ingressi di A2, Questo 
amplificatore operazionale (il cui guadagno puo 
essere regolato mediante P3» amplifica il 
segnale differenziale e poi lo trasferisce al 
piedino 13 del comparatore A3. II segnale per 
I'ingresso non invertente di A3 viene fornito da 
A4. Questo quarto amplificatore operazionale 
funziona come oscillatore ed emette in 
continuity un segnale ad onda triangolare con 
frequenza di circa 160 Hz. L'ampiezza del 
segnale 6 circa 4 V. II segnale d'uscita del 
comparatore e un'onda rettangolare, la cui 
frequenza e ancora 160 Hz. La durata degli 
impulsi (in altre parole il rapporto 
impulso/pausa del segnale) dipende 
daH'ampiezza della tensione presente al piedino 
13 di A3. II segnale ad onda rettangolare viene 
applicato, tramite R4, al transistore di potenza 
T2. Questo transistore conduce per la durata di 
ciascun impulso e di conseguenza, la velocita 
deH'automobilina, che e alimentata dal punto 
A, dipende soltanto dal rapporto impulso/pausa 
del segnale proveniente da A3. L'uscita A e 
protetta contro i cortocircuiti mediante T1 ed 
R5. 

E unto questo vale per una delle automobiline. 
La seconda viene controllata esattamente nello 
stesso modo. dalla seconda meta del circuito. In 
questo caso, la manopola di controllo e 
rappresentata da P5 e gli amplificatori 
operazionali usati sono A5...A7. L'automobilina 
e collegata all'uscita B. L'oscillalore A4 serve 
ad ambedue le parti del circuito. 

Costruzione e messa a punto 

Durante il montaggio del circuito sulla basetta 
stampala (il cui disegno e illustrate in Figura 
2). non montare subito ne i transistori di 
potenza T2 e T4, e nemmeno IC1 ed IC2. Dopo 
che saranno slati montati tutti gli altri 
componenti. sara necessario collaudare le 
alimentazioni a 5 V ed a 10 V (+ +); soltanto se 
quesle tensioni saranno giuste, potranno essere 
montati i BD679 e gli LM324. Osservare che T2 
e T4 devono essere montati ciascuno su un 
dissipatore termico, formato per esempio da un 
pezzo di profilalo di alluminio ad "U". Un 
rapido esame dovra essere effettuato anche sui 
controlli di velocita. A meno che non siano 
nuovi di zecca. essi saranno probabilmente un 
po' sporchi ed impolverati, e percio non 
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potranno funzionare con la necessaria 
progressivita. 
I punli di contatto esterni sul circuilo stampato 
risultano evident! guardando la Figura 2. Se 11 
rellificatore a ponte viene montato sulla 
scheda, i due fili provenienti dal trasformatore 
di rete dovranno essere saldati alle due 
piazzole, mentre in caso diverse verra 
semplicemente applicata alia scheda la 
tensione gia rettificata. Le manopole di 
controllo dovranno essere collegate ai punti P2 
e P5. Le uscite che vanno alle rotaie di contatto 
nella fessura di ciascuna pista (e percid alle 
automobiline) sono rispettivamente i punti A e 
B. Poiche per queste connessioni passa una 
corrente di 4 A circa, procurate di usare un 
cavetto di opportuna sezione. II punto comune 
deH'alimentazione e C ed il relative cavetto 
dovra avere sezione uguale ai precedenti. 
Per la taratura sara necessario regolare i 
quattro potenziometri trimmer montati sul 
circuito stampato. Seguire questa procedura: 
Premere completamente il pulsante di P2. 
Ruotare PI finche la macchina non correra alia 
massima velocita desiderata. 
Premere il pulsante di P2 fino a quando il 
cursore si trova appena aU'inizio del suo 

percorso. 
Ruotare P3 finche la macchina non viaggia alia 
minima velocita richiesta. 
Ripetere la procedura sostituendo P5 a P2, P4 a 
PI e P6 a P3. 
Le tensioni massima e minima misurate alle 
uscite A e B dovranno alia fine essere uguali. 

Utilizzo pratico 

L'uso di questo apparecchio compensera presto 
la spesa con il risparmio di batterie, ma esso 
presenta anche altri vantaggi. La velocity delle 
macchine variera in maniera uniforme 
nell'intero campo, rendendo I'effetto molto phi 
realistico. £ anche possibile predisporre le 
velocita massima e minima in modo da evitare, 
per esempio. che le macchine volino fuori dalla 
pista mentre tentano di prendere una curva 
troppo veloce. La massima potenza applicata a 
ciascuna macchina puo essere diversa, allo 
scopo di compensare il fatto che una di esse sia 
meno veloce dell'altra per fattori costruttivi; in 
questo modo, non ci saranno vantaggi indebiti 
per uno dei concorrenti, magari il costruttore 
stesso (vergogna!). 
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Elenco dei component! 

Reslstenze: 
R1,R8,R10 = 47 k 
R2,R11 = 470 Q 
R3,R4,R12,R13 = 1 k 
R5,R14 = 0R27/5 W 
R6,R7,R9 = 100 k 
P1,P4 = 50 k trimmer 
P2,P5 = manopola di controllo 

per le automobiline da corsa 
P3,P6 = 250 k trimmer 

Condensatori: 
C1,C4 = 1 p/16 V 
C2,C5 = 10 n 
03 = 33 n 
06 = 1000 p/16 V 
07 . 09 = 100 n 

Semiconduttori: 
B1 = rettilicatore a ponte 80 V 5 A. 
per esempio B80C5000/3300 

D1,D2 = 1N4001 
T1.T3 = BC550B 
T2,T4 = BD 679 
101,102 = LM 324 
103 = 78L05 

Varie: 
F1 = fusibile 200 mA ritardalo 
SI = inlerrullore di rete 
blpolare 
Trl = trasformatore di rete 8 V, 
4 A 
2 dissipatori termici per 12 e 
14. versione T0126 

Figura 2, Duranle It monlagglo 
dei component) sul circuilo 
stampato, non scordare di 
saldare II pontlcello di filo Ira i 
due circultl Integrali. La 
scheda non 6 molto grande (95 
* 78 mm), cosicche I'lntero 
circuilo potri essere alloggialo 
in un piccolo astucclo. A 
proposllo, la scheda 6 
dlsponibile tramite II nostro 
servizio EPS (EPS n. 84130). 
Su questa scheda i possibile 
usare trimmer per monlagglo 
veilicale oppure orizzonlale. 
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Se in uno schema viene usato un circuito integrate speciale, viene ottenuta una 
significante riduzione del numero dei componenti necessari. Dopo lutto, in una 
"scatola nera" e'e un numero elevatissimo di semiconduttori, e talvolta si trovano 
persino nella configurazione esatta per una particolare applicazione. Questo e il caso 
dell'XR2206 usato nel generatore di lunzioni descritto in un altro articolo di questo 
stesso numero della nostra rivista. Questo non significa tuttavia che il progetto non 
richieda alcun impegno in assoluto: si tratta di qualcosa di piii che utilizzare 
pedissequamente uno schema applicativo trovato nel manuale dati del fabbricante. 

rXR2206 in un generatore 

di funzioni 

alcune 
osservazioni circa 
il circuito integrate 
ed il progetto 

Figura 1. Quesla loto moslra 
un'onda sinusoidale ottenuta 
da un XR2206, completa dei 
tiplcl plcchl. 

