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E possibile imparare con facilité a lavorare, studiare e, perché no? 
Giocare. Come? Ma é semplice! Con VIDEO BASIC per capire tutti i segreti 
della programmazione e conoscere meglio il tuo computer; con il CORSO DI 
GRAFICA, per colorare di immagini il tuo video; con il CORSO DI SCACCHI 
per realizzare entusiasmanti partite; con il CORSO DI CHITARRA per 
imparare subito a suonare il tuo strumento preferito; con il CORSO DI 
MUSICA per acquisire facilmente tutta la materia e con la RACCOLTA DI 10 
CASSETTE GIOCO per divertirti ininterrottamente, mesi e mesi. 

Allora cosa aspetti? Approfitta di questa eccezionale e irripetibile 
offerta JACKSON 
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MODALITA DI PAGAMENTO 
  

  VIA ROSELLINI 12 - 20124 MILANO Cl Allego assegno n. gE 
\ 

| [1 RACCOLTA DI 10 CASSETTE GIOCO c64/C128/c64PC ols Panne 
L. 89.000 anziché L. 80.000 O Ho effettuato il pagamento di L, ___ _____ a mezzo: 

| ( VIDEOBASIC 064/C128/C64PC 20 lezioni + 20 cassette 
L. 89.000 anziché L. 176.000 

| CORSO DI GRAFICA C64/C128/C64PC 10 lezioni + 10 cassette 
L, 44.900 anziché L. 96.000 

| C CORSO DI SCACCHI 064/C128/C64PC 10 lezioni + 10 cassette 
L, 44,900 anziché L. 96.000 

| CO CORSO DI CHITARRA (64/C128/C64PC 1 volume + 1 floppy 
L, 9.900 anziché L. 15.000 

© vaglia postale o vaglia telegrafico c versamento sul o/c postale n. 
11666203 intestato a Gruppo Editoriale Jackson SpA Milano e allego fo- 
tocopia della ricevuta 

CO Paghero al postino l'importo di L. al ricevimento 

O Vi autorizzo ad addebitare l'importo di L. 
sulla carta di credito: 

© Visa o American Express © Carta SI c Diners Club. 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di picco a led “stereo! 
Vu-meter stereo con UAAA 180 ‘stereo 
Pre-ampll per Vu-meter ‘stereo’ 
Amplificatore stereo 2X45W ‘ELEKTORNADO 
Pre-amplificatore stereo ‘CONSONANT 
Pre-amplificatore stereo per p.u. ‘PRECONSONANT 
Modulatore video VHF-UHF 
Amplificatore 10w con aletta 
Generatore di treni d'onda 
ROSmetro per HF: VHF 

Amipili HI-F! 60W'con OM961: TOP- AMF 
Ampli HI-Fl con OM931: TOP-AMP 
BUS-BOARD per connettori a 64 poli 
Temporizzatore intelligente per tergicristalic 
Transverter per 432 MHz. 
MINIMIXER stereo a 5 ingressi 
Generatore di effetti sonori (generale) 
HIGH COM: compander-expander HI-FI con alimentatore 
e moduli originali TFK. 
Scrambler 
Generatore di radiofrequenza 
Luci psichedeliche a 3 canali 
Orologio a micropracessore/timer 
Barometr: 
Indicatore di picco per altoparlanti 
Preampli Hi-Fi ‘stereo’ con alimentazione 
Timer da 0.1 sec a 999 sec 
Oscillatore sinusoidale a PONTE D1 WIEN 
Strumento a LCD a 3 e % cifre 
Pre-ampli per chitarra: ARTIST 
\Vu-meter a led con UAAI70 con pre-amp 
Mini-organo polifonico 5 ottave 
Amplificatore RF 10W per 432 MHZ 
Timer programmabile per camera oscura con WOSS 
Carica batterie al NiCd universale 
SQUELCH automatic 
Riduttore di rumore DNR (filtro escl.) 
Tester per RAM 2114 
Mini-scheda EPROM con 2716 
‘Scheda CPU con ZB0-A 
Variatore di luminosita per fluorescent 
STARTER elettronico per fluorescent 
Antenna attiva 
Rivelatore di gas con FIGARO 813 
Termometro a LCD con sensore TSP 101 
Mluminazione per ferromodeltt 
Alimentatore professionale 0-35V/3A 
Amplificatore HI-FI a VMOS-FET da 240W/4 Q: 
CRESCENDO 
VAM: modulatore video-audic 
Pre-ampli per registratori (HI-FI: 
Protezione per casse acustiche HI-FI 
MODEM acustico per telefon: 
Scheda di memoria universale con 8x2732 
Scheda di memoria universale con 8x6116 
PRELUDIO: Bus e comandi principali 
PRELUDIO: pre-ampli per p.u. a bobina mob 
PRELUDIO: pre-ampli per p.u. a magnete mobil 
PRELUDIO: controilo toni a distanza 
PRELUDIO: controtio toni 
PRELUDIO: amplificatore di linea 
PRELUDIO: amplificatore per cuffia in classe A 
PRELUDIO: alirrientazione con TR. 
PRELUDIO: sezione ingressi 
PRELUDIO: indicatore di livelio tricolore 
Lux-metro LCD ad alta affidabilita 
Decodifica RTTY 
Convertitiore MORSE con strumento 
Visualizzatore di spettro a 10 bande 
PERSONAL FM: sintonia a pot. 10 giri 
QUANTISIZER 
Scheda Bus a 64 conduttori (schemato 
Anemometro 
Metronomo elettronico professionale 
Scheda CPU con 6502 
Alimentatore per ferromodellt 
Amplificatore video 
DISCO PHASER 
Alimentatore simmetrico con LM31 

    

   

  

   

  

    

  

  

  

KIT 

2.900 
27.000 
10.800 
63.000 
77.000 
18.000 
21,000 
14,000 
38,000 

59,000. 
56.000 

49.000 

28,000 

160.000 
38,000 
25,000 
40.000 

220,000 
85,000 
9.900 

51.000 
59,000 
52.000 
50,000 

132.000 
19.800 
66,000 

154.000 
33,000 
14.500 
33.000 
19.000 

56.000 

124.000 
54.000 
16.000 
48.000 
99,000 

131.000 

72.000 
94.000 

  

49,000 

  

cs. 

12,000 
28.000 
15.000 
15.800 
42,000 
12.000 
7.500 

24.900 
12.500 

  

copIce 
CIRCUITO N.RIV. 

83123 
83124 
83133-1-2 
83551 
ga552 
83561 
83562 
83563 
84009 
84012-1-2 
84018 
84024-1 
84024-2 
84024-3 
84024-4 
84024-5 
84024-6 
84029 
84035 
84037-1-2 
84041 

84071 
84078 
84079-1-2 
84081 
84084 
84088 
84089 
84101 
84 
84107 
84iit 
84112 
85402-EH 
85044-EH 
85 
85063-£H 
EHO4 
£HO7 
EHi2 
EH20 
EH24 
EH26 
EH32 
EH33/1/2 
EH34 
EH41 
EH42 
EHS! 

        

EH201 
EH202 
EH204 
EH211 
EH213 
EH214 
EH215 
EH221 

    

   

DESCRIZIONE 

Avvisatore di ghiacclo 
Generatore di sincronismmo video 
Cosmetico per segnali audio 
Generatore di figure video 
Ampli-microfonico con TONI e VOLUME 
Generatore sinusoidale 20H2-20KHz 
BUFFER per ingressi PRELUDIO 
Indicatore di temperatura per dissipatori 
Contagini per auto diesel (1A escluso) 
Capacimento LCD da 1pF a 20,000yF 
Combinatore vide 
Analizzatore in tempo reale: FILTRC 
Analizzatore in tempo reale: INGRESSO E ALIM 
Analizzatore in tempo reale: DISPLAY LED 
Analizzatore in tempo reale: BASE 
Analizzatore in tempo reale: GEN. RUMORE ROSA 
Analizzatore in tempo reale: DISPLAY VIDEO 
Modulatore video-audio UHF (quarzo escluso) 
Alimentatore in CA 
Generatore di impulsi 
Amplificatore HI-Fl a VMOS-FET da 70 W/4 Q: 
MINICRESCENDO 
CROSSOVER attivo a 3 vie 
Convertitore RS232-CENTRONICS 
Contagiri digitali LCD 
Misuratore della potenza dei FLASH 
invertitore di colore video 
Antifurtc 
Pre-ampli dinamico per p.u 
TV monitor 
RCL meter 
Interruttore a tempc 
Generatore di funzioni (con trast 
Controllo di temperatura per saldatori 
Scheda vocale per 5 HC 
Alimentatore da 10A 
Bus 1/0 universale 
Digitalizzatore 
Noise gate Stereo 
Capacimento digitale 5 cifre 

Vobulatore audio 
1/0 Bus per MSX con c.s. per connettore 
Cormmutatore elettronico 
Scheda A/D per MSX 
Termometro digitale 
Interfaccia robot per MSX 
Real Time per C64 
Convertitore 12 Vee/220 Vea 50 VA (con trasformatore 
Modulo DVM universale VEDI 82011 
Mini-Modem 
Voltmetro digitale col C64 
Alimentatore 3 ~ 30 V (mAmperometro escluso) 
Penna ottica per C64 
Misuratore di impedenza 
Linea di ritardo (3x TDA 1022 
Pad analogico per MSX 
Telefono ‘hands-free 
1 CB4 come combinatore telefonico 

  

    

              

Hi-Fi Control 
Crossover attivo per auto 
Timer programmabile 

  

Trasmettitore a |,R. 4 canali 
Ricevitore a I.R. 
Effetti luce col C64 
Barometro con LXOSO3A VEDI 81173 
Analizzatore digitale per MSX 
20 W in classe A 
Igrometro 
Alimentatore per LASER con tra 
Pad per C64 
Pulce telefonica 
Termometro con TSP102 
Stroboscopio da discoteca 
Induttanzimetro digitale 
1. C64 come strumento di misura 
Dissolvenza per presepio (scheda base! 

Dissolvenza per presepio (scheda EPROM) 
Dissolvenza per presepio (bus+comm 

Scheda EPROM per C64 

      

KIT 

21.000 
19.000 
96,000 
79,000 
22,000 
23,800 
12.000 
22.000 
12.900 

119.000 

69,000 
45,000 

240,000 
140.000 
54,000 
85.000 
30,000 
39,000 
132,00¢ 

90.000 
74,000 

116.000 
75,000 
89.000 
44,006 
16.500 
22.000 
14,000 
62,000 
24,000 
96,000 
19.000 
84.000 
85,000 
80.000 
52.000 
52,000 
77.00¢ 
92.000 
77,000 
35.000 
52.000 
20,000 
52.000 
60,000 
72.000 

105.000 
9.000 

45,000 
15,000 
49.000 
94,000 
32,000 
69.000 
79.000 
49,000 
19.000 
11.000 

    

76.000 
10.000 
10.000 
13,000 
79,000 
66,000 
137.000 
42.000 
46,000 
25,000 

  

6.800 
7.500 

30,000



  

| Kit ei circuiti stampati sono in vendita presso la ditta costruttri- 
ce I.B.F. - Casella postale 154 - 37053 CEREA (Verona) - Tel. 
0442/30833. 
1 Kit comprendono i circuiti stampati e i componenti elettronici 
come da schema elettrico pubblicato sulla rivista. II trasformato- 
re di alimentazione @ compreso nel Kit SOLO SE espressamente 
menzionato nel listino sottostante. 

CODICE 
CIRCUITO N.RIV.  DESCRIZIONE KIT 

FE332 33 Radiomicrofono a PLL 99,000 
FE341 ca Super RS232 64,000 
FE342/1 “ Temporizzatore a pP (scheda base) 126.000 
FE342/2 34 Temporizzatore a pP (scheda display) 29.000 
FE342/3 4 Temporizzatore a pP (scheda di potenza con trasfor.) 76.000 
FE342/4 cal Tastiera 27.000 
FE343/1 34 Telefax (scheda base con trasformatore) 61.000 
FE343/2 34 Telefax (scheda generatore di tono) 38.000 
FES44 ey Interfono ‘Hands Free’ (alimentatore escluso) 28.000 
FE345 3 Miscelatore di colori (con trasformatore) 75.000 
FE346, ae Sintetizzatore di batteria col C64 58.000 
FE3S1 35 Programmatore di EPROM (senza Textool) 113.000 
FE3S2/1 35 Selettore audio digitale (scheda base) 119.000 
FE353 35 Adattatore RGB-Composito (senza filtro e linea di ritardo) 48.000 
FE361 36 Interfaccia opto-TV 43.000 
FE 362-1 36 Analizzatore a led: scheda controtio 26.000 
FE 362-2 36 Analizzatore a led: scheda display 33.000 

FE 362-3 36 Analizzatore a led: scheda alimentatore 35.000 
FE 363 36 Lampeggiatore d’emergenza 17.000 
FE364-1-2 36 Selettore audio digitale: tastiera 67.000 

FE 371 37/38 ROM fittizia per C64 (senza batteria) 67,000 
FE 372 37/38 — Serratura a combinazione 28.000 
FE373 37/38 Finale audio da 35W a transistor (con profilo a L) 27.000 
FE391 39 Voltmetro digitale per MSX 52.000 
FE392-1-2 39 Controller per impianti di riscaldamento 349.000 
FE393 39 Tachimetro per bicicletta (su prenotazione) 160.000 

FEAO! 40 Scheda 1/0 per XT 63,000 
FEAO2 40 C64 contapersone 14,000 
FE403 42 Unita di alimentazione autonoma 44,000 
FE404 40 Boiler automatico (completo di trasformatore e relé) 139.000 

FE4I1A-B 41 Serratura a codice con trasduttore 98.000 
FEAI2 41 Attuatore per C64 55,000 
FEAI3 Al Led Scope 187,000 
FEA14 41 Esposimetro 29.000 
FE421-1-2-3 42 Monitor cardio-respiratorio 89.000 
Fae 42 Mixer mono 60,000 
FEA23A 42 Alimentatore per *VIRTUOSO” 

versione standard (Trasf. escluso) 69,000 
FEA31 43 MICROCOMPUTER M65 169.000 
FEA32 -A-B 43 BROMOGRAFO per CS. (elettronica) 49,000 
FEA33 43 Amplificatore VIRTUOSO (Standard) 136,000 

FEA34 43 Numeri RANDOM giganti 81.000 
FEA35 43 Suoneria telefonica "REMOTE" 18,000 

cs. 

    

Lire 43.000 

Una guida indispensabile nella      promozione e nella tecnica 
delle vendite, come trattare 
con la clientela, come vincere 
la concorrenza, quali strategie 
e tattiche utilizzare per ottene- 
re uncontratto, come riuscire a 
sviluppare una proposta vin- 
cente. 

MMB Ronald Tepper 
DIRECT MAILING 
Gestire con profitto le vendite 

per corrispondenza 
pp. 270 Lire 35.000 
Cod. M726 

E la biografia di Chase Revel, 
uno dei pil grandi geni ameri- 
cani nel campo del mailing. 
Come ha fatto fortuna, come 
ha persa e poi ritrovata, le 
strategie che ha adottato, co- 
me ha saputo anticipare le ten- 

denze del mercato e adattarle, 
trasformandole in capitale. 

 



ATTUALITA 

ELABORATORI GRAFICI 

La possibilita di visualizzare informazioni 

grafiche @ una delle pit importanti funzioni 
di qualsiasi sistema computerizzato. Questo 
non yale soltanto per le grandi (e terribilmen- 
te costose) “work station” tecniche, ma si 
pud applicare a tutti i gradini della scala, dal 
merecato di elite all'umile home computer, 

E' recente la tendenza ad incorporare sistemi 
operativi a base grafica nei computer com- 

merciali ed anche in alcune macchine previ- 
ste per un uso pid "domestico" (come Apple 
Mackintosh ed AtariST). 
La potenza grafica dei micro é costantemen- 

te aumentata, a partire dalla loro presentazio- 
ne, 10-15 anni fa (Tabella 1). Tuttavia, sem- 

bra che ormai le possibilita dei sistemi con- 
venzionali di gestire la grafica computeriz- 
zata abbiano raggiunto il punto di massimo. 
Per andare oltre, il problema deve essere af- 

frontato in modo diverso, cioé con I""elabo- 
ratore grafico", 

Sviluppi della grafica 

Per valutare meglio l'importanza degli ela- 
boratori grafici, riteniamo opportuno passa- 

re brevemente in rassegna la storia dei siste- 
mi grafici a microcomputer. 
Isistemi grafici hanno avuto uno sviluppo si- 
gnificativo quando sono cominciati ad appa~ 
rire i primi piccoli computer, all'inizio degli 

anni ‘70. La Figura | mostra lo schema a 
blocchi semplifieato del sistema che equi- 
paggiava alcuni dei primi microcomputer, 
come il Nascom oppure I'UK101, Tl micro- 
processore pud accedere a tutta la memoria 
del sistema, mentre all'area di memoria riser- 
vata allo schermo pud accedere anche un ge- 

neratore di caratteri. Quest'ultimo analizza la 

memoria di schermo, riconosce i codici dei 
caratteri e quindi dispone opportunamente la 
sequenza di punti sullo schermo, Un simile 
generatore di caratteri pud produrre soltanto 
una visualizzazione di testo molto limitata e 
la cosiddetta “grafica a spezzoni". 
Un altro sistema, venuto alla luce successi- 

i oh 

vamente ed oggi diffusamente usato, sosti- 
tuisce il generatore di caratteri con un chip di 
controllo grafico, che accede allamemoria di 

schermo configurata come mappa di bit. 