I generatori di funzioni basati sul quasi 
leggendario XR2206 hanno di solito alcuni 
inconvenienti che sono ben noti agli utenti di 
questo circuito integralo. Si tratta di picchi di 
disturbo in corrispondenza ai massimi ed ai 
minimi dell'onda sinusoidale e triangolare; 
inoltre, queste due forme d'onda tendono a 
diventare sempre piii simili tra loro ad una 
frequenza superiore a 100 kHz. ed inoltre 
I'ampiezza scende gradualmente, la scale delle 
frequenze non e corretla per le forme d'onda 
asimmetriche (onde a denti di sega e ad 
impulsi) ed il cosiddetto dente di sega e piii 
analogo ad un triangolo asimmetrico. A parte 
quesli particolari, il circuito integrato funziona 
bene... 
Uno degli scopi del nuovo generatore di funzioni 
e di eliminare questi svantaggi. Dobbiamo pero 
sapere, innanzitutto, a cosa sono dovuti gli 
"errori", prima di provare a risolverli. 

Una migliore forma d'onda 
La differenza tra un normale generalore di 

Figure 2, Ancora un'onda 
sinusoidale. sempre generata 
da un 2206, ma stavolta dal 
generatore di funzioni di 
Elektor. Le anse della 
sinusolde polrebbero In verlte 
essere piii dolcl, perb II 
migliore aspetto causerebbe un 
aumento della dislorslone. 

funzioni basato suirXR2206 ed il nuovo progetto 
di Elektor e mostrata dalla due foto delle 
Figure 1 e 2. Non sono necessari altri 
commenti. Gli schemi delle Figure 3 e 4 
mostrano da cosa deriva questa differenza nelle 
forme d'onda. II circuito tradizionale e 
illuslrato in Figura 3, mentre la Figura 4 
mostra gli elementi basilari del nuovo progetto. 
II cuore di entrambi gli schemi 6. 
naturalmente, lo stesso XR2206, i cui elementi 
intemi sono mostrati in Figura 5. Da cosa 
derivano quei picchi sulle onde sinusoidali e 
triangolari? Tutte le prove effettuate 
suggeriscono che la causa principale potra 
essere trovata nel circuito collegato ai piedini 
13 e 14 (correzione della forma d'onda). 
AU'interno del circuito integrato, questi due 
piedini sono collegati ad un amplificatore 
differenziale che trasforma I'onda triangolare 
in una sinusoidale. Anche un piccolissimo 
carico capacitivo applicato ai piedini 13 e 14 
provochera la comparsa di picchi nel segnale, e 
questa capacita potrebbe essere anche causata 
da un breve tratto di conduttore o dalle piste 
del circuito stampato. L'unica soluzione di 
questo problema e di mantenere piii corti 
possibile i collegamenti ai piedini 13 e 14, 
tenendo estremamente corle le piste di rame 
tra i piedini del circuito integrato. il 
commutatore ed il potenziometro semifisso, 
Questo e il motivo per cui il circuito di Figura 4 
utilizza un BS170 (V FET) per commutare 
molto vicino al piedino 14, Un'altra causa di 
picchi e il fatto che il 2206 e formato da un 
generalore di onde rettangolari e triangolari, 
seguito da un convertitore da triangolo a 
sinusoide. Anche i bordi verticali dell'onda 
rettangolare producono interferenze sulle altre 
forme d'onda. Se non e collegato qualcosa 
all'uscita sinusoidale (piedino 11, connesso al 
collettore di un transistore in commutazione 
contenuto nel circuito integrato) oppure, se 
questa e cortocircuitata, I'onda sinusoidale e 
perfettamente "pulita". Non appena viene 
collegata una resistenza tra il piedino 11 e la 
linea di alimentazione posiliva, i picchi 
ricompaiono. Una combinazione di onda 
rettangolare e onda sinusoidale (indistorta) 
nello stesso generatore e possibile soltanto se la 
tensione d'uscita dell'onda rettangolare al 
piedino 11 viene mantenuta molto bassa e se 
questa uscita non e caricata in modo eccessivo. 
In Figura 4. il piedino 11 deve solo pilotare il 
transistore T2. La corrente di base per il BSX20 
viene applicata tramite la resistenza R15. Se il 
transistore interno collegato al piedino 11 
conduce, elimina semplicemente la corrente di 
base di T2. La giunzione base-emettitore di T2 
evita che I'ampiezza d'uscita al piedino 11 
possa salire al di sopra del livello di 0,6 V. 



L'onda rettangolare al collettore di T2 presenta 
ancora un valore di picco pari a 16 V, che non e 
di molto giovamento al piedino 11. 
La soluzione di questo problema consiste nel 
cortocircuitare I'uscita di T2 quando viene 
scelta un'uscita ad onda triangolare o 
sinusoidale. In questo modo, l'onda rettangolare 
verra soppressa molto efficacemente quando 
non e necessaria. 

Regolazione ottimale dell'ampiezza 
Anche la regolazione dell'ampiezza. che 
avviene tramite I'ingresso AM (piedino 1) 
sembra avere un effetto sulla forma d'onda. 
Questa diafonia (per usare la parola piu 
appropriata) tra l'onda rettangolare e I'uscita 
delle onde triangolari e sinusoidal! (piedino 2) 
risultera diminuita se viene applicata 
aU'ingresso AM una tensione posiliva. Questo e 
il motivo per eui il piedino 1 in Figura 4 ha la 
tensione di +4 V. A —4 V la tensione d'uscita 
sarebbe stata proprio allo stesso livello. ma ci 
sarebbe stata una maggiore probabilita di 
distorsione. 
L'ampiezza della tensione d'uscita al piedino 2 
e influenzata dalla resislenza applicata al 
piedino 3 del circuito integrate. Per conservare 
la medesima tensione d'uscita quando si 
commuta tra sinusoide e triangolo, la 
resistenza collegata al piedino 3 deve avere un 
valore 2,7 volte maggiore per l'onda 
sinusoidale, rispetto a quella utilizzata per 
I'onda triangolare. Molti circuiti basati sul 2206 
commutano semplicemente la resistenza a 
questo piedino, ma la nostra esperienza ha 
dimostrato che questa non e una soluzione 
raccomandabile. I fili e le piste per il 
collegamento al commutatore rendono il 

1 Simmelria 
^\y 2 Amplezza 

3 Componeme conlmua 
4 Regolazione forma d'onda 
5. Banda di frequenza 
6 Selezione di frequenza K) ..26 V 
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circuito molto sensibile alia distorsione, ed il 
cambiamento della resistenza cambia anche il 
livello c.c. al piedino 2. Questo problema 
potebbe essere risolto duplicando P5 e P6, e poi 
commutando tra queste due diramazioni. Non 
abbiamo tuttavia seguito questa linea. 
L'ampiezza ed il livello c.c. sono fissati, per 
entrambe le forme d'onda, mediante P5 e P6 e 
la eorrezione di ampiezza necessaria viene 
effettuata all'uscita. mediante il partitore di 
tensione R23/R24. L'impedenza di questo 
partitore di tensione puo essere mantenuta 
bassa soltanto inserendo un inseguitore di 
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Figura 3. Questa 6 la 
configurazione normale dl un 
2206. I component! esleml 
sono pochisslml. ma I risullall 
ottenutl non sono molto buonl. 