Tale sistema viene utilizzato dal PC128S ed 
é illustrato in Figura 2. 

La mappa di bit differisce dalla disposizione 

di memoria usata con il generatore di carat- 
teri in quanto ogni bit della mappa corrispon~ 

de direttamente all'informazione visualizza- 
ta sullo schermo. In un sistema in bianco/ne- 
ro molto semplificato, ci pud essere un bit 
della memoria mappato in modo da corri- 
spondere direttamente a ciascun pixel dello 
schermo (livello "1" = pixel acceso livello 

"0" = pixel spento). 

  

Nl controller interpreta queste istruzioni e 
compone in base ad esse una bit-map. Se l'u- _ 
tilizzatore richiede di traceiare una figura in- 
solita, il microprocessor ospitante deve i 
tervenire direttamente per modificare la bit- 
-map. Tale intervento incide pesantemente 
sulla potenza di elaborazione del compu 
ospitante e rallenta i in maniera inaccettabile 
il processo. 

Il sistema ora descritto presenta alcuni evi- 
denti syantaggi, 

* Nella sua forma pid semplice, non permet- 
te di visualizzare colori o gradazioni di gri- 
gio. 
* Non permette un'efficiente -gestione dei te 

sti i 

          

  

    

Sistema Prezzo Data _ Tipica migliore Tipica memoria 

appross. gratica di sistema 

Nascom £300 1977 80x48 64K 
1 colour 

BBC micro £400 1981 640 x 256 64K 

1 colour 
IBM PC £2,000 1982 640 x 400 640K 

16 colours 
Work Station £10,000 1986 1024x800 4096K 

16 colours 

Questo schema permette al microprocessore * E' lento 
di visualizzare veramente qualsiasi figura, 
entro i limiti di risoluzione del sistema, mo- 
dificando la disposizione dei livelli "1" ¢ "0" 
nella mappa, tramite il controller grafico. 
Quest'ultimo libera il computer ospitante di 

una parte del lavoro necessario a gestire la 
mappa stessa, Peresempio, in alcuni sistemi, 
il microprocessore ospitante pud inviare 
semplici istruzioni al controller, nella forma: | 
Traccia una linea dal punto (0,0) al punto - 
(100,100) : 

Traccia un cerchio di raggio 20, centrato in 
(60,80) 
Disegna un rettangolo pieno sulla diagonale 
compresa tra (10,10) e (70,30). 

* E limitato ad alcune funzioni predetermi- 
nate, inserite nel controller grafico. 
Entro certi limiti, questi problemi sono stati 
gia risolti, ma lo syiluppo di un elaboratore ‘| 
grafico permette di fare un grosso salto di 
qualita nelle prestazioni, © 

Lottenimento dei colori per un display a bit- 

-Inap @ molto facile e pud essere realizzato 
mappando nella memoria diversi bit per cia- 
scun pixel dello schermo, Per esempio, la 
mappatura di quattro bit per pixel permette di- 

__ Scegliere tra 16 diversi colori o tra sedici gra- 
dazioni dello stesso colore, da visualizzare 
sullo schermo, 

Per raggiungere la risoluzione necessaria,ad 

  

  

           



  

esempio, per la composizione elettronica di 
una rivista a colori sarebbero necessari alme- 
no 25 bit per pixel: 8 bito 16 intensita per cia- 
scuno dei tre colori primari. 
E' piuttosto evidente che una mappa a bit di 
qualsiasi dimensione assorbirebbe grandi 
quantita di memoria: alcuni esempi sono il- 
lustrati nella Tabella 2. 
E' proprio per motivi di economia di memo- 
ria e di velocita operativa, che anche i siste~ 

mi basati sul controller grafico tendono a ge- 
stire i testi ancora con il generatore di carat- 
teri, Con quest'ultimo, per un elaboratore di 
testi che visualizza 25 righe di 80 caratteri ci 
vogliono soltanto 2 K di memoria. 

_ Per la generazione del medesimo display, a 

rio stabilire qualche compromesso, Un con- 
troller grafico che visualizza i testi nello stes- 
so modo di un generatore di caratteri utiliz- 
zameno memoria ed é veloce. Tuttavia, me- 
scolare brani di testo e grafica potrebbe risul- 
tare difficile a causa dei diversi modi in cui 
le due diverse entita vengono memorizzate. 

Ora pero... 

Da quanto abbiamo esposto, sembra che gli 
inconvenienti connessi con la grafica a map- 
pa di bit e pilotaggio a controller si possano, 
alleviare, ma non eliminare del tutto, Come 
vedremo in seguito, i primi elaboratori grafi- 
ci che stanno debuttando sul mercato sono 

* Sistema grafico totalmente programmabi- 
le, che pud anche funzionare senza sollecita~ 

re l'intervento del microprocessore ospitan- 
te, 

Si pud stabilire un'utile analogia tra un siste- 

ma grafico ed un calcolatore da palmo, Un 
controller gratico fornisce le funzioni grafi- 
che fisse, nello stesso modo in cui un caleo- 

latore fornisce funzioni matematiche fisse. 
Viceversa, un elaboratore grafico pud esse- 

re programmato in modo daeseguire unase- 
rie di istruzioni, approssimandosi molto alla. 
flessibilitd e sofisticazione che distinguono 
il calcolatore programmabile dai semplici 

  

-calcolatori ad azionamento manuale. 
Dopo aver dato un breve sguardo allo sviluj 

  

  

  

   MEMORIA DI Ei FLUssO 
SISTEMA De! 

  

  

   

   

pant 
MEMORIA DI 

SCHERMO: 1-2 
   

    

  

FLusso 
OE! 
pati 

micro:   

GENERATORE 

CARATTERI 

  FLUssO 
DE! 

  -_paTl 
MICRO- pan 

ESSORE         

  

  PROCESSORE 
1 SISTEMA     

      

  

  
Risoluzione Numero dei Dimensioni Freq. dei punti 

dello schermo colori della mappa approssimativa 
di memoria 

256 x 200 (bassa) 16 25K 5.4MHz 

640 x 480 (media) 256 307K 22MHz 

1280 x 1024 (alta) 64k 2621K 100MHz 

‘prsisrewa, [X___/ 
TESTO SULLO 
SCHERMO       

  

MEMORIA 01 
‘SISTEMA 

GRANDE 
8YT-MAP 

D1 SCHERMO 

  

DIVISIONE DELLA 
MEMORIA SOTTO 
CONTROLLO SOFTWARE 

  

FLussO 
  

  

SISTEMA A 
CONTROLLER 
GRAFICO 

  

          
GRAFICA su 
‘SCHERMO 

  

  

STAOZZATURA     

ATI ED ISTRUZION! DI CONTROLLO 

    

  
  

partire da una bit-map in bianco/nero, sareb- 
be necessaria una quantita di memoria circa 
12 yolte maggiore; volendo poi utilizzare u- 
na mappa a colori, lamemoria necessaria sa- 
rebbe considerevolmente maggiore. Oltre 
alla necessit& di una maggiore quantita di 
memoria per la visualizzazione di testi a 
mappa di bit, il funzionamento sarebbe pitt 

lento rispettoa quello del generatore di carat- 

~ teri, perch anche il semplice spostamento di 
un carattere comporterebbe lo spostamento 

di parecchi byte di informazione ¢ non sol- 
nel singolo byte che costituisce 

il codice del carattere. 
Chiaramente, nella progettazione @ necessa- 

  

veloci a sufficienza da permettere la gestio- 
ne contemporanea di testo e grafica nella 
mappaa bit; contemporaneamente risolvono 
i problemi relativi al limitato set di istruzio- 
ni del controller grafico. Utilizzando un pro- 
cessore grafico, un tecnico elettronico pud o- 
ra comporre un sistema a basso costo, con le 

seguenti prestazioni: 
* Display mappato a bit, con gammadi ala 

ri completa ed intensita variabili, 
* Testi composti con grande varieta di for- 
mati dei caratteri, mescolati a grafica com- 
plessa. 
* Elaborazione numerica molto veloce, fa 
l'animazione in 3 D. } 

spontanea lado- 
manda: perché c’é voluto tanto tempo prima 
po dei sistemi grafici, sorge 

che i fabbricanti arrivassero a finanziare la eh 

che a bit hanno imposto limitazioni m 
_ pesanti alle prestazioni di qualunque sis! 

__ del processore di pilotaggio o del controller. 
- Questo problema di memoria é stato risolto 

_ solo recentemente, aprendo la strada al pro- 
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produzione di un claboratore grafico otti- | 
mizzato per questa ‘funzione? La risposta si 
basa in gran parte sull'argomento dello svi- 

lupo delle memorie. . Fino a poco tempo fa, 
ichip DRAM disponibili per le mappe grafi 

   

      

  

grafico, indipendentemente dall'efficienza 

getto di sistemi molto potenti. 

 



ATTUALITA 
VRAM 

Il sistema mostrato in Figura 2 si riferisce al 
problema della memoria, associato alla lar- 
ghezza di banda della mappa a bit, ¢ deriva 
dalla necessita di aggiornare continuamente 
Jo schermo ricorrendo alla memoria. 
Un tipico display di computer pud dedicare 

i1 90% del suo tempo ad aggiornare lo scher- 
mo, mentre il restante 10% viene speso dal 
fascio elettronico cancellato per effettuare il 
suo percorso, Durante il periodo di aggiorna- 
mento dello schermo, le informazioni devo- 
no essere lette dalla bit-map. 

Utilizzando le DRAM convenzionali, non si 
possono leggere in sequenza i dati da invia- 

mento di riga (che la DRAM conserva per se- 
lezionare una riga di informazioni) seguito 

dal segnale di indirizzamento di unacolonna 
(che la DRAM conserva per identificare i) 

particolare bit scelto). La condizione della li- 
nea di lettura/scrittura della DRAM determi- 
na poi se il bit selezionato debba essere e- 
messo od inserito nella memoria. 
Se una mappa a bit fosse interamente compo- 

sta da DRAM, é evidente che alle prestazio- 

ni del sistema grafico verrebbero imposte 
gravi limitazioni. 
Una soluzione possibile richiede I'utilizzo di 
due porte video RAM (VRAM);: si tratta di 
componenti apparsi per la prima volta in 
commercio nel 1984. Una VRAM elementa- 
re @ illustrata in Figura 3b. 

Naturalmente, nella realta, le DRAM e¢ le 
VRAM hanno dimensioni molto maggiori di 
quelle indicate in Figura 3b: di norma sono 
formate da matrici di 256 x 256 bit, invece 
dei 4 x 4 bit mostrati nell'esempio. 
Una mappa di bit VRAM 2 in grado di ag- 
giornare il display trasferendo le righe al re- 
gistro a scorrimento, che sara chiamato dal 
clock a formare il pilota dello schermo. A 
partire dall'istante del trasferimento, la 

VRAM doyrebbe essere libera per qualsiasi 
modifica. Per un tipico display su schermo, 

la VRAM risulterebbe occupata soltanto per 
il 5% del suo tempo. E’ evidente quanto que- 
sta situazione sia favorevole, se la si con- 
fronta con il 90% deltempo incuiéimpegna- 
tala bit-mat su DRAM. In futuro, la maggio- 
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re allo schermo ed aggiornare contempora- 
neamente altre aree della memoria. Per que- 

sto motivo, il sistema grafico pud effettuare 
varianti al display del computer soltanto du- 
rante il 10% del tempo, cioe quando lo scher- 

mo é cancellato, mM 
Questa una strozzatura inaccettabile in un 

sistema di comunicazioni. Per rendersi con- 
to di come é stato risolto questo problema, 
dobbiamo prima osseryare con maggiori 
particolari il funzionamento di una DRAM, 
La Figura 3a mostra lo schema semplificato 
di un singolo chip di RAM dinamica 
(DRAM). Si accede alla DRAM nel modo 

normale, fornendo un segnale di indirizza- 

Registri a scorrimento 

Le VRAM assomigliano alle DRAM, ma 
hanno collegato un registro a scorrimento: 
infatti una VRAM puo gestire i normali ac- 
cessi di lettura/scrittura di una DRAM. La 

VRAM accetta pero anche un indirizzo di ri- 

ga seguito da uno speciale impulso (strobe) 

di trasferimento, che ordina al componente 

di copiare la riga selezionata nel registro a 
scorrimento, Al termine de! trasferimento, 
pud essere applicato un segnale di clock e- 
sterno per trasferire i dati della riga fuori dal- 
la VRAM. Durante questo trasferimento, la 
VRAM rimane libera per l'aggiornamento. 

ranza assoluta dei sistemi grafici ad elevate 
prestazioni dovra ricorrere alla VRAM co- 
me componente di mappatura della memo- 
ria. 

Integrato VRAM TMS34010 | 

La disponibilita delle VRAM ha reso remu- 

nerativo lo sviluppo di elaboratori grafici. II 

primo di questi componenti ad apparire sul 

mercato ¢ stato il TMS34010; un componen- 
te CMOS da 1,8 micron, composto da pitt di 
200000 transistori, che costituisce a pieno 
diritto un microprocessore completo, com- 

pletato da alcune funzioni atte a migliorare le 

8 A



  

sue prestazioni grafiche, Il chip é stato pro- 

gettato in Gran Bretagna ed attualmente vie- 

ne venduto, in quantita di campionamento, al 

prezzo unitario di circa 230  sterline. 

Tuttavia, con la produzione in grande serie, 

entro pochi anni il prezzo unitario doyrebbe 
cadere al di sotto delle 20 sterline: a questo 

punto le schede di completamento dovreb- 

bero risultare accessibili ai personal compu- 
ter, corredando gli home computer con pre- 

stazioni grafiche di qualita paragonabili a 

quelle delle "work station". 

L'architettura interna del TMS34010 é illu- 

strata in Figura 4. Le funzioni dell'unita cen- 

trale di elaborazione sono situate al centro 

dello schema ¢ comprendono 30 registri per 

uso generale da 32 bit, tutti disponibili all'u- 

di eseguirli molto rapidamente, con pochi 

accessi alla memoria esterna, A sinistra in 
basso della Figura 4 c'é una serie di registri I/ 
O specializzati. Sette di questi registri con- 

trollano il modo in cui il processore rispon- 

de ad un'interruzione ed il modo in cui inte- 

ragisce con il processore del sistema ospitan- 
te (supponendo che ce ne sia uno). 

Ci sono anche altri 15 registri, riservati alla 
temporizzazione video. Essi possono essere 
programmati dall'utente, per determinare la 

durata dei segnali di sincronismo orizzonta- 

le e verticale e dei segnali di cancellazione. 

Uno dei processori pud essere utilizzato per 

produrre segnali compatibili con una vasta 

gamma di standard video. Si pud anche di- 

sattivare la generazione dei segnali video ed 

  

controller specializzato per la memoria. Il 
TMS34010 @ eccezionale anche perché il 

suo spazio di indirizzamento si estende a pid 
di 128 Mbyte, in modo da poter accogliere 

mappe di bit VRAM delle massime dimen- 
sioni. 

L'area pid grande della Figura 4 (cio’ l'area 
piu grande del chip di silicio) viene occupa- 
tadalla ROM di microcontrollo, che dirige il 

movimento di dati entro il chip, mentre que- 

sto esegue i] codice di ciascuna istruzione in 

linguaggio macchina. Le dimensioni della 

ROM di controllo riflettono il gran numero 
di istruzioni ottimizzate incorporate nel 

TMS34010, Queste istruzioni permettono al 
programmatore di riferirsi direttamente alla 
mappa dei bit, utilizzando il modo di indiriz- 
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tente, Come si vede in figura , sopra la CPU 

sono incorporati nel TMS34010 anche 256 

byte di istruzioni cache. Il cache conserva la 

copia di una piccola regione della memoria 

del processore. Mentre il TMS$34010 esegue 
un codice, consulta contemporaneamente il 

cache per sapere qual'é la successiva istru- 

zione. Se questa & presente nel cache, potra 

essere prelevata praticamente senza ritardo, 

risparmiando il tempo altrimenti perduto per 

Vaccesso alla memoria globale, 
Tl codice della grafica contiene normalmen- 

te numerosi brevi cicli in codice macchina u- 
tilizzati, ad esempio, per tracciare cerchi ¢ li- 
nee rette. Il cache é stato progettato in modo 
da accogliere questi brevi cicli ed & in grado 

es FARE [1 TTRONICA - GENNAIO 1989 

agganciare il chip ad un generatore di imma- 
gine esterno in modo da permettere la misce- 

lazione di segnali video di diversa origine. 
Lultimo gruppo di sei registri 1/O controlla 

l'interfaccia con la memoria locale. La me- 
moria locale del processore pud essere basa- 

ta sulle VRAM per la mappa a bit e sulle 

DRAM per contenere i dati di programma, 

nonché su EPROM per contenere il codice di 

ayviamento per sistemi in cui il TMS34010 

dovesse funzionare senza un computer ospi- 

te. Tutta la logica di controllo della memoria 

locale risiede nel processore e pertanto i chip 

VRAM ¢ DRAM possono essere collegati 
direttamente ad esso con un minimo di logi- 

ca di interconnessione: non @ necessario un 

vamento a coordinate X-Y e lasciando al 
chip il compito di calcolare da sé l'indirizzo 

assoluto in memoria, 
Un’altra potente funzione grafica @ data dal- 
1a possibilita del processore di spostare mol- 
to velocemente grandi quantita di dati nella 
memoria. II processore pud anche considera- 

re j dati non soltanto come byte e parole, ma 

anche come gruppi di pixel, le cui dimensio- 
ni in bit possono essere predeterminate dal- 
l'utilizzatore. E' percid possibile attuare fa- 

cilmente, mediante codici macchina, trasfe- 

rimenti di blocchi di pixel ("‘pixblts"), so- 
prattutto quando viene utilizzato il modo di 
indirizzamento x-y. 