Figura 4. II generalore di 
lunzlonl di Elektor implega 
anch'esso pochl component! 
eslerni. Qul i raffigurato senza 
I'ampllficatore d'uscita e 
I'alimenlatore. 



Figura 5. Questo schema a 
blocchl moslra le parti inleme 
deirXR2206. L'osclllatore 
contenulo nell'lnlegralo (VCO) 
fornisce onde rettangolari e 
Iriangolarl. La Irequenza puo 
essere regolata Iramite i piedini 
7 ed 8 (usali per delerminare la 
corrente di carlca e dl scarica 
del condensatore collegalo tra 
I pledlni 5 e 6). Un correltore 
sfnusoldale forma una 
sLiusolde a partlre dall'onda 
Iriangolare. L'amplezza (piedini 
1 e 3) pud essere modificala 
usando il mollipllcatore. I punti 
di regolazione 16/15 e 14/13 
sdno collegali al correltore 
sinusoldale. 

Figura 6. Se la Irequenza viene 
regolata medlanle un 
polenziometro che lunzlona 
come reslstenza varlabile, la 
curva della Irequenza rlspetto 
alia poslzlone del cutsore e 
ben lungi dall'essere lineare. In 
questo modo viene oltenuta 
una suddivlsione del quadranle 
abbaslanza difficile da 
Inlerprelare. 
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emettitore (T3) prima di esso. Con un partitore 
di lensione ad alta impedenza (per esempio. 
5k6/3k3) non sarebbe naturalmente necessario 
I'inseguitore di emettitore. ma introdurrebbe 
una maggiore distorsione e renderebbe il 
circuito piu sensibile ai disturbi. 

Regolazione della frequenza; 
lineare e stabile 

II circuito base di Figura 3 impiega una 
resistenza variabile (PI) per scegliere la 
frequenza desiderata. In questo modo, la 
frequenza viene scarsamente influenzata dalle 
variazioni della lensione di alimentazione, ma 
la suddivisione della scala non e molto 
utilizzabile. La relazione tra il valore resistivo 
(posizione del cursore) e la frequenza e 
mostrata in Figura 6. Una scala lineare della 
frequenza viene oltenuta se viene variata la 
tensione applicata al piedino 7 piuttosto che la 
resistenza. L'utilizzazione pratica di questa 
idea e illustrata in Figura 4. In questo caso, P2 
forma un partitore di tensione, per mezzo del 
quale la tensione d'uscita (lineare) prelevata 
dal cursore viene applicata ad RIO. Per evitare 
che la frequenza venga influenzata da 
variazioni della tensione di alimentazione. il 
polenziometro non e collegato 
aH'alimentazione, ma all'useita di un 
amplificatore operazionale a bassa deriva 
(IC2). Questo LF356 amplifica la tensione 
presente al piedino 10 del 2206; questo piedino 
eroga in realta una tensione di riferimento 
generata aU'interno del circuito integrato. 
L'impiego della tensione di riferimento per P2 
presenta due vantaggi: la frequenza rimane 
stabile e la tensione ai capi di P2 non puo 
diventare maggiore di quella al piedino 7 (che e 
anche collegato alia tensione di riferimento). 
L'amplificatore operazionale disaccoppia anche 
i potenziometri semifissi PI e P3. Con questo 

arrangiamento, la frequenza massima potra 
essere predisposla usando P3. senza influenzare 
la frequenza minima, gia regolata con Pi. La 
tensione del piedino 10 viene anche usata come 
riferimento per la regolazione esterna della 
frequenza, Iramite I'ingresso VCO. In questo 
modo viene oltenuta la massima stabilita della 
frequenza. 

Nessun compromesso 
11 punto successivo della lisla e la possibility 
del 2206 di generare fonne d'onda 
asimmetriche. Per ottenere questo risultalo 
dovranno essere commutate le costenti di 
tempo delle forme d'onda a denti di sega e degli 
impulsi. Questo scopo viene raggiunto 
collegando I'ingresso FSK (piedino 9) all'useita 
ad onda rettangolare (piedino 11), cosicche il 
condensatore collegalo tra i piedini 5 e 6 puo 
essere caricato dalla corrente che esce dal 
piedino 7 e scaricato dalla corrente del piedino 
8. Per un certo numero di molivi, questa perd 
non e una soluzione perfetta. La differenza tra i 
tempi di earica e di scarica non puo essere 
elevata lanto da evitare che la tensione a denti 
di sega non sembri altro che un'onda 
iriangolare asimmelrica. La scala di frequenza 
del polenziometro collegato al piedino 7 non e 
piu corretta. in quanto viene regolata soltanto 
meta circa del periodo: il resto dipende dalla 
resistenza o dalla corrente al piedino 8. 11 
controllo esterno della frequenza (tramite 
I'ingresso VCO) deve avere un interruttore 
extra. Intine, I'onda rettangolare che 
attraversa il circuito stampato e gli interruttori 
e va dal piedino 11 al piedino 12 corrompe tutte 
le altre forme d'onda. La nostra risposta a 
quest! quesiti e semplice: e meglio non avere 
affatto segnali asimmetrici che accontentarsi di 
segnali di cattiva qualita. Anche per quanto 
riguarda la stabilita delle forme d'onda e 
1'ampiezza alle frequenze maggiori di 100 kHz. 
esiste una sola soluzione accettabile: la banda 
di frequenza non deve superare i 100 kHz. 
L'alimentazione usata e perfettamente 
simmetriea, e cio permette di fare a meno dei 
condensatori di disaccoppiamento, e la forma 
dell'onda rettangolare e buona anche alle 
frequenze piu basse. 
Tutte quesle "migliorie" al 2206 sono possibili 
esclusivamente quando viene usato un circuito 
stampato a doppia faccia incisa. Questo e il solo 
modo di mantenere piit corte possibile le piste 
critiche e/o sufficientemente distanziale tra 
loro. In questo modo e anche possibile 
accorciare e semplificare il cablaggio tra la 
scheda ed i commutatori, le prese ed i 
potenziometri. Questo tipo di circuito stampato, 
che necessita di molta attenzione allo stadio di 
progetto per trovare la migliore topografia dei 
collegamenli, non solo semplifica i cablaggi, 
ma e anche una componente essenziale del 
circuito. 

Conclusione 

Anche quando lo schema e basato su un circuito 
integrato speciale, che contiene quasi tutti gli 
elementi necessari, per finalizzare il progetto e 
necessario molto lavoro. Nessuna parte del 
circuito dovra essere trascurata. Abbiamo 
progettato accuratamente il generatore di 
funzioni. allo scopo di permettere airXR2206 di 
svolgere la sua funzione nel miglior modo 
possibile. £ anche importante il fatto che non 
abbiamo spinto questo integrato fino ai limiti 
delle sue prestazioni, perche cio avrebbe 
significato la necessita di cedere a molti 
compromessL 



II risparmio di energia e all'ordine del giorno: non solo permette di risparmiare 
denaro, ma prolunga la durata delle risorse natural!. Le autorita local! e le aziende 
regional! del gas e dell'elettricita continuano da anni a dare consigli gratis a tutti, sui 
vari metodi di risparmio energetico, per cui ci siamo convinti di dover contribuire 
anche noi a questi sforzi ed il risultato e concretizzato in queste pagine. II misuratore 
in questione consente di controllare, stando comodamente seduti in poltrona, il 
consumo di gas del sistema di riscaldamento, e quanto riescono ad incidere su di 
esso i vostri interventi di risparmio. Questo articolo e stato scritto facendo riferimento 
alia situazione in Gran Bretagna, ma ognuno sara in grado di adattarlo alia propria 
situazione locale, avvalendosi delle tabelle di conversione delle unita di misura ed 
adattando le formule al potere calorifico dei diversi tipi di gas erogato dalle reti locali. 
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II circuito e stato stucliato in modo da essere 
applicato a sistemi che siano muniti dei 
normali controlli, quelli cioe che indicano se la 
caldaia e accesa o spenta. Quando la caldaia e 
accesa, il consumo di gas e costanle e pud 
essere lello sul contatore, E quindi molto facile, 
misurando il tempo complessivo in cui la 
caldaia rimane accesa, calcolare quanti metri 
cubi di gas sono stali bruciali in quel periodo. 
Poiche il prezzo per metro cubo e noto (basta 
consultare la bolletta del gas) e possibile 
visualizzare i costi del riscaldamento invece del 
numero dei metri cubi consumati. e questo 
metodo presenta indubbi vantaggi psicologici. 
II tempo cumulalivo di aeeensione, del quale 
abbiamo parlato prima, viene misurato 
applicando, quando la caldaia e accesa. una 
serie di impulsi a 50 Hz, generati dal "monitor 
del riscaldamento centrale", ad un sistema di 
contatori e divisori. 
In lal modo, non solo sara noto il tempo 
complessivo in cui la caldaia e rimasta accesa, 
ma anche il numero delle riaccensioni che 
indica all'utente se vale la pena di correggere 
la regolazione del sensore, che e presente 
praticamenle in tutti i termostati di ambiente. 
Una volla regolato il sensore si polra verificare 
se e stato ottenulo il miglioramento desiderate. 

Descrizione del circuito 

II circuito di figura I e composto da tre parti 
distinte: a sinistra, il monitor del 
riscaldamento centrale gia menzionato, a 
destra il display, i contatori ed i generatori del 
segnale acustico, ed al centro i divisori ICS ed 
1C6. 
II monitor del riscaldamento centrale fornisce 
quatlro segnali ottici e due elettrici: 
DI si accende quando il termostato ambiente fa 
partire la pompa nel caso sia necessario piii 
calore. Se, successivamente, viene accesa 

anche la caldaia (perche non c'e abbastanza 
acqua calda per ottenere il calore desiderato) si 
accende anche D2, viceversa se c'e abbastanza 
acqua calda per soddisfare le rischieste di 
calore, la caldaia rimane spenta e si accende 
D3. Non appena il calore nel locale raggiunge il 
livello desiderato. il termostato ambiente 
esclude la pompa facendo accendere D13. 
II trigger di Schmilt N4 fornisce impulsi a 50 Hz 
al piedino 11 del divisore binario IC5 non 
appena. e fintanto che, la caldaia del 
riscaldatore centrale rimane accesa. 
I quattro display a sette segment! LD4...LDI 
sono pilotati da altrettanti contatori decimali 
(due in IC7 e due in ICS), tramite IC9...IC12 i 
quali convertono I'informazione BCD 
proveniente dai contatori decimali. in un codice 
a sette segmenli in grado di pilotare i ventotto 
segmenti del display, tramite R39...R66, Per 
interrompere la lettura e spegnere le cifre si 
chiudeSll (blank) mandando a massa il 
terminale 4 di IC9. 
Con S13 in posizione I. i quattro contatori 
decimali in IC7 e ICS risultano collegati in 
cascala e. poiche il punto decimale di LD2 e 
acceso in permanenza tramite R36, il display 
presenlera una cifra compresa tra 000,0 e 999,9. 
Ogni impulse in ingresso sul piedino 9 di ICS, 
aumenta la lettura del display di 0,1, purche Sio 
sia aperto. Nel caso in cui S10 sia chiuso, IC7 ed 
ICS continuano sempre a contare gli impulsi ma 
I'informazione viene passata al display solo 
dopo la riapertura di S10. 
II numero di impulsi che giungono al piedino 9 
di ICS dipende dal tempo cumulative durante il 
quale la caldaia e rimasta accesa e da quanto 
tempo ci melte a bruciare determinati metri 
cubi di gas. 
Quando S13 e in posizione 2, ICS conta ancora la 
quanlita di gas consumata, oppure il suo costo 
per mezzo di LD2 ed LDl da 0,0.. 9,9, ma IC7 
conta adesso il numero di volte in cui la caldaia 
e stata spenta durante I'intero periodo. II 
conteggio avviene pilotando il piedino 10 di IC7 
con il segnale di uscita del trigger di Schmitt 

visualizza 
il consumo 
deH'impianto 
di riscaldamento 
autonomo 

Caratlerisliche 
lecniche 

Indicazione tramite LED di: 
• termostato ambiente chiuso 
(e necessario piu calore) 
(pompa in movimenlo) 
• caldaia accesa (I'acqua non 
e calda a sullicienza) 
• termostato delta caldaia 
spento (acqua sufficienlemenle 
calda) 
• pompa terma 
Scella del display di: 
• consumo di gas: 
000.0.,.999,9 unita di 100 piedl 
cubici (2830 lilri) 

BLANK : visualizzazione " " 
(risparmio di energia) 
LATCH : commulatore di 
memoria 
RESET: azzeramenlo del 
contatore e dei divisori 
Segnale udibile dopo ogni 
gruppo di 2830 lilri. 

Caldaia: tipo accesa/spenta 
Adatlo per la maggior parle 
delle caldaie domesliche 
Adatlo per tutti i sistemi di 
termostato a 24 V e due till 
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Esempio di predlsposizione di 
S1...S8 (visualizzazione 
oonsumo): il consumo viene 
misurato come 2,68 piedi 
oubici/minuto (circa 81,7 lilri) 
nv= 30000/128 x 2,68 = 87 
(arrotondato) i 
n1 - 1 = 86 
1. 86 - 128 negallvo 
31 = 0 
2. 86 - 64 positive 
32= 1 
3. 22 - 32 negative 
33 = 0 
4. 22 - 16 positive 
34= 1 
5. 6 - 8 negative 
35 = 0 
6. 6 - 4 positive 
36= 1 
7. 2 - 2 = 0 
37= 1 
8. 0 - 1 negative 
38 = 0 