© ETI 1987



  

BROMOGRAFO PER CIRCUITI 
di M. Anticoli 

Spinti dalle numerose richieste che i no- 
stri lettori ci formulano da quando abbia- 

rito nella rivista il foglio di aceta- 

to con i master dei circuiti stampati, ecco 

qui come realizzare l'espositore per svi- 

luppare le basette impressionate con la 

lacca fotografica. 

Qualsiasi amatore ha, con questo bromo- 

grafo, la possibilita di autocostruirsi cir- 
cuiti stampati di qualita professionale. 

Una delle tecniche pitt usate per la fabbri- 

cazione dei circuiti stampatié quella foto- 

    

    
grafica; tale tecnica prevede |'impressio- 
ne della lastra ramata di vetronite, rivesti- 

ta con un opportuno prodotto chimico. 
Il vantaggio pit immediato di questa tec- 

nica & che il master trasparente, se non 

fornito direttamente come accade per la 

nostra rivista, é relativamente facile da di- 

segnare ed abbastanza semplice da cor- 

reggere in caso venga rilevato un errore. 
Dopo che il campione si & dimostrato e- 

satto, potranno essere tirate tutte le copie 

necessarie ripetendo semplicemente I'e~ 
sposizione fotografica, senza rifare ogni 

volta il disegno del circuito stampato. 

  

PRODUZIONE DEI CIRCUITI 
STAMPATI 

Per produrre icircuiti stampati con questa 

tecnica é necessario esporre alla luce ul- 

travioletta le basette presensibilizzate in- 

terponendo il disegno eseguito su suppor- 

to trasparente. In questo modo si produce 

un'immagine latente, che viene poi svi- 

luppata con uno speciale sviluppatore 
commerciale oppure con semplice solu- 

zione di soda caustica. Sulla scheda si 
produce cosi un'immagine coloratadima- 
teriale resistente al prodotto che verra poi 
usato per incidere il rame: di solito una so- 
luzione di percloruro ferrico. Dopo que- 

sto procedimento, l'immagine del traspa- 

rente risultera trasferita sulla scheda, II 

processo di fotoesposizione richiede un 
adatto contenitore per la sorgente lumi- 
nosa, nel quale il master e la scheda sen- 

sibilizzata possano essere mantenuti in 

stretto contatto ed esposti alla luce ultra- 

violetta, 

AI 
\" 

NY 

Questa specie di scatola dovrebbe anche 

schermare l'operatore dalla luce ultravio- 

letta, perché una prolungata esposizione a 
tali lunghezze d'onda potrebbe causare ir- 

ritazioni agli occhi e perfino scottature 

sulla pelle. Il processo viene facilitato se 

la scatola di esposizione, normalmente 

chiamata bromografo, ¢ equipaggiata con 

un adatto temporizzatore, che possa ga- 
rantire tempi di esposizione precisi e ripe- 
tibili. 
Tali bromografi sono disponibili presso i 
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pit’ importanti fornitori di componenti, 

ma tendono ad essere piuttosto costosi. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

  

    

Quello che descriviamo in questo artico- 

lo si pud costruire tra le mura di casae non 

    

zione predeterminati, oppure di effettua- 

re un controllo manuale del tempo stesso, 

E' incorporato anche un segnale acustico, 

che viene attivato al termine del tempo di 

esposizione predisposto e permette all'u- 

tente di svolgere altri lavori in attesa del- 

la fine della sequenza di esposizione. 

   

START) 
sToP    82 

due circuiti di controllo: uno @ un circui- 

to temporizzatore monostabile ¢ I'altro & 
un normale circuito flip-flop. Vengono 
entrambi avviati mediante uno stadio an- 

tirimbalzo e collegati, tramite un amplifi- 

catore di corrente a transistor, ad un rele 

che serve a controllare la tensione di rete 

   

    

  

    

  

Figura 1, Schema elettrico del bromografo a 
raggi ultravioletti. 

solo fornisce un'adatto sistema per espor- 
re il materiale to alla luce ul- 
travioletta, ma incorpora anche un siste- 
ma di controllo elettronico che permette 
di selezionare uno tra sei tempi di esposi- 
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fora wor: 
83-86 = REATTORI PER LAMPADE 

La costruzione dell'involucro esterno & 

stata resa pill semplice possibile, pur per- 

mettendo un facile accesso ai componen- 

ti interni per eventuali riparazioni. 

  

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Lo schema elettrico del dispositivo émo- 

strato in Figura 1. IL sistema formato da 

del tubo fluorescente a raggi ultravioletti 
e dei relativi circuiti di controllo, 

CIRCUITO DI AVVIAMENTO 

I] pulsante a commutazione unipolare $2 

viene usato sia per avviare il circuito di 

temporizzazione automatica che per pas- 
sare al circuito di controllo manuale, A 

11



  

causa della natura dell'integrato flip flop 

4027, utilizzato nel circuito di controllo 

manuale, & necessario prendere qualche 

provvedimento per evitare i rimbalzi dei 

contatti che causano impulsi spurii, La lo- 

ro soppressione viene ottenuta mediante 

il circuito antirimbalzo, comprendente 

R8, RY, 1C2b ed IC2c. 
Questo circuito produce un unico impul- 

so di uscita, senza tener conto di quante 

volte si siano chiusi od abbiano rimbalza- 

(o i contatti dell'interruttore. 

L'impulso di uscita con fronte di salita po- 

sitivo (variazione dal livello logico 0 al li- 

vello logico 1) proveniente dal circuito di 

avviamento, viene prelevato direttamen- 

te dall'uscita di [C2 e portato all'ingresso 

di clock del flip-flop 1C3. L'impulso con 

fronte negativo del circuito antirimbalzo, 

viene prelevato dall'uscita di 1C2b ed ac- 

coppiato in c.a, all'ingresso di trigger del 

circuito monostabile, tramite C4, IL re 

store R1LO e il diodo DI sono inseriti in 

    

rizzatore integrato CMOS 556 (IC la), 

collegato come circuito monostabile, In 

questo modo, l'uscita del circuito integré 

to commuta da 0 V alla tensione dell'ali- 

mentatore per un tempo T, ricavato appli- 

cando la formula 

    

Triti«Rx 

dove R é il valore in Q del resistore e C il 

valore in farad del condensatore, 

In questo caso, il valore del condensato- 
re & quello di 1C3 (100 LF) mentre il va- 

lore della resistenza viene selezionato da 

Sta sulla rete di resistori, che comprende 

R1-R6eP1-P6. Lresistori R1-R6 sono ca- 

blati in serie e, in combinazione con C3, 

forniscono un ritardo leggermente mino- 

re di quello necessario per gli intervalli di 

temporizzazione predisposti, S la permet- 

te di regolare il valore totale della resi- 

stenza tra +V e C3: in questo modo si pos- 

sono predisporre con precisione i tempi e 

  

   

mento/arresto 82, viene ottenuto median- 

te un flip-flop JK tipo 4027 (IC3), Gli im- 

pulsi di clock prodotti dal circuito anti- 

rimbalzo sono usati per commutare I'u- 

scita Q di IC3. 

Per garantire che l'uscita da IC3 sia a li- 

vello logico 0 quando il dispositivo viene 

acceso, C6 e R12 sono disposti in modo 

da causare un breve impulso a livello lo- 

gico 1, applicato direttamente all'ingres- 

so di cancellazione (piedino 4) di 1C3 o- 

gni volta che la spina viene inserita nella 

presa di corrente. D3 viene utilizzato per 

evitare I'interferenze tra questo impulso e 

la tensione presente al piedino 4 di IC la. 

Per garantire che l'uscita del circuito flip- 

-flop vada automaticamente a livello lo- 

gico0 commutando dal controllo manua- 

le al controllo automatico, l'ingresso di 

cancellazione diretta & anche collegato, 

tramite D4, al cursore di S lb. Questo ac- 

corgimento é stato adottato perche, men- 

tre viene selezionato il controllo automa- 

    

    

  

Figura 2. Basetta principale in scala unita 

  

questo circuito, allo scopo di fornire uno 

impulso di trigger affidabile. 

DISPOSITIVO 

DI TEMPORIZZAZIONE 

MONOSTABILE 

I tempi di esposizione predisposti vengo- 

no ottenuti utilizzando meta di un tempo- 

superare i problemi di tolleranza dei di- 
versi componenti usati nel circuito di 

temporizzazione. L'uscita dal circuito tem- 
porizzatore monostabile & collegata, tra 

mite D5, all'amplificatore di corrente che 

pilota il rele RLA, 

CIRCUITO DI CONTROLLO 

MANUALE 

I controllo manuale del tempo di esposi- 

zione, che utilizza l'interruttore di avvia- 

tico, l'ingresso di cancellazione diretta ri- 
manga a livello logico 1, costringendo 

l'uscita Q arimanere a livello logico 0. Gli 

ingressi J e K sono collegati in maniera a- 

naloga al cursore di S1b, tramite l'inver- 
titore formato da IC2a. Questo garantisce 

che, mentre non viene selezionata |'o- 

pzione controllo manuale, tanto |'ingres- 
so J quanto l'ingresso K siano a livello lo- 

gico 0. 
In questo modo I'uscita del circuito inte- 
grato non potra cambiare stato nonostan- 
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te la presenza degli impulsi diclock al suo 

ingresso. Analogamente, S1b viene usa- 

to per cortocircuitare a massa il termina- 

le del resistore R7. 

Questo terminale é collegato all'ingresso 
di reset (piedino 4) di IC 1a, cosicché vie- 

ne mantenuto il livello logico 0 mentre 

viene selezionata l'opzione di controllo 

manuale, In questo modo si evita I'uscita 

di un segnale a livello logico | da IC La, 
che altrimenti avrebbe il sopravvento sul 

segnale in uscita dal circuito di controllo 

manuale. 
Gli impulsi positivi prodotti dal circuito 
antirimbalzo sono applicati all'ingresso 
CK (clock), cioé al piedino 3 di IC3. 
Quando viene selezionata l'opzione di 
controllo manuale, mediante S1, gli in- 

gressi J e K sono entrambi a livello logi- 
col. 
Ogni impulso applicato all'ingresso di 

clock fa cambiare stato all'uscita Q, por- 
tandolaal livello opposto a quello in cui si 

  

Figura 3. Disposizione di componenti sulla 
scheda principale. 

trovavain quel determinatoistante, Questa 

uscita viene applicata all'amplificatore di 

corrente, tramite D6, 

CIRCUITO DI CONTROLLO DEI 
TUBI ULTRAVIOLETTI 

I tubi a raggi ultravioletti alimentati dalla 

rete vengono controllati tramite RLAI. I 
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due circuiti di controllo forniscono perd 

una corrente insufficiente a pilotare diret- 

tamente il rele. Pertanto viene usato TRI 

come amplificatore di corrente, in modo 

da aumentare la corrente stessa ad un li- 

vello tale da eccitare il relé, [due diodi DS 

e D6 agiscono come semplice porta OR: 

un'uscita da uno o dall'altro dei due circui- 

ti integrati sara percid in grado di fornire 

un'adatta corrente di polarizzazione, per 

mandare in conduzione TRI tramite la 

sua giunzione collettore emettitore. I] re- 

lee collegato in serie tra la linea dialimen- 

tazione positiva ed il collettore di TRI, di 

conseguenza la corrente che passa attra- 
verso il circuito di collettore fluisce anche 

attraverso il rele, causandone l'eccitazio- 

ne. D8 éun LED che si accende, ricavan- 

do la corrente dall'uscita del diodo o del- 

laporta logica, per indicare che i tubi fluo- 

rescenti sono accesi. L'unita utilizza quat- 
tro tubi ultravioletti, ciascuno collegato in 

serie ad un reattore per la correzione del 

$1B S1B-8 
c 

fattore di potenza. Ogni tubo a scarica 

contiene due filamenti riscaldanti, uno 

per estremita, che vengono usati per ri- 

scaldare il tubo fino al punto in cui vengo- 

no emessi elettroni in quantita tale da pro- 
durre un flusso di cariche attraverso il gas 

diriempimento, causando l'emissione del- 

la luce quando gli elettroni colpiscono il 

rivestimento interno del tubo. 

I filamenti riscaldanti sono inizialmente 

collegati in serie, fino a quando si stabili- 
sce il flusso di carica, dopo di che il circui- 

   

to viene interrotto per lasciare uno dei fi- 

lamenti collegati al conduttore di fase tra- 

mite il suo reattore e l'altro al conduttore 

dineutro della rete, Per ottenere questo ti- 

po di controllo, in serie tra i due filamen- 

ti viene collegato uno starter per tubo 

fluorescente. II relé & collegato in modo 

da controllare, quando viene eccitato, i 

circuiti dei tubi fluorescenti, chiudendo il 

circuito tra la linea di rete corrispondente 

alla fase ed uno dei reattori. 

INDICATORE 
DI FINE ESPC 

  

ZIONE 

Nel progetto é inserito un segnale acusti- 

co per indicare la fine di un tempo predi- 
sposto. Il circuito utilizza I'altra meta del 

temporizzatore integrato 556, collegato 

come monostabile. II periodo di tempo- 
rizzazione per il circuito viene predispo- 

sto mediante R16 e C7 e, con i valori da- 
ti sullo schema, produce un segnale d'u- 

scita della durata di circa sei secondi. Il 

circuito viene avviato accoppiandolo in 

ca. all'uscita di IC la, 

Quando l'uscita di questo integrato passa 

dalla tensione totale di alimentazione al 

livello di 0 V, un breve impulso con fron- 

te negativo viene prodotto da C5, D2 ed 

RIL. 
Questo impulso viene trasferito all'in- 
gresso di trigger di IC 1b ed inizia il perio- 
do di temporizzazione. L'ingresso di reset 
di questo integrato é collegato al cursore 
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di S1b. Questo punto si trova normal- 
mente al livello logico 1, ma se il resisto- 

re di pull-up R7 viene cortocircuitato da 

Sib, si fornisce un livello logico 0 selezio- 
nando l'opzione di controllo manuale. In 

questo modo, il circuito di segnalazione 

acustica non pud funzionare quando non 

@selezionata la temporizzazione automa- 

tica, L'uscita di IC 1b é direttamente col- 

legata a WDL, un cicalino piezoelettrico 
montato direttamente sul circuito stam- 

pato. 

ALIME 

  

TORE 

L’alimentatore é di tipo convenzionale ed 

@ formato da un trasformatore riduttore 

della tensione di, rete (T1), che produce 

un'uscita di 9 V c.a., rettificata poi dal 

ponte a diodi RECI e livellata da C1, in 
modo da produrre un'uscita a 12 Vee, C2 

@ un piccolo condensatore di disaccop- 
piamento, 

COSTRUZIONE ELETTRONICA 

La costruzione della parte elettronica & 

piuttosto semplice, perch quasi tutti i 
componenti sono montati sulla scheda 

principale di 
Figura 2, come mostrato in Figura 3. 

A questo punto, la costruzione risulterd 
facilitata se i componenti pit piccoli ed 

i ponticelli verranno prima posizionati ¢ 
poi saldati, Successivamente montare i 

Figura 4. Basetta di temporizzazione in scala 
unitaria. 

componenti di maggiori dimensioni ¢ 
cosi via fino al relé, che verra montato 

per ultimo. Attenzione ad orientare cor- 
rettamente tutti i component polariz 
ti come i diodi, i condensatori elettroli- 

tici, il transistore ed i circuiti integrati. 

Per ultimi, effettuare i collegamenti ca- 
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blati alla scheda. Questa @ stata predi- 

sposta in modo da poter utilizzare un ca- 
vo a piattina multipolare, ma serviranno 

allo scopo anche cavetti  separati. 
Utilizzando fili di diverso colore, risul- 
ter’ facilitata l'identificazione dei giusti 

  

collegamenti. Montare i resistori fissi e 

variabili relativi ad $1 sulla piccola ba- 

setta di Figura 4 , attenendosi alla dispo- 
sizione di Figura 5, 

Dopo aver cablato i due circuiti pre- 
stampati, controllarli attentamente per 

so Be 
oS 8, 

  

scoprire eventuali ponti di stagno, salda- 

ture fredde e componenti posizionati in 

maniera errata, Costruire ora l'alimenta- 

tore ed utilizzarlo per provare le due 
schede, prima di tentare di installarle nel 

contenitore. Consigliamo comunque di 

rimandare la taratura del sistema tempo- 

nerelle seecute 
rizzatore automatico alla fine dell'in- 

stallazione, perché c’é pericolo che le re- 

golazioni vengano alterate durante le o- 
perazioni di montaggio.    
COSTRUZIONE 
DEL CONTENITORE 

Questo progetto richiede la costruzione 

di un mobiletto un po pitt complicato del 

solito: oltre alla normale funzione di 
contenere con sicurezza i componenti, 

deve infatti garantire che il materiale del 
circuito stampato sia mantenuto in stret- 
to contatto con il trasparente e che en- 

trambi risultino correttamente posizio- 

nati sopra i tubi a raggi ultravioletti du- 

rante l'esposizione. I] prototipo & stato 
costruito in legno e si compone di due 

parti: una sezione interna per alloggiare 

tutte le parti elettroniche ed i tubi ultra- 
violetti, ed una sezione esterna adattata 
alla sezione interna. Abbiamo  scelto 

questa soluzione per facilitare I'installa- 
zione e la manutenzione, cominque o- 

gnuno pud scegliere la soluzione che pi 
gli aggrada, 

Una volta completato il mobile, control- 

lare con attenzione che tutte le parti si a- 

dattino tra loro. Levigare poi con carta 

vetrata la scatola e verniciarla. L'interno 
della sezione contente la sorgente lumi- 
nosa, comprese le parti interne del divi- 

     



  

sore che formano il quarto lato della sca- 

tola, verra dipinto di bianco opaco, cosi 
pure la base della interna. 