Conseguenti posizloni di 
31 ...38: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N1 die altro non e die il segnale die pone 
(ermine ai treni di impulsi a 50 Hz erogali 
aU'uscila di N4. Le cifre LD4 ed LD3 
visualizzano quindi 00..,99 periodi di "caldaia 
accesa". Se e nolo il tempo eniro il quale 
queslo numero e stalo contalo, sara possibile 
calcolare con facilita la frequenza di accensione 
della caldaia. La riduzione di tale frequenz.a. 
oltremodu ulile per il risparmio di energia, e 
ottenihile mediante la regolazione del 
lemiostato ambiente. 
Ritenendo che il sistema consutni "r" piedi 
cubici di gas al minuto (1 piede cubieo 
corrispondente a 28,3 litri di carburante). il 
tempo necessario per bruciare 283 litri sara di 
10/r minuti. Ogni minuto verranno generali 
tremila impulsi a 50 Hz. Se desiderate 
visualizzare il consumo di gas, con LDl — la 
cifra decimale — che aumenta di 1 ogni 10 piedi 
cubici (283 litri) saranno necessari 30.000 
impulsi a 50 Hz per ciascun impulse di 
conteggio all'ingresso di clock (piedino 9) di 
ICS. Queslo significa che il numero di impulsi a 
50 Hz aU'uscila di N4 deve essere diviso per il 
rapporto 30000/r e che il divisore e 
inversamente proporzionale al consumo di gas 
al minuto. 
Tutto do e ovvio, perche tanlo maggiore e il 
consumo al minuto, tanto piit velocemenle 
vengono bruciali i 283 litri, e tanto minore e il 
numero di impulsi a 50 Hz necessari per far 
aumentare la cifra del display di 0.001 oppure 
di 0,1, a seconds del caso. 
Se desiderate visualizzare i costi del 
riscaldamento invece del consumo di gas. il 
divisore dovra dipendere anche dal prezzo del 
gas. 
I! divisore e formato da una parte fissa e da 
una variabile: ICS fornisce la parte fissa (128). 
mentre la parte variabile (m-) 6 determinata da 
106 e dal la predisposizione dei commulalori 
DIL S1..,S8 (2 < nv 256). 
La posizione dei commutatori DIL determina il 
valore binario dei dati J0...J7 (interruttore 
chiuso = 1; interruttore aperto = 0), che viene 
periodicamente caricato nel contatore 
all'indietro IC6. 
La separazione del divisore in una parte fissa 
ed una variabile permette una precisa 
regolazione. e quindi un comodo adattamento a 
tutte le caldaie per riscaldamento domestico. 
II pulsante RESET S12 azzera i contatori ed i 
divisori, sia appena dopo 1'accensione del 
misuratore elettronico, sia all inizio del periodo 
di misura. 
Per fornire i segnali acuslici necessari e stato 
previsto un cicalino, azionato daH'oscillatore 
N8. L'oscillatore funziona negli intervalli in cui 
il multivibratore monostabile N5/N6 viene falto 
scattare. Gli impulsi di trigger si verificano 
quando il contatore della prima decade in ICS 
avra completato un ciclo. Per dirla in altre 
parole: ogni volta che saranno stati consumati 
10 piedi cubici, a seconda del caso, (283 litri) un 
valore determinato di lire, suonera il cicalino, 

Costruzione 

Lo strumento viene facilmente montato sul 
circuito stampato mostrato in figura 2 ma, 
sfortunatamente ed eccezionalmente, questa 
basetta non e disponibile tramlte il nostro 
servizio EPS, 
Vi preghiamo di scursarci e per questa volta vi 
esortiamo a intraprenderne I'autocostruzione 
tramite fotoincisione o, se vi resta piit comodo, 
per mezzo degli strip e delle isolette 
auloadesive. Una volta terminata la basetta 

dalle dimensioni indicate (160 x 75 mm), 
potrete poi facilmente inserirla in un 
contenitore, diciamo, di 180 x 120 x 65 mm. in 
modo da avere a disposizione, tra la scheda ed 
il pannello fronlale. uno spazio sufficiente per i 
led, il cicalino. i commutatori S9...S13, nonche 
per il dissipatore termico di IC2. 
I display andranno monlati dietro una lastra di 
plexiglas rosso, in modo che risullino visibili 
allraverso un'appropriala finestrella del 
pannello fronlale. Nel setlore "digitale" vanno 
etfettuali alcuni ponticelli di filo piullosto 
critici, per cui controllateli con particolare 
atlenzione faeendo riferimento alle figure 2 e 3. 
Osservale che R39...R66. R36, ed R23.-.R30 
devono essere montate verlicali. La serie 
R39...R66 la polete anche saldare sul lato delle 
piste di rame dove potra trarre beneficio da 
una miglior conduzione termiea. 
Anche la posizione degli interruttori SL..S8 e 
imporlanle: le posizioni ON (= 1) sono quelle 
verso 1C6. A causa della compattezza della 
scheda, non e'e molto spazio per C3 ed IC2 il 
quale va dotalo di dissipatore termico. 
La regolazione del trimmer PI va eseguila in 
modo da ottenere una tensione di circa 3 V 
c.c.al piedino 2 di IC4 (giunzione R19/R20). 
La corrente assorbita dal circuito pub essere 
ulleriormenle ridotta aumentando il valore di 
R36 ed R39...R66 ad 1.2 kohm o persino ad 1,5 
kohm, purche sia accettabile la conseguente 
riduzione della luminosila del display. Con Sll 
chiuso. la corrente assorbita sara di circa 400 
mA: quando questo interruttore e aperto, il 
consumo si riduce a circa 50 mA a seconda di 
quanti sono i led illuminati. 
II circuito del cicalino lo potete anche 
tralasciare, oppure lo potete usare per altri 
scopi. a seconda della vostra fantasia. 

Regolazione del termostato d'ambiente 

Qualunque sistema di riscaldamento centrale 
deve compensare le perdite di calore 
daU'interno verso I'esterno. Se la quantita di 
calore prodotto e in media uguale alle perdite, 
ci sara equilibrio termico: la temperatura 
media inlerna rimarra costante. In una 
situazione di squilibrio, ci sara invece una 
sovraproduzione di calore. cosi da far 
aumentare la temperatura interna, oppure una 
deficienza di calore. che causera la diminuzione 
della temperatura interna. Se non fara 
eccezionalmente freddo, la caldaia funzionera 
in media al di sotlo della sua tolale capacila e 
rimarra percio accesa soltanto per una parte 
del tempo, producendo una quantita eccedente 
di calore, oppure spenta per un'altra porzione 
di tempo, durante la quale non verra prodotto 
calore. Di conseguenza la temperatura 
diminuira ed aumentera alternalivamente. Non 
e comunque necessario neppure che il 
termostato ambiente intervenga ogni volta che 
la temperatura scende soltanto di mezzo grado 
centigrade. 

Taratura 

Per prima cosa. deve essere rilevato il 
consumo di gas per unita di tempo: per questo, 
bastera leggere il contatore meccanico per un 
periodo, diciamo. di 5 o 10 minuti. Durante 
questo periodo, accerlarsi che il gas venga 
usato esclusivamente dal sistema di 
riscaldamento centrale: polranno comunque 
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Elenco dei componenli 

Resistenze 
R1.R15 = 220 k 
R2 = 470 Q 
R3 = 1k5 
R4 = 560 k 
R5 = 18 k 
R6,R31,R33 = 10 k 
R7 = 2M2 
R8,R10,R12,R21',R22' = 
22 k 

R9,R11,R13,R14, R16* = 
820 Q 

R17* = 68 k 
R18,,R20* = 6k8 
R19* = 15 k 
R23...R30 = 100 k 
R32,R35. R37,R38 = 47 k 
R34 = 4M7 
R36,R39.,.R66 = 1 k 
PI* = 50 k trimmer 