PANNELLO DI CONTROLLO 

Il pannello di controllo principale del di- 

spositivo é stato progettato in modo da 
adattarsi in quattro solchi che circonda- 

no il compartimento riservato alla parte 

elettronica, Pud essere fabbricato con 
qualsiasi materiale 0 combinazione di 
materiali che abbiano lo stesso spessore 
del vetro. Se necessario, pud essere di- 

pinto e contrassegnato con scritte me- 
diante caratteri trasferibili fissati poi da 
uno strato di vernice spray trasparente. 

In alternativa, il trasparente del circuito 

stampato potra essere trasferito fotogra- 
ficamente, utilizzando il bromografo 

per esporre ai raggi ultravioletti una pel- 

licola sensibile che poi verra sviluppata 

ed incollata sul pannello, 

TARATURA 

Installare gli otto supporti per i tubi fluo- 
rescenti in modo che questi ultimi risul- 
tino uniformemente spaziati. 
Tenere lontani dalla parte elettronica i 
cavi di collegamento tra il circuito di 
controllo e le estremita dei tubi fluore- 
scenti; incollarli alla base della sezione 
interna mediante una colla a contatto fa- 

Figura 5, Componenti della basetta di tempo- 

rizzazione. 

cendo attenzione a mantenerli ben ade- 
renti alla base, in modo che attraversino 

liberamente lo spazio sottostante i sup- 

porti dei tubi. Quando l'adesivo si sara 

essiccato, tagliare in misura il riflettore 
formato da stagnola di alluminio da for- 

noed incollarlo alla base, sopra i cavi gia 
montati, mediante un adesivo acontatto, 

Installare ora le basette, il sistema di 

controllo dei tubi fluorescenti ed i com- 
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ponenti dell'alimentatore e collegarli fi- 
noacompletare il circuito come mostra- 

to in Figura 1. 

Inserire poi i tubi fluorescenti nei loro 
zoccoli, collegarli e provarli, portando 

S1 nella posizione manuale ed azionan- 

do $2. I quattro tubi devono accendersi 

singolarmente ed iniziare ad emettere 

luce; dovranno anche spegnersi nel caso 
venga effettuata un'altra pressione su 
82. E' consigliabile provare il funziona- 
mento del circuito con il pitt breve tem- 
po automatico predisposto, in modo da 

garantire che la scarica dei tubi non va- 

da ad interferire con il funzionamento 

del circuito temporizzatore, 
Il compito finale consiste nella taratura 

dei 6 potenziometri (P1-P6), che dovra 

essere effettuata con tutti i tubi fluore- 
scenti scollegati, eccettuato quello che 
si accende con il massimo ritardo. Per 

questa operazione, selezionare in se- 
quenza ciascuno dei quattro tempi pre- 

  

disposti con SI e regolare il relativo 
trimmer fino ad ottenere la giusta dura- 
ta tra l'accensione del tubo ed il suo spe- 
gnimento, al termine del periodo di tem- 
porizzazione. Se il tempo é troppo bre- 

ve, regolare il trimmer in modo da au- 

mentare la sua resistenza; se il tubo inve- 

ce rimane acceso troppo a lungo, regola- 
re il trimmer in modo da ridurre il valo- 
re della sua resistenza. Quando tutti i   

trimmer saranno stati regolati, ricolle- 

gare i tubi fluorescenti prima staccati e 
far scivolare la sezione interna in quella 

esterna facendo attenzione ad allineare 
con cura il pannello di controllo nei suoi 

solchi. Fissare infine la sezione interna, 

avvitando nella loro posizione le due vi- 

ti di fissaggio alla scatola.
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MICROCOMPUTER M65 

Il microcomputer M65 & un computer 

completo, montato su una singola sche- 

da stampata in formato Europa. Ha un 

gran numero di possibili utilizzi, per e- 

sempio il controllo di un modello ferro- 

viario oppure l'apprendimento di un lin- 

guaggio di programmazione. II sistema 

é un computer completo di tutti gli ac- 

cessori indispensabili, ma pud essere 

ampliato aggiungendo diverse altre 
schede al suo connettore bus SMP. Si 

puo utilizzare il microcomputer M65 

come "prima pietra" sulla quale costrui- 
re la propria esperienza informatica. 

Le sue principali caratteristiche tecni- 
che sono: 

      

Unita centrale di elaborazione (CPU): 

6502 Rockwell 

Controllo interfacce (VIA): 

6522 
Memoria principale (RAM): 

6116 - 2 Kbyte 

Memoria di sola lettura (EPROM): 

2716/2732 (sistema operativo) 

Sistema bus: 

bus SMP, unita 

di ampliamento 

Alimentazione: 

5 V/0,4 A 

Dimensioni: 

scheda 10 x 16 cm (Euro) 

Alimentatore 

Il sistema microcomputer M65 pud fun- 

zionare come unita indipendente: sard 

    

  

di A. Cattaneo (I* parte) 

sufficiente collegare la scheda ad un ali- 

mentatore da 5 Vcc, applicando la ten- 
sione ai capi di J2. La tensione dell'ali- 

mentatore deve essere stabilizzata a 5 

Vcc (+/-0,25 V). La corrente assorbita 

dall'M65 é pari a circa'400 mA senza al- 

tri accessori collegati. 

Se la scheda é collegata ad un sistema 
bus, l'alimentazione viene applicata tra- 
mite il conhettore d'ingresso J1. 

Non appane collegata l'alimentazione, 

M65 visualizza la sigla: microPS-65, 

Dopo aver premuto il tasto [E] 

(ENTER) apparira sul display 0O200xx, 
cioé il contenuto della locazione di me- 

moria 0200H, che nella presente defini- 

zione noné determinato (xx). Dopo l'ap- 

plicazione della tensione di alimenta- 

zione, tutte le pagine della memoria, da 

0200H a O7FFH, vengono riempite con 
tutti zeri (OOH) e pertanto sul display 

leggeremo: 0200 00 

Qualora il display rimanesse vuoto, po- 

trete mettere I'M65 in condizioni opera- 

tive premendo il tasto [R] (RESET). 

Funzioni dellatastiera 

  

adecimali 

  

[0-F] Tast 

La tastiera esadecimale viene utilizzata 

per inserire i dati negli indirizzi (0 loca- 
zioni) di memoria in forma esadecima- 

16:(0)'1}'2)3)4)5)6; 7,8, 9, A,B, €, D, 

E, F), Azionando il tasto INDEX, ognu- 

 



  

no di questi tasti assumera una diversa 

funzione (vedere la descrizione del tasto 

INDEX). 
[E] Tasto ENTER 

B' il pitt importante di tutti i tasti, in 
quanto adempie a diverse funzioni: 

1, Un passo avanti, passo singolo: 

pressione del tasto determina l'incre- 

mento di | dell'indirizzo; il numero ed il 

contenuto del nuovo indirizzo verranno 

visualizzati sul display. 
2. Trasferimento di dati impostati nel- 

  

Figura 1, Struttura di base del M65 

lizzazione ora, funzione BREAK 

[B] Tasto BACKSTEP 
Il tasto BACKSTEP ha la semplice fun- 
zione di decrementare di un'unitd U'indi- 

zo ad ogni pressione. II display mo-     

ESPANSIONE DI 
MA Jt 

   

  

lor 
CPU 6502 

          

J) DISPLAY. 
6x7 SEGMENT) 

  

  

   

      

      
   
   

    

   

    
~ V'indirizzo visualizzato ed incremento 

dell'indirizzo. 

3. Termine dei programmi del sistema 

operativo: regolazione orologio, visua- 

    

CONNETTORE J 

    

ne 
ne 
no 
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stra il nuovo indirizzo ed il suo contenu- 

to, Il valore modificato non viene trasfe- 

  

Figura 2. Schema elettrico del computer, 
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cata la funzione dei tasti (IKEYIN, : rito alla memoria, Questo @ importante 

perché, se viene impostato un valore er- 
rato, il vecchio valore rimane conserva- 

to, 

{G] Tasto GO 

Questo tasto determina l'avviamento dei 

programmi  scritti dall'utilizzatore. 
Liindirizzo iniziale @ visualizzato sul 

display. 

Dopo I'avviamento di un programma di 

utente, verranno visualizzati i seguenti 
caratteri (-----~ .) sempre che il program- 

ma stesso non debba utilizzare il 

display. 

Il programma del sistema operativo ¢ la 
funzione di orologio continuano a fun- 

zionare anche mentre gira il programma 

di utente. Di conseguenza, pud essere 

  

Figura 3. Circuito elettrico della tastiera e del 

display. 

voc GND 
10    a [2 

7 O68 4 9 8 1 0 
PORTA A 

  

verifi 

KEYIN1) e pud essere modificato il 

display (ADR16, ADR16+1, DATS, 

a 

oppure DISP1-DISP6. 
[S] Tasto SAVE 

[L] Tasto LOAD 
Questi tasti vengono utilizzati quando 

pa. ba 

  

   

  

   

     

         

sono collegate al sistema alcune delle 

schede di estensione. 

[I] Tasto INDEX 

Il tasto INDEX modifica la funzione di 

alcuni dei 16 tasti numerici esadecima- 

li (0-F), premendolo, il display mostre- 

Ri4,.A20 

IMposrazione 
IN CODICE 

7 606 4 9 21 0 
PORTAB, 

US. racemes eS TER STS TR AN A AT SY SAAN NN



  

ra: (---- In) 

INDEX B Conversione nei relativi indi- 

rizzi 

INDEX C Spostamento di blocchi da 
0200H a 07FFH 
INDEX D Visualizzazione tempo di o- 

rologio 
INDEX E Awvia il programma a partire 

da EOO0H 

INDEX FRegolazione del tempo di oro- 

logio 

Funzione BREAK: questo é un interes- 
sante comando del 6502, BREAK é un- 

‘interruzione software e nell'M65 costi- 

tuisce un sussidio al collaudo dei pro- 
grammi. Se il sistema rileva un BREAK 

(00) in un programma in corso, quest'ul- 

timo viene fermato e viene visualizzato 

il contenuto dei registri X, Y ed A della 

CPU nel seguente ordine: (Reg. X) 

(Reg. Y) (Accumulatore) 

La reazione del sistema al comando 

BREAK pud comunque essere modifi- 

cata dall'utilizzatore. 

  

Funzioni indicizzate 

INDEX F: regolazione del tempo di oro- 

logio. 

Dopo aver premuto il tasto INDEX e poi 

in tasto F, si pud regolare il tempo indi- 

cato dall'orologio. Le ore ed i minuti 

vengono impostati con i tasti 0-9, 

L’orologio inizia a marciare dopo che & 
stato premuto l'ultimo tasto, 

Il tasto [E] ENTER elimina la visualiz- 

zazione del tempo, ma l'orologio conti- 
nuaafunzionare. Viene fermato esclusi- 

vamente dai tasti RESET e SAVE/ 

LOAD, ma successivamante riprende a 

funzionare. 

Il tempo pud essere richiamato in un 

programma agli indirizzi OOA9H, 
OOAAH ec OOABH (H, M, S). 
INDEX D Visualizza il tempo dell'oro- 
logio interno. Si cancella con [E] 

  

Figura 4, Disposizione dei componenti sulla 

scheda, 
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ENTER. 

INDEX B Modifica un indirizzo 

to in un indirizzo relativo (indicando la 

distanza di salto). 

I comandi di branch (diramazione : 

BEQ, BPL, eccetera) sono comandi da 2 

byte, il primo dei quali ¢ il comando ve- 

solu-     

ro e proprio (opcode) ed il secondo defi- 

nisce la distanza di salto verso la desti- 
nazione. Per esempio: 

FO BEQ 
09 9 byte in avanti 
Per poter calcolare con precisione I'indi- 

rizzo di salto (specie per i salti all'indie- 
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Ica 
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tro, a causa del numero negativo di byte 

del salto), & disponibile la funzione 

INDEX B. Per esempio il comando 

BEQ=FOH viene impostato come al so- 

lito e poi trasferito con il tasto [E] 

ENTER. 
Per trovare la distanza di salto, premere 

INDEX B ed impostare l'indirizzo asso- 

luto a 4 cifre. Otterrete cosi la giusta di- 

stanza di salto e potrete poi continuare 

rdware 
0230/[E] ENTER 
INDEX C Spostamento di blocchi nel- 
l'area 0200-07FF 

Se desiderate inserire un nuovo coman- 

do in un programma gia scritto, il tasto 

INDEX C serve a spostare, di un passo 

verso l'alto, l'intero blocco di program- 

mache inizia dall'indirizzo visualizzato, 

L'indirizzo vuoto che si rende cosi di 

sponibile viene riempito da NOP = EAH 

     

  

     

  

Gli indirizzi EOOO-E002 sono stati man- 

tenuti liberi, per permettere un salto al- 

l'inizio del programma, mediante un'o- 

perazione JMP. Usare INDEX E. 

Codici di errore 

Il sistema M65 dispone di diversi codi- 

ci di errore, ind oni numeri da 1a 

6, a seconda del tipo di errore. 
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Figura §. Circuito stampato visto dal lato 
componenti in scala unitaria. 

  

con [E] ENTER 

Funzioni indicizzate: autostart 

Esempio: 0220 

0230 

FO OE BEQ 

0230 — Impostare: INDEX/B/ 

  

e quindi pud ricevere una nuova istru- 

zione, Lo spostamento é possibile esclu- 
sivamente nell'area 0200-07FF. 

INDEX E I sistema salta ad EQOOH 
Un programma che abbia l'indirizzo ini- 
ziale EOOSH viene avviato automatica- 
mente dal sistema, dopo la sua inizializ- 

zazione, purche gli indirizzi E003 ed 
E004 contengano 01 ed FF. 

E003 OL 

E004 FF 
E005 Avviamento 

   

  

del programma 

Significato dei codici di errore: 

ERROR | Impostazione di indirizzo il- 
logico (inizio>fine), 
ERROR 2 Salto relativo all'indietro 
troppo lungo ( >128). 

ERROR 3 Salto relativo in avanti trop- 

po lungo (>127) oppure su una distan- 

za di salto che corrisponde al proprio in- 

dirizzo, 

ERROR 4 Comando di branch dimenti- 

cato, 
ERROR 6 Errore nella gestione dei vet- 

tori di interruzione. L'impostazione pud 
essere ripetuta dopo aver premuto il ta- 

sto [E] ENTER.



  

  

Indirizzi di salto per il sistema M65 

Nome - Indirizzo - Registro - Descrizione 

KEYIN F800 A Interrogazione della 
tastiera con pausa. Il codice impostato 

viene trasferito nell'accumulatore 

KEYIN1 F803 A Interrogazione della 

tastiera senza pausa. Il codice imposta- 

to rimane nella memoria 

mulatore, del reg. X edel reg. Y sono tra- 

sferiti allo stack, 

PLAXY F80F A,X,Y I contenuti del- 
l'accumulatore, del reg. X e del 
reg. Y sono estratti dallo stack, 

ASK2 F812 A,X Impostazione da ta- 

stiera di due cifre esadecimali. II codice 

impostato & memorizzato nella locazio- 

ne OOAOH. 

  

ma operativo dell'M65; utilizzare, per e- 

sempio, END. 

MONOSE F81B Salto di ritorno al siste- 
ma operativo dell'M65, dopo la pressio- 

ne del tasto [E] ENTER. 

TOIS F81E - Ciclo di temporizzazio- 

ne che dura 0,1 sec, x accumulatore. 

INCI6X F821 - Un numero da 16 bit 
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Figura 6. Circuito stampato visto dal lato rame 
in scala naturale. 

DISPEX F806 - Attiva il modo 

"Display esterno" (controllo di singoli 
segmenti). 

DISPSY F809 -  Attiva il modo 

"Display sistema" (rappresentazione e- 

sadecimale delle cifre da 0 ad F) 

  

PHAXY F80C - I contenuti dell'accu- 

ASK4 F815 A,X Impostazione da ta- 

stiera di quattro cifre esadecimali. Il co- 

dice impostato é memorizzato nelle lo- 

cazioni OOAOH e OOAIH. 

MON6S5 F818 Salto di ritorno al siste- 

GND 

  

J2 e 
          

® 

‘ 

| 
+5V 

Figura 7, Piedinatura del connettore di 
alimentazione. 
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sa 
(due indirizzi di memoria) viene incre- 

mentato di 1. 