Condensatori 
C1 = 10 n 
C2,C7 = 220 n 
C3 = 2200 p/25 V 
C4,C8,C9 = 100 n 
C5 = 330 n 
C6 = 10 p 16 p8//3 p3l 

po.'ieslere • (non su circuilo 
stampato) 

Semiconduttori 
T1,T2,T4,T5*,T6*,T7 = 

BC 5478 
T3 = BC557B 
DI = LED giallo 
D2,D4 = LED verde 
D3,D13" = LED rosso 
D5.D6, D8,D9,D10,D11, 

D14 '...Dl?* = 1N4001 
(D14'...D17* non su circuito 
stampato) 
D7,D12 = 1N4148 
LD1,LD2,LD3,LD4 = 7760 

(D) 
IC1,IC13 = 4093 
IC2 = 7815 
IC3*,IC4* = 3140 
ICS = 4060 
106 = 40103 
IC7,IC8 = 4518 
IC9,IC10,IC11,IC12 = 4511 

Varie 
Trl = trasformalore dl rete. 
secondario 15 V. 0.5 A 
F1 = luslbile, 315 mA, complelo 
di porlafusibile 
terminale caricato a molla a tre 
poli 
terminate caricato a molla a due 
poli 
Si ...38 = gruppo di 8 inlerruttori 
D1L 
S9 = interruttore di rete bipolare 
S10, S11 = inlerruttori unipolar! 
512 = interruttore a pulsante 
a molla, con contatlo in chiusura 
513 = deviatore unipolare 
Bz = clcalino piezoelettrico, 
per esempio Toko PB2720 
Dissipalore di calore per IC2 

essere lasciate accese le fiamme spia degli 
scaldabagni, od altri dispositivi analoghi. 
Accertarsi inoltre che la caldaia rimanga 
accesa durante tutto il periodo nel quale viene 
effettualo il controllo. regolando al massimo il 
termostato della caldaia stessa ed il termostalo 
ambiente. Per inisurare il tempo, potra essere 
usato un normale orologio. Annotare la letlura 
sul contatore del gas all'inizio ed alia fine del 
periodo di misura. La differenza tra le due 
letture indica, in metri cubi e frazioni decimali, 
la quantita di gas consumalo. La quanlita di 
gas consumato divisa per il tempo impiegato 
dara il consumo di gas per unita di tempo = r 
metri cubi/minuto. 

Se desiderate visualizzare il consumo di gas, 
calcoiale la parte variabile, nr. del divisore 
dalla formula nv = 30000/128r, dove r ^ il 
consumo di gas. come definite in precedenza. 
Arrotondale il quoziente al numero intero 
successive (che non dovrebbe essere inferiore a 
2 ne maggiore di 256), e sottraete 1 dal risultato 
per ottenere la cifra nl, Proseguite poi 
predisponendo SI...S8 secondo quanto 
determinato dalla seguente proeedura. 

I. N l — 128 e negative? 
Se si, Si = 0 ed n2 = nl 
Se no, Si = 1 ed N2 = nl — 128 
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In Gran Bretagna il gas ha un 
potere calorlfico di 38,5 MJ 
(=38,5 MWs) per metro cubo, 
Un consumo di t piede cubico 
(28,3 litri)/minuIo e quindi 
equivalente a 
1/60x1/35,3146x38,5 = 
18,17 kW 

Ossetuazioni sulle mlsute del 
gas, 
1 metro cubo = 35,3146 piedi 
cubic! 
1 piede cubico = 28316,8 cc 

Osservazioni: 

1. I componenti marcati con • 
sono necessari soltanto se 
deve essere indicalo lo slalo dl 
altesa dell'interruttore della 
pompa. 
2. Se gli indicatori a LED D1 e 
D3 non sono necessari, ollre ai 
componenti marcati con 
Iralasciare anche: R1. R2, R7, 
R8..-R11, R15, C4, T1.T3. Dl. 
D3, D7, D12. 
3. Se il punto decimale dl LD2 
viene usalo come indicazione 
di "acceso", Iralasciare R4 e 
D4. 
4. Se non e necessario il 
segnale acustico. Iralasciare 
R34, R35, C1,C7, IC13eBz, 

2. n2 — 64 e negativo? 
Se si, S2= 0 ed n3 = n2 
Se no, S2 = 1 ed n3 = 02 — 64 

3. n3 — 32 e negativo? 
Se si, S3 = 0 ed n4 = n3 
Se no. S3 = 1 ed n4 = n3 — 32 

4. n4 — 16 e negativo? 
Se si, S4 = 0 ed n5 = n4 
Se no, S4 = 1 ed n5 = n4 — 16 

5. n5 — 8 e negativo? 
Se si. S5 = 0 ed n6 = n5 
Se no, S5 = 1 ed n6 = n5 — 8 

6. n6 — 4 e negativo? 
Se si, S6 = 0 ed n7 = n6 
Se no, S6 = 1 ed n7 = n6 — 4 

7. n7 — 2 e negativo? 
Se si, S7 = 0 ed n8 = n7 
Se no. S7 = 1 ed n8 = n7 — 2 

8. n7 — I e negativo? 
Se si. S8 = 0 ed n9 = n8 
Se no, S8 = 1 ed n9 = 0 

Osservate che n non dovrebbe essere "0" prima 
della procedura 2 dovrebbe essere diventato 0 
almeno enlro la procedura 8. 
Controllate le posizioni di S1...S8, 
cortocircuitando temporaneamente C2 e 
misurando il tempo 1 tra la pressione del 
commutatore RESET S12 ed il passaggio del 
display da 000,0 a 000,1. Questo tempo dovrebbe 
essere uguale a quello necessario perche la 
caldaia bruci 283 litri di gas oppure consumi 
quanto stabilito in lire. 
II tempo I si otliene da; 

l = 128 nv/50 secondi 

dove "nv" e un numero intero, determinato 
come sopra. Controllate nuovamente le 
posizioni di S1...S8 con il riscaldamento centrale 
funzionante ed accertatevi che la caldaia resti 
accesa per un tempo sufficiente a consumare 
283 litri di gas. 
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6ATT/! 
' - COMPUTER 
K (pn noil* J,. _ _     
ancns j comoulfi'. Oul pre- 
senlaii van giOc-m sc/itit hi BASIC pe' 
"fare Is guerra' sul liroprio cornyn- 
(er, che deve Ksere uno doi segur-'i- 
«: BBC, Apple. VIc P.O. TftS.BQ, 
Spectrum e ZX 81 
Corf. 0110 Pag. 48 Lire f.fflW 

Ian Graham 
GIOCHI CON 
IL COMPUTER 
II libra, parla dl giochi con il compu- 
ter, una volta tanto visti dalla parte 
del computer, e non deH'utente. 
In particolare spiega, in modo sem- 
plice ma precise, come fa il compu- 
ter a giocare, come fa a produrre im- 
magini e suoni durante il gioco e co- 
me fa (in genere!) a vincere, 
Cod. OOBD Pag. 48 Lire 9.000 

Brian Relfin Smith 
IMPARIAMO 
A PROGRAMMARE 
II libra fornisce le conoscenze essen- 
ziali per incominciare a programmare 
in BASIC si/di un personal com- 
puter. 
Cod. 018D Pag. 48 Lire 9.000 