DEC16X F824 - Un numero da 16 bit 

(due indirizzi di memoria) viene decre- 

mentato di 1. 

  

ERR F827 A,X,Y Indica "ERRORE 

A". A@ il valore in memoria (da 0 ad F), 

DASH F82D - Appare sul display --- 

SUCHEX F830 A Interrogazione del- 

la tastiera con pausa (il tasto premuto ri- 

mane nell'accumulatore, da 0 ad F). 
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SUONERIA TELEFONICA “REMOTE” 
Capita spesso di necessitare di una se- 
conda suoneria telefonica che consenta 

di ottenere, senza intervenire sulla linea, 

un ripetitore del segnale di chiamata da 
disporre in punto lontano del locale, La 
suoneria supplementare pud azionare, 
in alternativa, un avvisatore ottico. 

Quante volte vi sara capitato di udire in 

ritardo il trillo del telefono mentre era- 

vate intenti a lustrare l'auto gill in gara- 

ge oarealizzare qualche circuito nel vo- 
stro laboratorio personale privo di tele- 
fono! Quando cid accade, il minimo che 

potete fare & precipitarvi verso l'appa- 

recchio con la speranza di giungere in 
tempo: é qui che puntualmente, non ap- 
pena alzate la cornetta perricevere laco- 

municazione, I'interlocutore (o l'inter- 

locutrice...!) riattacca pensando che non 

vi sia nessuno in casa. Ed & qui che si 

sente il bisogno di una suoneria telefoni- 

ca supplementare al cui primo squillo 

possa avvertirvi della chiamata. 

E' bene realizzare il marchingegno sen- 

za intervenire sulla linea telefonica (la 

SIP non vuole), dotandolo anche di un 

segnale luminoso. 

L'apparecchio raccoglie parte del cam- 

po magnetico, generato dal segnale di 
chiamata, grazie a una bobina captatrice 

posta a stretto contatto con l'apparec- 

chio telefonico, nel punto in cui si ottie- 

ne il massimo segnale. II segnale in que- 

stione, indotto nella bobina, & molto de- 

bole pertanto é indispensabile amplifi- 
carlo notevolmente e quindi trasformar- 

lo in continua, solo cosi sara in grado di 

pilotare il triac che agisce da interrutto- 

re per il carico a 220 V il quale pud es- 

sere, come gia detto, di natura sonora, 

luminosa o di entrambe. Possono essere 

quindi collegati utilizzatori di ogni tipo, 

sempre che non superino i 500 W dicon- 

sumo: vanno bene quindi lampadine, 

  

  

campanelli per le porte di ingresso, 0 
qualunque altro dispositivo dall'assor- 
bimento ridotto. 

Installato il dispositivo e collegatolo al- 

la rete elettrica, ¢ sufficiente accenderlo 

perché tutto il sistema entri in funzione; 

da quel momento, non appena si ri 
una chiamata, questa sara riprodotta si- 

multaneamente dal nostro apparecchio 
posto anche a considerevole distanza. 

  

Il circuito elettrico 

In Figura 1 appare lo schema elettrico 
del circuito; non é nulla di trascendenta- 
le, ma nella sua semplicita funziona per- 

fettamente. II primo stadio, al cui ingres- 
so viene collegata la bobina captatrice, & 
presidiato dal transistor TRI, polarizz 
to automaticamente in base dal resistore 

    

  

viene poi parzializzato dal trimmer re- 

golatore di sensibilita R4 e quindi appli- 
cato, via C4, alla base del secondo stadio 

di amplificazione basato su TR2. II resi 

store di polarizzazione di base &, questa 
volta, R6 e il carico R7. 

Ulteriormente amplificato, il segnale at- 
traversa C5 e viene raddrizzato dalla 

coppia di diodi D2-3 e livellato dall'elet- 

trolitico C6 collegato in parallelo a RS. 

Il transistor TR3 é un classico "emitter 

follower", ovvero inseguitore di emetti- 

tore con il compito di amplificare in cor- 
rente anziché, come i due precedenti, in 

tensione, Il carico di questo stadio @ a 

bassa impedenza (R9 é di soli 100 Q) il 

che giova al gate del triac Tl che deve 
connettere e sconnettere la tensione di 

    

   

  

RI. L'elettrolitico di disaccoppiamento 
C2 evita al potenziale continuo di tran- 

sitare attraverso la bobina captatrice la 

cui resistenza sarebbe troppo bassa per 

fare funzionare correttamente lo stadio. 

Il segnale fornito dalla bobina accoppia- 

ta al telefono, lo ritroviamo amplificato 

sul collettore del transistore ai capi del- 

laresistenza di carico R2. Attraverso C3 

rete ai capi del carico utilizzatore. La 

tensione di alimentazione per il circuito 
viene ricavata in modo classico con il 

solito trasformatore di alimentazione 

che, in questo caso eroga al secondario 

una tensione di 9 Vac raddrizzata da D1 

erettificata dal filtro formato da C7-C8- 

R10. 
Il resistore R3 e Cl disaccoppiano la 

tensione di alimentazione dei primi due 
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stadi onde evitare, data la forte amplifi- 

cazione, eventuali instabilita, 

  

Realizzazione pratica 

  

La realizzazione pratica prescinde dal 

circuito stampato di Figura 2 e va ese- 

    

Figura 1. Schema elettrico della suoneria sup- 
plementare 

guita come mostra la disposizione dei 

componenti mostrata in Figura 3. 

F' bene, prima di iniziare il montaggio, 

preparare le resistenze e i condensatori 

elettrolitici, piegandone i terminali in 

modo che possano essere inseriti nel cir- 

cuito in posizione orizzontale. 

Procedere al montaggio delle resistenze 
nelle relative sedi seguendo la disposi- 
zione sopra menzionata. Saldare i termi- 

nali uno alla volta dopo aver capovolto 

il circuito badando a non far cadere nes- 

sun componente. Applicare il saldatore 

Figura 2. Circuito stampato visto dal lato rame 
in scala unitaria 

nel punto di contatto tra terminale e cir- 
cuito fornendo stagno fino a coprire 

completamente l'isoletta di rame e fa- 
cendolo risalire leggermente lungo il 

terminale. Evitare la formazione di bol- 

le di stagno e di cortocircuiti tra piste a- 

diacenti; tagliare poi i reofori, lasciando 

soltanto la parte ricoperta dallo stagno. 

Inserire ora i condensatori nelle posizio- 

ni indicate orientandoli correttamente, 

cioé facendo coincidere il terminale in- 

  

dicato col segno - (sono tutti elettroli 

ci) con il relativo foro del circuito. Il C3 

al tantalio, la sua polarita é stampiglia- 

ta sul corpo. 

Montare i diodi inserendone e saldando- 

ne i terminali in modo analogo a quanto 

fatto con i condensatori. I diodil1N914,a 

  R10 

  
causa del loro piccolo formato, richie- 

dono che si lasci una certa distanza tra il 

punto in cui si piega il terminale ¢ il lo- 

ro corpo in vetro, Rispettare anche per 

loro la polarita indicata dal disegno, fa- 

cendo coincidere il foro marcato da una 

riga orizzonale col terminale pid vicino 
all'anello nero dipinto sul corpo e corri- 
spondente al catodo. 
I transistor TR1 e TR2 vanno montati r 

spettando la posizione del lato piatto del 

loro contenitore in plastica nera. Nel ca- 

so del transistor TR3 e del triac TI biso- 

gna, invece, stare bene attenti alla dispo- 
sizione dei terminali: il transistor ha la 

sua faccia metallica rivolta verso TI e u- 

  

    

    

  

   

  

fp 

  

guale posizione avra lo stesso T1. Come 
ultima operazione, inserire i terminali 
per saldature o ancoraggi. Eseguire, a 
questo punto, un accurato controllo del 

montaggio, verificando i valori dei com- 

ponenti e i punti di saldatura, cosi da 

scoprire I'eventuale presenza di corto- 

  

CARICO 

    bt TRA FUSIBILE 
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co FUSIBILE 

M 

circuiti, Volendo inscatolare il circuito, 

munirsi di un contenitore plastico (la 

massa é un capo della rete !), quindi fis 
sare con quattro viti, i distanziatori esa- 

gonali al circuito stampato per facilitar- 

ne il successivo fissaggio. 

Collocare sul coperchio del contenitore 

il portafusibile a vite, il gommino passa- 
cavi, il connettore DIN femmina, la 

spia, l'interruttore e lo spinotto femmina 

per il collegamento della suoneria 0 di 
chi per lei. 

Sul fondello del contenitore disporre il 
portafusibile a pinza, il trasformatore di 

alimentazone ¢ il circuito stampato; tut- 

ti questi elementi vanno fissati con le re- 
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lative viti, Passare ora al cablaggio pre- 
parando i quattro cavetti da 0,5 mm, che 

collegano il circuito di alimentazione. 

Messe a nudo e stagnate le estremita, 
collegare gli clementi presenti sul co- 
perchio del contenitore. 

Far passare il cavo della rete attraverso 

il gommino passacavi e fare un nodo an- 

tistrappo. Separare i due cavetti che lo 

compongono e tagliarne uno in modo da 

saldarne I'estremita al terminale del por- 
tafusibile. 

Eseguire ora il cablaggio degli elemen- 

ti posti sulla base del dispositivo. Per fa- 
re cid si prendono i due cavetti da 0,5 

mm della stessa lunghezza: una delle lo- 

ro estremita va saldata a ognuno dei ter- 

minali dell'uscita a 9 V del trasformato- 

re, le estremita libere andranno agli an- 

coraggi contrassegnati sulla basetta con 
"sec", 

I due capi del primario del trasformato- 
re andranno collegati uno all'ancoraggio 

  

    
Figura 3. Disposizione dei componenti sulla 

basetta 

  

GND della basetta e l'altro direttamente 

all'interruttore acceso-spento, Al termi- 

nale GND andra anche collegato un ca- 
po della bobina captatrice e un capo del 

portafusibile relativo al fusibile da 3A. 

L'estremita del cavo di allacciamento al- 

la rete rimasto sciolto va saldata al ter- 

minale libero del suddetto portafusibile. 

L'ultimo cavo da installare & quello 
schermato, le cui estremitd vanno ade- 

ba D2 “G6, 

  

guatamente preparate prima di procede- 

re al montaggio. Un'estremita va salda- 

ta al circuito, sui terminali contrasse- 

gnati con GND (la calza) e con IN (il 

conduttore); l'altra estremita va collega- 

ta ai due terminali del connettore DIN 

femmina che vanno poi al captatore te- 

lefonico. 

Prima di procedere alle operazioni di re- 

golazione, & consigliabile eseguire un 

coscienzioso controllo del lavoro ese- 

guito, al fine di scoprire eventuali maga- 

gne. 

Messa a punto 

Regolare la sensibilita come segue: 
- porre il cursore del trimmer R4 appros- 
simativamente a meta corsa. 

- collocare i due fusibili nelle rispettive 
sedi: quello da 3 A nel portafusibile a 

pinza e quello da 0,25 A in quello a vi- 

te. 

- collegare alla presa CARICO una suo- 

neria 0 un segnalatore luminoso a 220 

Vac. 

- collegare il dispositivo alla rete e azio- 

nare l'interruttore; la spia si deve illumi- 
nare. 
- collegare il captatore al dispositivo, e 

avvicinarlo al trasformatore di alimen- 

tazione; la suoneria 0 I'avvisatore lumi- 

noso deve entrare in funzione, 

- chiedere a qualcuno di telefonare. 

Mentre il telefono suona, si sonda tutto 

il telefono con la bobina captatrice, che 

  

verra fissata nel punto in cui si ottiene il 

miglior funzionamento della suoneria 

secondaria. Se il dispositivo entra in 

funzione tanto con lo squillo quando con 

la conversazione, bisogna diminuirne la 

sensibilita agendo su R4, Se non funzio- 

na con lo squillo del telefono ma solo 

con il trasformatore, sempre agendo su 

R4, bisogna aumentarne la sensibilita. 

  
    

  

        

  

Tutti i resistori sono da 1/4 W 5% 

   

RL sresistore da 1,2 MQ 
R28. t resistori da 3,9 kQ 
R3__s resistore da 2,7 kQ 
RA : trimmer da 10 kQ 
RS” : resistore da 22 kQ. 
RO tresistore da 180 kQ 
R7 tresistore da 18 kQ- 
RO : resistore da 100 Q. 
RO rresistore da 1 Q.— 
CL : cond, elettr. da 220 juF 10 vi 
C2-3-4 — : cond, elettr. da 10 (UF 16 VI 

   

C5 + cond, elettr, da 50 UF 16 VI 
C6 st cond, elettr. da 2,2 LF 16 VI 
C7-8 + cond, elettr. da 1000 [LF 16 VI 
TRI; transistor BCS49 

transistor BCS48 
transistor BD135 
triac 6 A400V SC 141D 

— osimile 
diodo1N4007 

  

   

  

    
   circuito stampato 

trasformatore 
di alimentazione 

+ captatore telefonico 
formato da300 spire 
di filo di rame smaltato 
diam. 0,3 mm 

avyolte su un nucleo 
di ferrite diam. 10 mm. 

:contenitore plastica 
- tconnettore maschio tipo DIN 

: connettore femmina tipo DIN 
+ presa bipolare 
per alimentazione 

: portafusibili 
fusibileda 3 A — 

+: lampadina spia al neon 
:interruttore — 
eavo rete 
+ gommino passacavi 
+ distanziatori metallici 
esagonali 

: ancoraggi 
ea :minuteria 
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ROTORE D'ANTENNA COL C64 

I radioamatori e i computer sembrano 

procedere a braccetto, Se chiedete ai ra- 

dioamatori come applicano il computer 

al loro hobby, vi risponderanno che di- 

spongono di software per effettuare 

quasi tutti i calcoli circuitali con la leg- 

ge di Ohme probabilmente che riescono 

a comunicare in RTTY, AMTOR o 

Packet. Vidiranno inoltre che un giorno, 

quando avranno tempo di occuparsene, 

faranno gestire l'intera stazione dal 

computer, 
Bene, eccovi qualcosa, tanto per comin- 

ciare: non potevamo sopportare che il 
nostro C64 se ne stesse in ozio0 per qua- 

si tutto il giorno e cosi abbiamo deciso di 

metterlo al lavoro, per controllare diret- 
tamente il rotore della nostra tribanda. 

Rotore analogico 

Come molti altri radioamatori, non ab- 

biamo mai acquistato un rotore "tipo 
lusso". Per molti anni, abbiamo usato di- 

versi modelli identici di un vecchio roto- 

re, controllato a cinque fili, che credia- 

mo sia stato prodotto per la prima volta 

dalla RCA con la sigla LOW707, ma si- 

curamente é stato prodotto anche con di- 

verse altre sigle e l'acquisto di un equi- 

valente presso un rivenditore di surplus 
non dovrebbe costituire un problema. 

Oltre che dall'uso di un cavo a 5 condut- 

tori, pud essere riconosciuto in base al- 

l'unita di controllo, generalmente simile 
a.una piramide tronca e un pannello ras- 
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a, IW2DCD 

somigliante a quello di Figura 1. Oltre al 

marchio del produttore, ce un unico 

controllo a potenziometro e due piccole 

lucette rettangolari che si accendono per 

indicare il senso di rotazione. 

Anche se abbiamo lavorato su questo 

particolare modello, le modifiche pos- 
sono essere applicate a altri tipi simili 

che prevedano anche un amplificatore 
differenziale che si trova nel pannello di 

controllo, 

Lo schema semplificato é illustrato in 

Figura 2. Quando si fa ruotare il poten- 
ziometro di controllo Re sul pannello 

frontale, il circuito a ponte risulta sbi- 
lanciato. L'amplificatore differenziale 

Figura 1. Schema frontale del pannello di con- 
trollo del rotore. 

rileva questo sbilanciamento e invia un 

segnale di retroazione per pilotare il mo- 

tore. Al motore @ collegato, tramite un 

ingranaggio, un secondo potenziometro 
(Rm) che, quando il motore ne cambia la 
regolazione (facendo ruotare l'antenna) 
tende a riportare in equilibrio il ponte e- 

scludendo l'amplificatore differenziale. 

Osservate i morsetti 5, 2 e 3, indicati in 

figura: se il morsetto 5 non é utilizzato 
anche per una delle linee di alimentazio- 

ne del motore, non dovete nemmeno 
toccare il rotore, perché tutte le modifi- 

   

che andranno fatte al pannello di con- 

trollo. Tuttavia, come vedrete tra breve, 

anche al rotore deve essere apportata u- 

na piccola modifica. 

Nuovo ci 

  

cuito a ponte 

Il nuovo circuito a ponte é illustrato in 

Figura 3. Dopo la modifica, la tensione 
  

  

            

di +9 V viene inviata, attraverso R1 ¢ il 

conduttore numero 3, al potenziometro, 

mentre I'altro estremo di quest'ultimo va 

aR2e poi al puntoa0 V. Non usiamo il 
termine "massa", perché il punto "zero" 
€ collegato alla massa del computer. 
Seguendo le piste del circuito stampato 

nel pannello di controllo del rotore, po- 

trete osservare che il morsetto 2 arriva, 

tramite un piccolo trimmer da 100 Q, a 

un terminale del potenziometro di con- 

trollo originale Re. Con un coltellino af- 

filato oppure con una piccola mola, in- 
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terrompete le piste del circuito stampa- 

to a entrambi i terminali del potenzio- 
metro di controllo,. Il contatto centrale 

del potenziometro é@ gia collegato a un 

lato dell'amplificatore differenziale. 

Un terminale del secondo trimmer va al 

morsetto 3 e I'altro terminale al poten- 
ziometro di controllo Re. Interrompete 

la pista del circuito stampato tanto al 

morsetto 3 quanto a Re, cosicché il trim- 
mer risulti isolato; in un secondo tempo, 
lo collegherete al convertitore digitale/ 

analogico. La tensione al morsetto 2 va- 

ria ora a seconda della posizione di Rm 

e viene confrontata con la tensione d'u- 

scita del convertitore D/A. 

Fortunatamente, la modifica al rotore 

pud essere portata a termine senza gros- 
si lavori di smontaggio. La scatola del- 

Figura 2, Schema semplificato del rotore con 
collegamento a cinque fili. 

la morsettiera sul rotore (almeno per 

quel che riguarda il modello indicato) & 
fissata da un solo dado (Figura 4) smon- 

tando il quale, la scatola si stacca pre- 

sentando i cablaggi al potenziometro 

Rm. 

Ci sono due conduttori collegati al ter- 

minale centrale del potenziometro: stac- 

cateli e saldateli insieme, ricoprendo la 

connessione con nastro isolante (Figura 

5). Montate ora un ponticello tra il ter- 

minale centrale del potenziometro Rm e 

uno qualsiasi dei suoi estremi. 

Rimettete a posto la morsettiera ¢ il suo 

dado di fissaggio: le modifiche al rotore 

sono cosi terminate. 

Lo schema da noi usato ¢ illustrato in 

Figura 6, Si tratta di un convertitore A/ 
D molto semplice, costruito su una ba- 

setta sperimentale. Non & necessaria 

molta precisione, perché potrete ricali- 

brare il sistema mediante il programma 

del computer. IC1 é I'effettivo converti- 

tore A/D eé collegato al computer. 1C2 
@ un amplificatore utilizzato, con R6, 

per predisporre il limite inferiore della 
tensione (tutte le linee provenienti dal 
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omputefardware 
computer a livello"0"), Con R6' si stabi- 

lisce il guadagno, in modo che se tutte le 
linee provenienti dal computer sono a li- 
vello"1" venga prodotta la variazione di 
tensione necessaria per attivare l'ampli- 
ficatore differenziale montato nel pan- 

nello di controllo del rotore. 
L'uscita del circuito ¢ riportata al punto 

C della Figura 3, Abbiamo scelto di co- 

   

   

      

moTORE 

toon 
(TRIM POT) 

  

  

Se osservate la parte superiore del cir- 

cuito stampato montato nel pannello di 

controllo, troverete un braccio isolato, 

collegato all'albero del potenziometro 
di controllo Re. Quando si regola il po- 
tenziometro, questo braccio va per un 

momento a premere contro il centro e al- 

l'esterno di un elemento a forma di "U" 
che a sua volta applica la tensione di re- 

_-— POTENZIOMETRO NEL. ROTORE 
AZONATO DAL MOTORE 

PANNELLO. 
DEL ROTORE 

CONTROLLO DEL ROTORE 

  

  

  

or ALCONTROLLO 
AMP &L MOTORE 

  

Re 
1oo0a   

  

    

  

struire il convertitore A/D, ma 

sul mercato diversi microcircuiti a bas- 

so costo, che potrebbero essere utilizza- 

ti con risultati altrettanto buoni, per e- 
sempio I'MC3410 0 l'ADC0803, 0804 0 

0805, 

    

Collegamenti al computer 

La Figura 7 mostra come collegare il 
convertitore A/D alla porta utente del 

C64, mediante un connettore a 24 con- 

tatti. 

I piedini A, C, D, E, F, H vanno ai resi- 
stori indicati con le stesse lettere in 

  

igura 3. Il nuovo circuito a ponte. 

Figura 6. Facciamo notare che l'omis- 

sione di G non é un errore e che vengo- 

no utilizzati anche i piedini M e N. 

Questi ultimi, tramite il piccolo circuito 

di Figura 8, vanno collegati al pannello 

di controllo del rotore. 

TAGLIARE 

POTENZIOMETRO NELLUNITA’ DI CONTROLLO, 
— COMANDATO DALLA MANOPOLA SUL 

PANNELLOPRONTALE 

S57 ONO DEL. ROTORE 
y ? 

IPUNTIAE 8 ERANO GOLLEGATI 
AVTERMINALE 2 3DEL CAV 

    
TAGLIANE COME INDIGATO NEL. TESTO 

RI 
3300 
iw 

4ov 

® ® © 
oon ge) 1000 

yu 2 toner 

TRGLIARE “OS ~~ TAauane 

POTENZIOMETRO DI CONTROLLO Re 

ALCONVERTITORE 
a0 

  
te al circuito di controllo del rotore. 

Dopo questo colpetto iniziale, il rele si 

eccita, mantenendo collegata la rete fin- 

tanto che il ponte rimane in equilibrio, 
Poiché non intendiamo far ruotare mec- 

canicamente Re, utilizzeremo il circuito 

   



  

  

~ yoouens iavire 
Uf Ook DADO 

  

  

    i   

= Ss MORSETTIENA 
[s_ 2) : FeRMacavo: — 

      

> CORPO DEL ROTORE 

Figura 4. Morsettiera del rotore, 

di Figura 8 per sostituire la chiusura 
meccanica dei contatti. L'uscita del rele 

RY1 viene collegata al centro e all'ester- 
no dei contatti a forma di "U"; racco- 
mandiamo la massima attenzione, a 
questo punto, perché non si scherza con 

Figura 5, Moifiche al rotore. 

la tensione di rete: isolare eventualmen- 
te i punti scoperti con un adesivo a cal- 
do. I componenti non sono critici: andra 
benissimo un qualsiasi transistore NPN 
con un normale relé con bobina a9 Y. 

     

Costruzione 

Sipud costruire il convertitore A/D su u- 

na basetta sperimentale o preforata e ef- 
fettuare il collegamento al computer con 
uno spezzone di cavetto a piattina, per- 

ché non ci sono segnali impulsivi critici, 

ma solo correnti continue, 

Figura 6. Schema del collegamento del conver- 
titore D/A alla porta d'utente del C64. 

L’alimentazione & formata da due ten- 

sioni di 9 V, il cui punto di "0" non de- 
ve essere collegato alla massa del circui- 

to ma a quella del computer, tramite la 
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piattina di connessione. Il modo pit 
semplice per tarare il sistema é procede- 

re per elementi separati. Non collegare il 

computer e scollegare il convertitore A/ 

D dal punto C (Figura 3). Procurarsi un 

generatore di tensione variabile (un ali- 

mentatore regolabile o una batteria da 9 

V con un potenziometro da 1 kQ), che 

permetta di applicare una tensione c.c. 

variabile positiva al punto C e negativa 

al punto "0" V. 
Regolare la tensione a zero, collegare al- 

la rete il pannello di controllo del rotore 

e cortocircuitare per un istante e con la 

jo por 

    - o@ 

x AGGIUNGERE 

    
  

  

— 
STACCARE DAL “ont 

MANTENENOO 
UNITE FILE 

Re 

rev 

  Ru PINK   

  

ticello, fermandosi infine al termine del- 

la sua corsa. Regolare ora la tensione al 
punto C fintanto che la luce sul pannel- 
lo si spegne: resta cosi definito uno dei 
punti terminali, che chiameremo "Nord 

vero": misurare e prendere nota di que- 

sta tensione. Aumentare la tensione a 9 

V, utilizzando nuovamente il ponticello 

isolato per un secondo o due. Anche 
questa volta, quando il rotore si ferma, 
regolare la tensione in C finché I'altra lu- 
ce si spegne. Questo sara il "Nord falso"; 
misurare e registrare la tensione. 

Prendere il convertitore A/D, collegare 

i piedini d'ingresso (C, D, BE, F e H) al 

punto "0" V ealimentarlo. Regolare poi 

R6eRO'finoa quando all'uscita del con- 
vertitore si potra leggere la stessa tensio- 
ne prima misurata per il "Nord vero". 

Collegare ora i piedini d'ingresso a +4,5 
V (non é necessario che questa tensione 

sia esatta) e regolare R6 ¢ R6' fino a ot- 

tenere la tensione del "Nord falso". 
Ripetere questi due passi fino a produr- 

re entrambe le tensioni, Collegare infine 

il convertitore A/D al computer, carica- 

re il programma e ritarare il circuito im- 

    

  

    

. RI PIN F <> 

Ri PINE wf 
COLLEGARE ALLA 
PORTA DUTENTE 

(VEDI FIGURA 7) 7 
PIN ——w—4 

PING <M   PIN A +4 

“Oo! vouts: 
Ris 2K, v2W 
Re» 1K) 2W 
RS» 4700 vow 
Ra + 10K, ew 
RS 47K, 1/2W 
RG + 10k PO i 

RADIO SHACK No.271-1715 

massima attenzione i contatti a "U" 
(Figura 8), mediante un ponticello isola- 
to. I rotore iniziera a girare e continue- 
ra.a farlo dopo che avrete levato il pon- 

   
HCl, woe =7al 

USCITA CoNvERTITORE ND 
+-—— AL PUNDOC DEL CONNETTORE 

DIFIGURAS 
  

postando alternativamente 0 gradi e 360 
gradi con la tastiera. Probabilmente, do- 

po aver collegato il rotore, dovrete affi- 

nare nuovamente la regolazione, atte- 
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nendovi ai passi illustrati in Figura 9. 

Il sistema é stato predisposto per usare 5 

ingressi, ovvero una parola binaria da 5 
bit. La configurazione di questi bit pud 

variare da tutti zero (Nord vero) a tutti 

"1" (Nord falso) che corrispondono al 

conteggio di 31. A partire dallo zero del- 

la scala (puntamento a Nord), l'Ovest 

corrisponde a circa 7, il Sud a circa 15, 

eccetera, Le divisioni non sono esatte e 

l'ideale sarebbe far corrispondere il con- 

teggio di 31 (tutti livelli"1") a una rota- 

zione appena prima del "Sud falso". 

Se questa spiegazione non vi sembra 
molto chiara, confrontate il pannello del 

rotore di Figura | con la scala di Figura 
9, I produttore ha predisposto il sistema 

in modo da ruotare da Sud a Nord e poi 

tornare a Sud dalla parte opposta. 

Poiché abbiamo trovato comodo questo 

sistema, abbiamo predisposto cosi il no- 

stro computer; se non siete di questo pa- 

    

   

Figura 7. Cablaggio ai piedini. 

rere, comportatevi pure diversamente. 
La Figura 10 illustra il breve programma 

necessario per il C64, mentre il pro- 

gramma in BASIC é listato in Figura I 1. 

Il passo 45 & quello dove dovete inseri- 

re la taratura di precisione, A seconda 

dell'esattezza_ che desiderate, potrete 

scrivere un breve programma che rilevi 

qual, errore del convertitore A/D, 

ma difficilmente questo risultera utile, 

dato che il fascio di irradiazione ha un- 

‘apertura di 15 0 20 gradi. D'altro canto, 

se avete molta pazienza, potrete elimi- 

nare i passi da 20a 45, sostituendoli con 

la consultazione di una tabella recante i 

  

Figura 8. Circuito a relé per mantenere la cor- 

rente di movimentazione del rotore fino a aver 
raggiunto il bilanciamento del ponte. 

  

prefissi nazionali con la direzione di 

provenienza delle emissioni. 
Si possono usare anche altri tipi di roto- 
re, purché permettano di accedere al po- 

tenziometro del rotore e all'amplificato- 
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re differenziale del pannello di control- 

lo, Questo listato spiega lo scopo di cia- 

scun passo del programma di Figura | 1 

Figura 10, Flusso del pi mma in BASIC 

per il C64. 

20 PREDISPONE IN USCITA LA 

PORTA DI UTENTE 

30 PRENDE LA DIREZIONE IN 

GRADI DALLA TASTIERA E LA 

MEMORIZZA COME 

VALORE "A" 

40 CONVERTE LA DIREZIONE IN 

    

Figura 9. Taratura approssimativa. "0" é il 
"Nord vero". 

CONNETTORE A 
£ ETTINE N28 

PreowN 
NESSUN COLLEGAMENTO. 
SUL PIANO SUPERIORE 
  

VISTA ROSTERIONE DELLA PORTA 
DUTENTE E DEL CONNETTORE 

      

E MIT 
NL CONVERTITORE OA AL OIROUITO 

DIFIGURA DOLCOMMUTAZIONE 
DIFIGURA 

GRADIIN UN CONTEGGIO DA 0 

A 31, POL ARROTONDA AD UN 

NUMERO INTERO, CHE VIENE 

  

  

MEMORIZZATO. 

COME VALORE "B" 

45 QUESTO PASSO NON ESISTE 

a é 

ul oN 

oe Vw \ 

ADNSUL 
conMETTORE | 

“o" vous, 
(1 2N2e22 0 2N3004 
RYIRELE OV 
D1 Nota 

NELLISTATO DIFIGURA 11,MA 

E' LA POSIZIONE DOVE 

INSERIRETE LA REGOLAZIONE, 

FINE (VEDI'TESTO),. 

S50 INVIA IL VALORE "B" ALLA 

PORTA D'USCITA, DOVE 

APPARE COME NUMERO 

BINARIO DA 5 BIT 

60 INSERISCE UN LIVELLO 

LOGICO "1" 0+5 V SUL PIEDINO 

N wennee [eecee= 0 
1 
1 
1 
1 1 

Wo neneee fsseaes 
1 
' 
1 
1 15 

§ a----- Inrenee 
1 
1 
i 
i ae 

EB -----~ |neene= 
1 
1 
i 
! a1 

No nseeee [eeenne 

SCALA DINEZIONALE SCALA NUMERICA 

M DELLA PORTA DI UTENTE 

70SCRIVE LA PAROLA "ON" 

SULLO SCHERMO PER 

INFORMARE CHE IL CIRCUITO 

DI TEMPORIZZAZIONE STA 

Figura 11, Listato del programma descritto in 
Figura 10. 

20 POKE 56579,255 

30 [INPUT "DIREZIONE";A 

40 B=INT (A/12) 

50 POKE 56577,B 

60 POKE 56576,255 

70 PRINT "ON" 

80 FORI=1T01000 

90 NEXTI 

100 POKE 56576, 223 

110 PRINT"OFF" 

120 RUN30 

FUNZIONANDO 

80 PREDISPONE UN CICLO PER IL 

RITARDO DI UNO O DUE 

SECONDI 

90 RESTO DEL CICLO DI RITARDO 

100 RIPORTA A 0 V IL PIEDINO M 

DELLA PORTA UTENTE 

110 SCRIVE LA PAROLA "OFF" 

SULLO SCHERMO, PER 

INFORMARE CHE IL, 

TEMPORIZZATORE HA FINITO 

120 RIMANDA AL PASSO 30 PER 

IMPOSTARE 

EVENTUALMENTE UN'ALTRA 

DIREZIONE 

 



AConosc Velettronica? 

1. Quali sono i vantaggi degli optoisola- 

tori? 

A. Basso isolamento ingresso- uscila e 

pilotaggio di circuiti di bassa frequenza 

B. Elevato isolamento ingresso-uscita e 

pilotaggio di circuiti di alta potenza 
C. Possibilta di pilotare circuiti in alta 

frequenza 

  

2. Un circuito a collettore comune offre 

un guadagno di corrente ridotto? 

A. Vero se il transistor & NPN 

B. Vero 

C. Falso 

D. Vero se il transistor @ PNP 

3. Nel circuito in Figura | (alimentatore 

con raddrizzatore a semi-onda) quale ¢ il 

componente che si guasta pit frequente- 

mente ? 

  

A. La resistenza RI 

B. Il condensatore Cl 

C, Liinterruttore 

D. I diodo DI 

FUSIBILE Di     

  iui 

Figura 1 

4, Quale é l'effetto della presenza del re- 

sistore di emettitore 

A. Aumento del guadagno e diminuzio- 

ne dell'impedenza d'ingresso 
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B. Diminuzione del guadagno e aumen- 

to dell'impedenza d'ingresso 
C, Aumento del guadagno e dell'impe- 

denza 

D, Diminuzione del guadagnio e dell'im- 

pedenza 

§. Se un amplificatore produce in uscita 

un'onda quadra quando viene pilotato da 

un’onda sinusoidale come si comporta? 

A, In modo lineare 

B. In modo non lineare 

6. Quale & la caratteristica di un diodo 

zener operante nella sua zona di zener? 

A. Al variare della corrente varia la ten- 

sione 

B. La tensione ai Capi del diodo rimane 

costante al variare della corrente 

C. La tensione ai capi del diodo varia al 

variare della corrente 

7. Che tipo di circuito & mostrato in 

Figura 2? 

A. Oscillatore sinusoidale a ponte Wien 

B, Preamplficatore per testina magneti- 

ca 
C. Generatore di rampa 

D. Multivibratore bistabile 

  

  

    

  

750 2 

USCITA 

i—O 

ua 

| nF 

1 oT 

Figura 2   

  

8. Quale ¢ la tipica caduta di tensione ai 

/70 direttamen- 

  

capi di un LED polari 

te? 