PRIMI PASSI 
IN BASIC 
II libra propone I'apprendimento del 
linguaggio BASIC Iramite lo studio e 
I'esame dettagliato di ptogrammi gid 
scritti. 
Cod. 0070 Pag. 48 Lire 9.000 

Tony Potter - Ivor Guild 

I ROBOT 
Oopo una rapida panoramica su che 
cosa pub fare un robot, il libra pre- 
senta una serie di robot con funzioni 
particolari: i robot a braccio, i robot 
operai, i robot nello spazio, etc. 
Affronta poi il problema di come un 
robot pub essere programmato e 
controllato da un computer, e di co- 
me praticamente si realizza un robot. 
Cod. 0030 Pag. 48 Lire 9.000 
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Judy Tatchell - Bill Bennett 

CONOSCERE 
IL PERSONAL 
II libra spiega che cosa si pub fare 
con un personal computer, come si 
usa e come funziona. 
Cod. 0080 Pag. 48 Lire 9.000 

Lynn Miring - Ian Graham 

RIVOLUZIONE 
INFORMATICA 
II volume 6 rivolto in particolare ai 
bambini, ma anche a tutti coloro 
che, presto o tardi, verranno coinvol- 
li dalle nuove tecniche informatiche 
piu come utenti che come operator!. 
Cod. 0040 Pag. 48 Lire 9.000 

GftUPPO 
EDUORIAU 

JACKSON 

ritagliare (o folocopiare) e spedire in busta chiusa a 
GRUPPO EDITORIALE JACKSON - Divlsione Libn - Via Roselllnl. 12 - 20124 Milano 

CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA 
VOGLIATE SPEDIRMI 

n0 copie oodice Prezzo unltano Prezzo totals 

Tolale 
O Paghero conlrassegno al posllno il prezzo intlicalo piu L. 3.000 per contributo 
fisso spese dl spedizione, 
Condizioni di pagamento con esenzione del contributo spese di spedizione: 
□ Allego assegno della Banca □ Allego folocopia del versamenlo 

su c/c n 11666203 a voi inleslalo 
Q Allego lotocopia di versamenlo 
su vaglia poslale a voi inleslato 

Cognome 
Via 
Cap Citta Prov 
Data Firma 

Spazio riservato alle Aziende. Si richiede Temissione di rattura ORDINE 
MINIMO 

L 50.000 Partita I.V.A. 1 1 M 1 1 1 1 M 1 1 
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Le pagine del circuitl stampati 

PERICOLO! La luce ultravioletta e 
dannosa per gli occhi e percid. 
quando lavorate con una lampada a 
vapori di mercurio, indossate 
qualcosa che possa proteggere 
ellicacemenle gli occhi. 

Come incidere i vostri circuit! 
stampati 

Dovrete procurarvi una bomboletta di 
un aerosol atto a rendere la carta 
semitrasparente ("ISOdraft" o simili, 
che potrete acquistare presso un 
negozio di articoli da disegno), una 

lampada a vapori di mercurio, 
soluzione di soda caustica, percloruro di 
ferro, lastre ramate fotosensibilizzate 
positive per circuit! stampati: le 
basette positive fotosensibili potranno 
essere acquistate oppure autocostruite, 
applicando un sottile strato di fotoresist 
ad una normale lastra ramata, (lacca 
Kontakt Chemie mod. Positiv 20. 

T. 

i 

d 

I o 

o 

o 

§5 
o 

I 
2 p' 

O o 

o 

© © 

al 
© 

© 

© 

© 

i 
I 

o 



4-46 — eleklor aprile 1985 

Le pagine dei circuit! stampati 

• Inumidite l intera superficie 
fotosensibiiizzala del circuito stampato 
(lato rame) con lo spray trasparente. 
* Ritagliate la serigrafia che interessa 
da una di queste pagine ed appoggiare 
la parte sulla quale e stampato il 
disegno sul lato inumidito del circuito 
stampato. Eliminare tutte le bolle 

d'aria premendo con cura sulla 
superficie un lam pone di carta morbida 
per pulizie domestiche. 
* II tutto potra ora essere esposto alia 
luce ultravioletta. 
* II tempo di esposizione dipende dal 
tipo di lampada ultravioletta usato, 
dalla distanza della lampada dalla 

superficie del circuito stampato e dalla 
natura dello strato folosensibile. Se 
usate una lampada U.V. da 300 W ad 
una distanza di circa 40 cm dalla 
scheda ed una lastra protettiva di 
plexiglas, sara di norma sufficiente un 
tempo di esposizione di 4...8 minuti. 
* Dopo I'esposizione, staccare la 
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Le pagine dei circuiti stampati 

maschera con il disegno delle piste (che 
potra essere nuovamente utilizzata) e 
lavare a fondo la scheda solto acqua 
corrente. 
* Dopo aver sviluppato lo strato 
fotosensibile immergendolo nella 
soluzione di idrossido di sodio (circa 9 
grammi di soda caustica per ogni litro 

d'acqua) per non piii di 2,5.,.3 minuti a 
20 0C. la scheda potra essere incisa in 
una soluzione di percloruro ferrico (500 
grammi di FeC13 in un litro d'acqua). 
Lavare infine a fondo il circuit© 
stampato (e le mani!) in acqua 
corrente. E consigliabile indossare 
guanli di gomma o di plastica quando si 

lavora con soluzioni di soda caustica o 
percloruro ferrico. 
* Eliminare la pellicola fotosensibile 
dalle piste di rame, mediante paglietta 
d'acciaio, e praticare i necessari fori. 
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Le pagine dei circuiti stampati 
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Microinterruttori gold cross 
point a lunga vita 

La Honeywell ha aggiumo alia serie 9SM 
alcuni modelii nella versione "gold cross 
point" richiesti per le applicazioni con bas- 
sa correnie e ridotta for/a di azionamento. 
La nuova serie 9SM garanlisce una vita 
clcttrica di 3 milioni di azionamenti ed una 
vita meccanica di ollre 10 milioni. 

■ » 

V 

w 

Queste carattcristiche sono rese possibili 
dal particolare profilo a lama con cuisono 
angoiate 1c superfici di contatto, laddove 
una minima resistenza viene raggiunta 
esercitando la massima forza sul punto di 
contatto. 

HONEYWELL 
Via Vilior Pisanl. IJ 
MiUmo 

che eliminano la nccessita di procedcre di 
trimming, di regolazioni penodiche e gli 
errori di sislema causati da errate regola- 
zioni potenziometriche. 
Le caratteristiche salienti del TSC7650 so- 
no: corrente di polarizzazione di ingresso 
di 10 pA. guadagno di tensionc a loop 
aperto di 120 dB, lensioni di alimentazioni 
di ± 5 V, slew rate lipico di 2.5 V/ps. 
II TSC7650c disponibile in package plasii- 
co ed ermetico a 8 e 14 pin DIP per i range 
di temperatura da 0 a + 70"C eda - 25 a -b 
85 "C. 