A.Da0,5 Val V 

B. Da 1,2 Va2,5 V 

C.Da2,5 Via2,75 V 

9. Un contatore a propagazione di co- 
mando deve lavorare con una frequenza 

massima di 1OMHz. Se il tempo di pro- 

pagazione di ogni flip-flop del contato- 

re é di 10 ns ed il tempo di strobe é di 50 
ns, quanti stadi pud avere il contatore? 

10. Riferendosi alla Figura 3, se il pri- 

mario ha 10 spire per ogni spira del se- 
condario, quale risulta essere la tensione 

d'uscita collegando al primario 120 
Vea? 

A.6V 

B. 24.V 

C.32-V 

Dipl2\v. 

PRIMARIO i] SECONDARIO. 

Figura 3 

Le risposte a pag. 99 
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CAMPAGNA ABBONAMENTI 1988 - 1989 

Abbonarsi @ semplice: 
basta compilare in ogni 
MYM CM SLat 1 (-) 
Cartolina/Questionario gia 
predisposta e affrancata e 
rispedirla all'editore. 
Lm TELL Co} 

dell'importo 

aT 
dell'abbonamento, 

utilizzate, 

eT MLM Kc} 
l'apposito 

mee WY, RISPARMIO 
ECCEZIONALE 
  

  

    

  

  

    

    

  

  

    

  

   

  

Area Testate Numeri Tariffa Tariffa 
Anno abbonam. intera 

404 
en © g_|EONews Satimanale _[eomagaio} £59500 | £, 100.000 

ae Ne) ee ale 8 {Elettronica Oggi £. 60.500 £. 100.000 

Wise Neri) Ele i BE |Automaxine ooo ; £,60.,000 | §. 100.000 

Deets Mm eee cc sg 40. 
Reefs Edito pyehS sO a ii © | Meccanica Oggi . [6 omaggio | 59.000 | £. 100.000 

i ha fin Ca Strumentazione e Misure Oggi 1 £39,000 000 
is 40+ 

Informatica Oggi Settimanale Gomaggio| £.61.000 | £. 100.000 
oe [Informatica Oggi mese 1 | £33600 | £. 55.000 
§ E [BIT (quindicinale da Gennaio) 20 £. 80.000 
ad PC Magazine "1 [ £ 56.000 

5 [rc Floppy _ Ay |. 132,000 
& 3 Computergrafica e applicazioni 1 39.500 | §, 66.000 

® ~ TTrasmissione dati e Tolec 1 | £34000 | £. 55.000 
Compuscuola 10 _{ s.24500 | s. 40.000 

» [WATT (quindicinale da Gennaio) 20 £.36.500 | £ 60.000 
Biz |LAB.NEWS | 10 £,30.000 | &. 50.000 
g 8 Industria Oggi : "1 2.94.50 | & 65.000 
§ € | Media Production i £.46.500 | §. 77.000 
© __[strumenti musical "1 £32,000 | &. 55.000 

Fare Elettronica 7 2 £,36.000 | &. 60.000 
Amiga Magazine disk " £. 92.500 £, 154,000, 

[Amiga Transactor 6 £25500 | §. 42,000 
[Commodore Professional 64/128 disk "1 £,85.000 | £. 143.000 

§ [commodore Professional 64/128 cass 11 | £59500 | £, 99.000 
SE [Supercommodore 64/126 disk " £,79.000 | £. 192.000 
3 8 Supercommodore 64/128 cassetta 11 £, 49.500 

5 | ivetti Prodest User 6 £.18.000 | £ 
= Tec sottware 1 £,66.000 | £. 110.000 

PC Games 6 1/4" "1 #,93.000 | £. 154.000 
PC Games 3% 1" £99,500 | £, 165.000 
3.4 Software 1 £.99.000 | £, 165.000         
  

Lo sconto del 40% @ stato _tariffe di ciascuna rivista per 
calcolato, in certi casi, esigenze di gestione. 
arrotondando le cifre in 
modo da differenziare le 

RUPPO EDITORIALE PRIMO NELLA 

JACKSON L_[eintexicnene 
SERVIZIO QUALIFICAZIONE LETTORI 
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  $26 077 3] Mor 

MODELLO : NORMENDE FCI 25V 

SINTOMO : Televisore completamente spento. 

PROBABILE CAUSA ; Alimentatore in avaria 

RIMEDIO : Sostituire il darlington T503 
tipo MJ3001 

  

  

  

MODELLO 

SINTOMO 

PROBABILE CAUSA 

RIMEDIO 

: NORMENDE FCI 25V 

: Non c’é l'audio 

: Sostituire [C171 modello TBA120S 

  

    
: Catena audio o stadio finale interrotti ion “Ton 4 yon:2e und Dem, 

sound IF and dem 

    

  

  

  
  

MODELLO : NORMENDE FCI 25V 

SINTOMO : Riga orizzontale attraverso lo schermo 

PROBABILE CAUSA :: Sincronismo verticale guasto 

RIMEDIO : Sostituire i transistori T811 e T812 
      

modello 2N6069   
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MODELLO 

SINTOMO 

: NORMENDE FCI 25V 

: Manca il colore blu 

PROBABILE CAUSA : Stadio del blu guasto 

  

sues E RIMEDIO : Sostituire il resistore R604 da 300 Q 

7 moos le TT 

Ste ———— Fence _onEEN 

MODELLO : NORMENDE FCI 25V 

SINTOMO : Schermo completamente buio, 

manca l'immagine 

PROBABILE CAUSA : Catena video interrotta 

RIMEDIO : Sostituire IC301 modello TBA560C 
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te   
MODELLO 

SINTOMO 

: NORMENDE FCI 25V 

: Presenza di una riga verticale 

sullo schermo 

PROBABILE CAUSA : Manca il sincronismo orizzontale 

RIMEDIO : Sosituire il transistor T402 

modello BU208 

 



  

adiantistica 
  

TELEFONO PER AUTO 
di I’, Pipitone (3" parte) 

Questo mese, continuando la 

descrizione del mese prece- 

dente, presentiamo un sofi- 

sticato ricevitore/decodifica- 

tore DTMF, che pud essere 

interfacciato direttamente su 

un comune telefono a tastiera 

osu una mini centralina tele- 

fonica privata. I] dispositivo 

fa uso di soli tre circuiti inte- 

grati, un quarzo e pochi altri 

componenti. E’ noto che nel 
mondo esistono soltanto due 

istemi di numerazione tele- 

fonica, che sono quelloa"im- 

pulsi" e quello a "frequenze 

DTMF". II nostro circuito ci 

consente di rendere compati- 

  

zione numerica inviata dal- 

lunitaé mobile. 

Con la diffusione delle cen- 

trali telefoniche di tipo elet- 

tronico, si assiste alla pro- 

gressiva sostituzione di ta- 

stiere decimali con tastiere a 

frequenza vocale 9 DTMF, 

Proprio di questa tastiera ab- 

  

  

95v 
SV+ 

R2 

  

  

ci R14 

incprmet! CZ 3   
c3 

    
  

    

  
  

R3| 

RS 

bili questi due sistemi in mo- 

do indiretto, ottenendo cosi 

l'accesso al multisistema te- 

lefonico, Infatti basta colle- 

gare l'uscita del ricevitore/ 

decodificatore DTMF in pa- 
rallelo a.una tastiera telefoni- 

ca del tipo ad impulsi per rag, 

giungere direttamente la li- 

nea telefonica o la centralina, 

ottenendo cosi la decodifica- 

    

      

OUT TAST. 

+5V    
LD1 

  

COM. TAST,   
biamo munito il nostro tele- 

fono per auto, la cui costru- 

zione & stata descritta a co- 

minciare dal numero 41 della 

nostra rivista, 

Questo procedimento di nu- 

merazione offre un gran nu- 

mero di vantaggi agli utenti, 

ma apre soprattutto le porte 
ad applicazioni del tutto rivo- 
luzionarie del telefono, 
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Costruite percid il vostro de- 

codificatore, amici lettori, e 

vedrete che il vostro telefono 

vi offrira dei servizi vera- 

mente interessanti, 

  

I VANTAGGI DELLA 

NUMERAZIONE DTMF 

Per trasmettere alla centrale 

il numero composto dall'u- 
tente l'apparecchio telefoni- 

co si serve di due codici fra 

loro molto diversi. [| primo & 

il modo decimale, secondo il 

quale la trasmissione si effet- 

tua “in serie" per mezzo di a- 

perture e chiusure di un con- 

tatto inserito proprio in serie 
nella linea. Essendo di 10 Hz 

la frequenza di questi impul- 

sié logico che la composizio- 
ne di un numero a 8 0 pid ci- 

fre richieda molto tempo. Le 

tastiere decimali non riduco- 

no i tempi necessari poiché 

    

Figura |; Schema elettrico della 

scheda DIME. 

riproducono esattamente gli 

stessi impulsi generati dal di- 

sco combinatore, anche se in 

fondo sono pitt comode. 

L’altro modo é quello DTMF, 
Si tratta di una trasmissione 

in pseudo-parallelo: ogni ta- 

sto é identificato da una cop- 

pia di frequenze udibili che 

basta emettere per una frazio- 

ne di secondo perché la cen- 
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trale possa registrarla. 

Tutto avviene quindi come se 

ogni tasto fosse collegato al- 

la centrale con un filo indi- 

pendente, il comportamento 

dei circuiti di codificazione e 

decodificazione sono relati- 

vamente complessi. 

iantistica 
a un decodificatore appro- 

priato, pud anche risalire a 

quali tasti sono stati da voi 

premuti, La cosa diventa in- 

teressante quando come in- 

terlocutore non si ha una per- 

sona ma una macchina (una 
semplice centalina 0 un com- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

                
   

  

LOW BAND. HI BAND 

KEY FREQ. Hz FREQ. Hz 

1 697 1209 

2 697 1336 

3 697 1477 
4 770 1209 

5 770 1336 

6 770 1477 

7 852 1209 

8 852 1336. 

9 852 1477 

z 941 1209 

0 941 1336 

it 941 1477 
A 697 1633 

B 770 1633 

Cc 852 1633 
D 941 1633 

Figura La : Frequenze corrispon- 

denti ad ogni tasto. 
Hexadecimal 

Pertanto le tonalita emesse Digit 084 D2 D1 

dalla tastiera DTMEF circola- 1 00014 

no proprio come la parola 2 0010 

nelle linee di telecomunica- 3 oot! 

zione, siano queste costituite 4 8 1 0 0 
f nse ia . Ss 0101 

da cavi metallici, fibre otti- é 0410 

che, onde hertziane o satelli- 7 o114 

u 8 1000 
Con un apparecchio a fre- 9 10014 

quenza DTME é possibile a- 0 1010 

zionare la tastiera durante la i 10144 

conversazione mentre cid # 1100 

comporterebbe l'interruzione A 1104 

della comunicazione su ta- B 14110 
Cc 1444 

D 000 0 

Figura 2: Trascodifica binaria 

per ogni tasto. 

stiere normali (o decimali). 

In queste condizioni il vostro 

interlocutore sente nettamen- 
te le tonalita emesse e, grazie 

  

    
puter di elevate prestazioni). 

Con la tastiera potete tra- 

smettere dati di qualsiasi ti- 
po: comandi a distanza, codi- 

ci segreti, numeri di carte di 

credito, referenze di articoli 

ordinati, numeri di apparec- 
chi interni di una rete telefo- 

nica privata, eccetera. 

Senza difficolta si possono 
immaginare le innumerevoli 

applicazioni del procedi- 

mento, ma su cid ritorneremo 

dopo la costruzione del deco- 

dificatore. 

Figura 3: Schema a blocchi in- 

terno del CD4556, 

COSTRUZIONE DEL 
DECODIFICATORE 
DTMF 

La Figura 1A ricorda I'attri- 

buzione delle frequenze ai di- 
versi tasti del disco combina- 

  

  

  

  

  

    

    

  

  
  

  

    

    

  

  

CD 4556 

2 4 AOA 0a 
3 AIA 1” £ 

; Orat-2 
shoden 03a} 

1 12 
a Aon S08} 

AB 1B a 
ie O28 
=o Fa O3a}-—+2                   
1633 Hz. Anche in queste 

izioni restano sette fre- 

quenze da individuare per i 
dodici tasti usuali. Quando 

tutte queste combinazioni 

devono essere utilizzabili & 

pit vantaggioso usare circui- 

    

  

  

Hexadecimal 

Digit D8 D4 D2 D1 

1 0001 

2 0010 

3 0074 

4 0100 

5 01041 

6 0: 4 oO 

7? 0 ttt 

8 1000 

9 100 1 
0 1010 

7 10414 

# 1100 

A 11°04 

B 1110 

c {tt 4 
D 000 0 

Binary Coded 

208 
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Tabella |: Codifica decimale e 

binaria dei tasti. 

tore del telefono, I tasti 

"ABCD" non sono presenti 

astiere, quindi po- 

ssa la frequenza di 

    

tiintegrati specificie ricchi di 
possibilita, che sono gli stes- 

si usati dalle centali telefoni- 

che anche se spesso succede 

di trovare dei componenti e- 

quivalenti, pil correnti e 
quindi disponibili presso il ri- 
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venditore abituale.D'altro 

canto la maggior parte delle 

applicazioni amatoriali, 

chiedono solo poche infor- 
mazioni distinte, corrispon- 

denti per esempio ai tasti "a- 
sterisco" 0 “diesis" della ta- 

stiera usuale. 

RICEVITORE 

DECODIFICATORE 

DTMF 

La Figura | mostra lo schema 

elettrico impiegante i circuiti 

Figura 4 Circuito stampato 
della scheda DTMF al naturale. 

integrati decodificatori di to- 

no. Difatti il circuito 

SS1202P & un genuino pro- 

dotto della Silicon Valley, 

fabbricato dalla Silicon 

System Inc. Lo schema di ba- 

se & estremamente semplice: 

un quarzo e la sua resistenza 

  
Figu 

pone 

  

5. : Disposizione dei com- 
sulla scheda DIM, 

  

parallela, alcuni collegamen- 

tia massa ed altri al +5 V, ed 

é tutto.Ricevendo il segnale 

di linea preamplificato, il cir- 
  

      

  
cuito integrato  ricevitore 

DTMF fornisce su quattro bit 

l'identificazione delle due to- 

nalita rivelate, pit} uno 

STROBE o segnale di conva- 

lida, Non é necessaria alcuna 

regolazione poiché tutti i fil- 

traggi digitali utilizzano co- 

  

gone 
« @ 

me riferimento la frequenza 

del quarzo di 3,579545 MHz 

(valore standard, da rispetta- 

re il pit possibile). La Figura 

2 fornisce la corrispondenza 

esistente fra il codice esade- 

cimale e i tasti del telefono. 

  

  

lizzazione pratica che potra 

essere eseguita secondo il 

tracciato del circuito stampa- 

todi Figura 4 ed il piano di ca- 

blaggio di Figura 5. Un ali- 

mentatore permette di otte- 

nere un +5 eun +15 V offren- 

do tuttavia il +5 V per gli e- 

ventuali circuiti utilizzatori 

dei livelli TTL rilasciati dal 

modulo (stato di riposo= +5 

V, stato attivo=0 V). L'uscita 

S, da parte sua, cade a zero 

quando una qualsiasi coppia 

valida di tonalita viene rive- 

lata; contemporaneamente 
s'illumina il LED di control- 

lo, il che facilita la regolazio- 

  

  

  

  

    

ione di una 
tastiera DIME ad un comune te- 
lefono. 

  

Per utilizzare le 16 combina- 

zioni possibili abbiamo biso- 

gno di un decodificatore 2 su 

8 in codice binario (vedere 

tabellal). La Figura 3 mostra 

un classico CD4556, decodi- 

ficatore 1 su4, il quale pud ri- 

solvere il problema in manie- 

ra semplice. Rimane la rea- 
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ne del guadagno preamplifi- 

catore. In nessun caso questo 
LED deve accendersi quando 

sono applicate al montaggio 

le tonalita classiche della mu- 

sica, o anche solo delle paro- 

le. Si pud quindi intravedere 

l'uso di un insieme codifica- 

tore/decodificatére DTMF 

per trasmettere delle infor- 

mazioni-tastiera su supporti 

di comunicazione molto di- 
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adiantistica   
  

  

             
  

  

  

  

  

        

  

    
  

sturbati (ad esempio via ra- 

dio), Fra le numerosissime 

applicazioni possibili dei de- Fai ‘ 
codificatori DTMF citiamo o Kp t ict Trt Ricevitore/decoder DIME 
un esempio di applicazione = ct mo ‘Tuttl | rastkeort gone 

su un comune telefono a ta- I “E osTosy a da 1/4 W 5% 

stiera, come in Figura 6. = ty 
RL-2-3 — : resistori da 39 kQ. 