Tele dyne Semiamduaor 
IM)0 Terra Bella Avenue 
Mountain View. CA 94043 (USA) 

Amplificatore operazionale 
quadruple 

La serie LM124 della SGS consiste in 4 
amplificalori operazionali indipendenti, 
ad alto guadagno e compensati in frequen- 
za inlernamente, specificatamente proget- 
tati perfunzionarecon unasingolaalimen- 
lazione in un ampio range di tensioni. In- 
ollre la correnie assorbita e indipendente 
dal valore della tensione di alimentazione. 
sia con sorgente unica che separata. 
Nel modo lineare il range della tensione di 
modo comune di ingresso comprende la 
terra ed anche la tensionc di uscila pub 
variare intorno al valore di terra, pure nel 
caso di funzionamento con alimentazione 
singola. 
L'LM 124 b disponibile in package dual-in- 
line plasticooceramicoa I4pin e in versio- 
ne micropackage a 14 terminali. 

SGS-ATES COMPONENT! ELETTRO- 
N/CI 
Via C. Olivetti. 2 
Agrate Br. (Ml) 

Amplificatore operazionale 
chopper stabilizzato 

La Teledyne Semiconductor ha annuncia- 
to un amplilicatore operazionale CMOS, 
denominato TSC7650, che grazie alia sta- 
bilizzazione a chopper ha eliminatogli er- 
rori di tensione di offset. 
II TSC7650 e un sostitutodiretto, pin com- 
patibile, per Lamplificatore GE/Intersil 
ICL7650. 
Per il nuovo disposilivo la tensione di off- 
set e di 5 pV, mentre la deriva della tensio- 
ne di offset e di 0.05 pV/"C. Questespecifi- 

mento lino a un milione di eelle ogni 6.4 
cm:. 
I primi 3 dispositivi disponibili, che uliliz- 
zano il proccsso TMSO 111. sono i transi- 
stor MTP3055A. MTPI4N05A e 
MTP16N05A, 
1 loro parametri piii signifieativi sono ri- 
spettivamente: lodi 12, 14 e 16 A; Vossdi 
60, 50 e 50 V; RDSo.nidi 0.15.0.10 c 0.08 £2. 

MOTOROLA SEMICONDUTTOR! 
V.le Milanojiori. C2 
Assago (Ml) 

Timer LCD al quarzo 

II modello KT-239prodottpdalla Integra- 
led Display Technology e un timer LCD al 
quarzo in grado di caleolare il tempo avan- 
ti e indietro con un inierrultore a lastierae 
possibilita di essere attaccato ad altri og- 
gelti. 
II timer ha un visualizzalore a 4 cifre di 8,5 
mm per i minuli e i secondi, situato sul 
panncllo fronlale. E programmabile lino a 
99 minuli e 99 secondi, ed e provvisto di 
allarme che suona quando raggiunge lo 
zero o il tempo prestabililo. 

1 

•• 

MOSFET di potenza 
per dispositivi bipolar! 

La Motorola Semiconduttori ha introdot- 
to i suoi dispositivi TMOS 111. caratteriz- 
zati da una bassissima RDStnm per area 
unitaria. 
II risultato e slato ottenuto grazie ad un'at- 
lenta calibralura delle geometric e delle 
spaziature delle aree di source, che ha con- 
sentilo di aumentareladensitadi impacca- 

II mod. KT-239 misura 63 x 58,5 x 21 mm, 
pesa 50 g ed e provvisto di una batteria a 
1.5 V, E disponibile in variecombinazioni 
di colori, tra le quali la versione blu/bian- 
co, bianco/marrone, rosso/bianco e mar- 
rone/bianco. 

HONG KONG TRADE DEVELOPMENT 
COUNCIL 
P. ta Pattari. 2 
Milano 



molto piu di una 

ELfTTRONICA HOBBY, la nuova versione di 
Elektor, dal 20 maggio.per la gioia di tutti gli 
appassionati del "fai da te" elettronico. 

ELETTRONICA HOBBY presentera solo 
progetti entusiasmanti, comprese le migliori 
realizzazioni delle varie edizioni intemazionali 
di Elektor. in una modema veste grafica. 

Tutti i progetti pubblicati saranno 
attentamente cablati e severamente collaudati. 
Una ditta specializzata, inoltre.garantira la 
distribuzione dei circuiti stampati, dei 
componenti piu complessi da reperire sul 
mercato e soprattutto dei kit. Per rendere piu 
completo e veloce questo delicato servizio e 
stata creata una rete di distributori. sparsi un 
pd per tutta Italia, in grado di far fronte 

Elettronica Hobby e il nuovo mensile Jackson che ti da il meglio delle rea- 

lizzazioni pratiche, il meglio di Elektor, il meglio del personal computer hard- 

ware, il meglio ... in edicola dal 20-5-1985 



—r 

annuncia... 

rivista di elettronica 

anche alle richieste inoltrate per 
corrispondenza. 

II contenuto di ELETTRONICA HOBBY 
abbraccia le piu varie applicazioni. compresi 
due articoli mensili di computer hardware. 

Le realizzazioni pratiche spazieranno dalla 
bassa frequenza alia strumentazione da 
laboratorio. dagli accessori per auto alTHI-Fl. 
dalle telecomunicazioni ai circuiti per strumenti 
musicali, dagli apparati medicali alle 
applicazioni domestiche, il tutto completato da 
rubriche fisse dedicate alTattualita, al mercato 
e all'applicazione di un chip di nuova 
produzione. 

Non perdete ELETTRONICA HOBBY la 
rivista Jackson che vi entusiasmera. 
in edicola dal 20-5-1985. 

GRUPPO 

EDITORIALE 

JACKSON 

Divisione Periodici 

% 
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• Tastiera professionale Sinclair con 
17 tasti extra. 

• Si usa come una normale 
macchina da scrivere. 

• Compatibile con tutto il software 
e le periferiche Spectrum. 

• Complete di una guida 
■ di 80 pagine piu una cassetta 
B dimostrativa. 
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Extended 
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Apice Controllo cursore 

Ecco una novita stimolante per i possessori di Spectrum: 
il Kit originale Sinclair che promuove lo Spectrum al 
grado supenore, 
Non si ncHiede vasta espenenza. Basta saper saldare 
pochi fill. 
Nel Kit sono contenute chiare istruziom in italiano. 

La tastiera dello Spectrum + 
Le dimension! dello "Spectrum +„ sono 320x 150x40, 
La tastiera, di tipo dattilografico, ha solidi tasti antiuilo, 
II suo uso e morbido e ideale per la scnttura al tocco, per 
il word processing, per i programmi di simulazione e 
i programmi avanzati. 
Vi sono 58 tasti, di cui 17 rappresentano delle novita, 
I programmaton av^anno la gradita sorpresa di trovare i 
tasti della punteggiatura e, a parte, i tasti "shift,, per i grafici 
e gli "extended modes,,. II tasto di reset consente di 
cancellare un programma dalla memona del computer 
senza scollegare I'alimentazione. 

Lo Spectrum maggiorato 
Nati iralmente il computer di grado superiore accetta 
tutte le periferiche del Sinclair System-Interface I, 
i Microdnves, eccetera, come pure tutto il software 
Spectrum. 
I nuovi software e le nuove periferiche 
Spectrum saranno progettati tenendo 
conto dello Spectrum +, cosicche lo 
Spectrum accresciuto di grado avra 
nuove capacita e potenziale nuovo per 
il futuro, oltre ad essere stilisticamente 
fantastico!!! 

LUfcrOu*. 

II Kit contiene le istruziom per 
I'assemblaggio, il manuale e la cassetta 
«demo didattica» in italiano. A DIVISION OF G.B.C 

In vendita presso i rivenditori specializzati 
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