AT . Pb2 R4 + trimmer da 1 MQ ' : , 
L'ALIMENTATORE b RS (restore dau MG 

ao Pt L 102 a8 t ay R6 : resistore da 5,6 kQ 

Per il corretto funzionamento = a“ T 7 = R7 sr resistore da 560 Q 

dell'unitd base del telefono C4] cé ch +cond, da 100 nF 
. = = Ss C2. ss cond. da 1 nF 

Figura 7: Schema elettrico del- C3 cond. da 10 nF 

lalimentatore necessario. C4 teond, da 47 uF 
25 Vi 

a TL + 2N2222 

ICL :uA741 (LM741) 
1c2 + SS1202P: 
1C3 : CD4556 
LDI : LED 

- 1 
= da 5 mm rosso 

t p Ql 3: quarzo, 

da 3,579545 MHz, at / 
oO ae Alimentatore stabilizzato 

lato rame C12 : cond, elettr. 
da 1000 ul’ 25 VI 

C3-4 ss cond. da 100 nF 
dp C5-6 ——: cond. da 47 uk’ 

25 Vi 
Ic1 : MC7815 0 equiv. 
1C2 : MC7805 0 equiv. 

PL : ponte di diodi 
oO daSA 

L _| P2—_—_: ponte di diodi 
dala           

Figura 8: Basetta stampata del- 
l'alimentatore disegnata in scala 

naturale, 

  per auto sono nec ie due 

tensioni stabilizzate, una di 

+5 Ve una di +15 V. La 

Figura 7 mostra il circuito e- 

lettrico completo dell'ali- 

mentatore, mentre le Figure 8 

e 9 illustrano rispettivamente 

il circuito stampato in scala 

I:1 visto dal lato rame e la di- 

sposizione pratica dei com- 

    

  

  

  

      
  

     
  

ponenti. 

ne dei com-       

  

    tatore. a ae 
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NUMERI RANDOM GIGANTI 

Si tratta di un contatore elettronico mul- 

tifunzione che mescola le cifre da 0a 9 

in modo analogo a quanto avviene in u- 

na slot machine, ma con velocita di av- 

vicendamento costante. Lasciando gira- 

re le cifre per un determinato intervallo 

e fermandole mediante la pressione di 
un pulsante, si otterra sul display un nu- 

mero a caso in quanto la pressione del 

pulsante non é assolutamente legata al- 

lazione dei contatori elettronici. Per 

  

8 % e8ee ww 
«inl Peete 

    

non notare l'avvicendamento dei nume- 

ri e rendere ancora pil! casuale (nono- 

stante la velocita di rotazione costante) 

il risultato, i LED del display ricevono 
corrente soltanto alla pressione del pul- 
sante. Sono necessari 3 oscillatori ad on- 

da rettangolare separati per far avanzare 

i tre contatori: si tratta precisamente di 3 

temporizzatori 555 pitt uno che forma il 

   

di G. Phillips 

monostabile per il ritardo. T contatori 

BCD sono i CMOS 45 10 che attualmen- 

te si trovano ad un prezzo molto ridotto. 

I] decodificatore CMOS da BCD a 7 

segmenti é ideale per pilotare i display a 

LED perché contiene incorporati i latch 

che memorizzano il numero vincente. 

      

    

  

Funzionamento del circuito 

Lo schema é illustrato in Figura |e con- 

siste di tre canali identici. | temporizza- 

tori IC1, 2, 3 sono collegati come multi- 

vibratori astabili ad oscillazione libera 

che generano tre segnali di clock sepai 

ti per i contatori BCD ICS, 7, 9. Questi 

contatori avanzano in continuita senza 

essere sincronizzati a vicenda ed indi- 

pendentemente dalla pressione del pul- 
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sante di avviamento. Le uscite dei tre 

contatori sono applicate a tre decodi 

catori da BCD a7 segmenti che a loro 

volta pilotano il display numerico, for- 

mato dalla matrice dil. ED 1-84, Quattro 

  

   vay, 
| 
& 

      

LED collegati in serie compongono i 

segmenti di ciascuna cifra. I decodifica- 
tori BCD possiedono latch incorporati 

che possono memorizzare il codice 

BCD per una cifra qualsiasi da 0a 9. 
Quando il piedino LE (Latch Enable) 

del decodificatore & portato a livello lo- 
gico 0, i latch sono disattivati ed il deco- 

dificatore invia le tensioni di pilotaggio 

dei 7 segmenti ai LED relativi ai codici 
BCD presenti ai loro ingressi A, B,C, D. 
Quando i piedini LE dei decodificatori 

sono portati al livello logico 1, i latch so- 

   

81



    

no attivati e memorizzano il codice che 

era presente agli ingressi A, B, C, D nel- 

l'istante in cui é stato applicato il livello 
Li 

Le uscite dei decodificatori fanno poi in 
modo che i LED visualizzino in conti- 

nuitd il numero memorizzato, I piedini 
LE dei decodificatori sono controllati da 

1C4-6-8, collegati come monostabili. 

  

itronic®Scnerale 
mentre quello della cifra meno signifi- 
cativa é il pid lungo: in questo modo si 

ferma per prima la prima cifra, poi la se- 

conda ed infine la terza. 
Icontatori girano continuamente ¢ la ca- 
sualitd del numero formato é dovuta al- 
listante completamente arbitrario in cui 
una persona preme il pulsante di avvia- 
mento. E' come se questa persona fosse 

Costruire per primo I'alimentatore; se 

questo eroghera la corretta tensione di 

12 V all'uscita di IC13, potrete montare 

IC1-2-3 con i relativi componenti. 

Se avete a disposizione un oscillosco- 

pio, verificate che le uscite (piedini 3) di 

IC 1-2-3 forniscano un'onda rettangola- 

re a bassa frequenza (dovrebbe essere 

anche possibile osservare gli impulsi 
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Quando viene premuto il pulsante di av- 

viamento, tutti e tre i monostabili ven- 

gono avviati ¢ le loro uscite (piedino 3) 

vanno a livello logico 1; questo livello, 

invertito da Q1-2-3, manda a livello lo- 

gico 0 gli ingressi LE dei decodificato- 

ri. Si possono cosi vedere i numeri varia- 
re sui display a LED. 
Il tempo del monostabile relativo alla ci- 

fra pit significativa del display & predi- 

sposto in modo da essere il pit: breve, 

bendata e le fosse chiesto di fermare u- 

na ruota della fortuna in rotazione mol- 

to veloce (ma questo sistema ha un'ele- 

vata probabilita di causare incidenti!). 

Costruzione 

Il circuito stampato di Figura 2 permet- 

te di montare facilmente il nostro dispo- 

sitivo e la relativa disposizione dei com- 
ponenti é illustrata in Figura 3. 
Meglio montare il circuito uno stadio al- 

la volta, provandone il funzionamento 

prima di passare allo stadio successivo. 

con un buon voltmetro)., Montare i con- 

tatori IC5-7-9 accertandosi del loro cor- 

retto funzionamento e verificando che i 

piedini 6, 11, 14e2 si incrementino cor- 

rettamente. 
Montare i decodificatori IC1O-11-12 

nonché tutti i LED, Questi ultimi ver- 

ranno saldati sul lato rame del circuito 

stampato, 
Vici vorra una certa concentrazione per 

arrivare a montare 84 LED nel modo 

giusto! 

Montare i relativi componenti, ma non 

ancora Q1-2-3, eseguendo un cortocir- 

1S 2. terssnresyr=ssts enrmeaen a= e. ASA A S  es E OT ES O  SMY TIC



  

cuito provvisorio tra collettore 

ed emettitore di ogni transisto- 

re (in realta avrete cosi effet- 

tuato uno stabile collegamento 

a0 V dei terminali LE di cia- 

scun decodificatore). | display 

a LED potranno cosi essere os- 

servati mentre variano le cifre 

da0a9, 

Se uno dei segmenti non fun- 

zionasse, controllare che i rela- 

tivi LED siano stati collegati 

correttamente e con la giusta 

polarita. 

Montare infine QI-2-3 ed i 

monostabili 1C4-6-8, con tutti i 

relativi componenti, Ora si do- 

vrebbero veder variare le cifre 

sui display soltanto dopo la 

pressione del pulsante di av- 

viamento, La cifra pid signifi- 

cativa si fermerd dopo c 

secondo, seguita ad intervalli 

analoghi dalla seconda e dalla 

terza. 
Il circuito stampato completo 

dovra essere montato vertical- 

mente in un adatto contenitore, 

con una finestra da 80 x 180 

mm che permettera di osserva- 

re le cifre. Applic Ila fine- 

stra un filtro in materiale semi- 

trasparente che permettera il 
p gio della luce dei LED, 
ma non permettera di vedere il 

circuito stampato all'interno. 

Potrete usare cellophane rosso 

od un altro materiale plastico 

dello stesso colore. 

La posizione ideale per il pul- 

sante di avviamento @ sul pan- 

nello superiore del mobiletto, 

in modo che l'operatore possa 

premerlo con la mano senza 

more di spingere il dispositivo 

attraverso il tavolo e magari 

sulla testa degli spettatori. 

© ETI 1988 

   
  

   

        

    

      

   

Figura 2. Circuito stampato visto 
dal lato rame in seala unite 
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_LIBRI DI BASE 

  

STRUMENTI DI MISURA 
Piu @ completa la strumentazione in pos- 
sesso e pil affidabili saranno le misure e le 
regolazioni effettuate: ma quali sono gli 
strumenti pit idonei? Quale il loro funzio- 
namento ed il loro miglior utilizzo? In que- 
sto testo una risposta a tutte queste esigen- 
ze e tutte le informazioni necessarie. 

TECNICHE PRATICHE 
PER L’HOBBISTA 
Sicuramente saprai che non @ possibile 
utilizzare il cavo di collegamento degli al- 
toparlanti per trasferire il segnale della 
presa di antenna ad un televisore, risolve- 
re questo e tanti altri problemi, con opera- 
zioni semplici e regole elementari, @ quan- 
to ti sara offerto da questa guida. 
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Se hai l’esigenza 
di conoscere per costruire 
tutto sull’elettronica, 
il Gruppo Editoriale Jackson 
ti propone i nuovi: 
“Libri di Base Elettronica”, 
20 preziose guide 
attraverso circuiti, 
componenti, grafici, 
fotografie e soprattutto 
innumerevoli idee per 
scatenare la tua fantasia 
con progetti collaudati 
e di immediata realizzazione. 

QUESTO MESE IN EDICOLA 

SEMICONDUTTORI 

Le vecchie valvole e i tubi a vuoto, sono 
stati sostituiti da questi piccoli dispositivi 
che hanno aperto affascinanti possibilita 
per nuove applicazioni tecniche. In questo 
testo un viaggio nel mondo di diodi, transi- 
stori, tiristori, triac e diac, i semiconduttori 
sui quali si basa |’elettronica moderna. 

MOTORING ELETTRICH 
\l tecnico o appassionato che utilizza que- 
sti Componenti, non pud prescindere dal 
loro funzionamento e dalle loro proprieta, 
per poter definire le leggi che li regolano e 
quindi le relazioni tra gli organi meccanici 
ed elettrici di un motore. Potrai in poco 
tempo decidere il modello idoneo al tuo 
scopo e quindi il suo miglior utilizzo. 
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AMPLIFICATORE 
Di POTENZA VIRTUOSO 

In questo ultimo articolo riguardante 
l'amplificatore di potenza "Virtuoso", 
prenderemo in esame la scheda dell'am- 

plificatore vero e proprio e le decisioni 

che sono state prese nel corso della pro- 

gettazione. La prima scelta da affronta- 
e é stata quella tra il funzionamento in 

classe A, inclasse A "sliding", oppure in 
classe AB, 
Lo stadio d'uscita in classe A di Figura | 
fornisce sempre le prestazioni ideali, ma 

persino la versione pill grande del mobi- 

le per il Virtuoso non sarebbe stata suf- 

ficiente a contenere i dissipatori dimen- 

sionati per molto pid di 10 W/canale su 
8 Q (grandi quantita di calore vengono 
dissipate per basse potenze d'uscita). 
II Virtuoso é stato progettato per funzio- 

nare in classe AB con una corrente di ri- 
poso abbastanza bassa. 

In un amplificatore che funzioni real- 
mente in classe B come quello di Figura 

2, ogni transistore d'uscita pilota l'alto- 
parlante di carico durante meta del ciclo 
di corrente ed in condizioni di riposo 
non passa corrente attraverso i transisto- 
ri. Viene normalmente predisposto il 
passaggio di una corrente minima fis 

regolata dalla tensione di polarizzazio- 
ne. 
Lo svantaggio consiste nel fatto che i ri- 
tardi di commutazione (necessari per 
ché la corrente di ogni transistore rag- 
giunga lo zero al termine di ciascun se- 
miperiodo) causano distorsioni udibili, 
specie alle frequenze pit elevate. 

Uno spostamento della polarizzazione 

pud evitare l'esclusione totale del transi- 

  

   sa, 
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store che non conduce, ma la corrente 
che continua ad essere assorbita dall'ali- 

mentatore potrebbe causare problemi 

per la reiezione dell'ondulazione resi- 
dua. 

  

Scelta dell'uscita 

I componenti d'uscita di questo amplifi- 

catore sono Darlington di potenza bipo- 

lari, che hanno una bassa deviazione 

dalla linearit& dello stadio d'uscita ri- 

  

spetto ai MOSFET (e pertanto una mag- 

giore riservadiampiezza del segnale) ed 

un valore di picco della corrente d'usci- 

ta molto maggiore. Inoltre, i MOSFET 
hanno un'alta capacita d'ingresso ed as- 

sorbono una maggiore corrente dallo 

stadio di pilotaggio, per avere una buo- 

naresaalle alte frequenze: per questo al- 

cuni amplificatori di potenza a 

MOSFET hanno un inseguitore di emet- 

titore o di source che precede I'uscita. 

Il successivo problema da risolvere é la 

disposizione degli accoppiamenti d'in- 

gresso e di uscita, 

    

La Figura 3 mostra lo schema di princi- 
pio del circuito scelto, con C1 che bloc- 

ca lac.c. all'ingresso e C2 che svolge la 
medesima funzione nell'anello di re- 
troazione, in modo che qualsiasi compo- 

nente c.c, all'ingresso non si ritrovi am- 

plificata all'uscita. 

   



  

Scelta dell'ingresso 

Lo stadio d'ingresso del Virtuoso, come 

si vede dalla Figura 4, é essenzialmente 

una coppia "long tail" differenziale, cioe 

il tipo pit. comune di circuito d'ingresso 

per amplificatori di potenza. 

Alcuni progettisti (specialmente negli 

USA) prefericono utilizzare ingressi 
differenziali completamente simmetrici 
ma, utilizzando circuiti cascode ed au- 

mentando I'impedenza dinamica dei ge- 
neratori di corrente costante, si rende- 

  

Figura 1. Stadio d'uscita in classe A. 

rebbe tale progetto estremamente elabo- 

rato. Qualsiasi tentativo di ridurre ad un 

livello ragionevole il numero dei transi 
stori non farebbe altro che peggiorare la 

resa sonora, 
Lo schema completo della basetta del- 
l'amplificatore @ illustrato in Figura 6; 

descriveremo pero il funzionamento, ri- 
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Figura 2. Stadio d'uscita in classe B, 

ferendoci allo schema semplificato di 

Figura 5, I singoli componenti sono sta- 

ti sovradimensionati, perché potessero 
svolgere la loro funzione ad uno stan- 

dard pit elevato. 

R41 mantiene a 0 V l'ingresso di C41, 

cosi non si ode il tonfo nell'altoparlante 

quando viene collegato il segnale d'in- 

gresso, C41 & bypassato da C42, per mi- 

We FARE ELETTRONICA - GENNAIO 1989 

gliorare le sue prestazioni ad alta fre- 

quenza mentre, insieme ad R44, forni- 

sce il filtraggio a bassa frequenza del se- 

gnale d'ingresso. I transistori Q41-44 
formano la coppia long tail d'ingresso, 

   

  

ALLINGR. 

Il circuito essenziale del Virtuoso & mo- 

strato in Figura 5 (la numerazione dei 

componentié la stessa del circuito com- 

pleto di Figura 6). 
I] blocco della c.c. allo stadio d'ingresso 

Figura 3, Amplificatore ¢.c, con ingresso ca. 

viene effettuato da C41. II filtro passa- 

basso, formato da R42 e C43, evita che 

i segnali a frequenza molto elevata rag- 

giungano l'amplificatore. II resistore 

R44 polarizza la base del transistore 

d'ingresso. 

Lo stadio d'ingresso é una coppia long 

tail, alimentata da un generatore di cor- 

rente costante ad elevata impedenza di- 

namica. I] segnale d'uscita per lo stadio 

successivo viene prelevato da R46 e tra- 

sferito all'amplificatore comprendente 

Q49 e Q50. Il carico é costituito da un 

generatore di corrente costante. 
Lo stadio d'uscita prevede transistori 

Darlington con resistori in serie agli e- 

mettitori, Questi transistori sono pola- 

rizzati da una rete a tensione costante, 

Figura 4. Ingresso con coppia "long tail". 

1 
INGRESSO—|[-~ 

formata da RV1, R60 e Q53. La stabili- 

ta ad alta frequenza viene mantenuta da 

C51 ed R65. 
Gli altoparlanti sono protetti da un fusi 

bile inserito nella linea di retroazione, 

per garantire la minima distorsione au- 

dio, 

Lo schema Darlington mantiene la cor- 

rente di base d'ingresso ad un livello 

molto minore rispetto a quella dei tran- 
sistori singoli, cosicché l'offset c.c, al- 
l'uscita & basso anche con elevati valori 

di R44 ed RSS. 
C56 (inserito tra Q41 e Q42) serve a ga- 

rantire un'elevata stabilita di frequenza 
(nella versione migliorata vengono uti- 

lizzati transistori doppi, selezionati per 

avere uguali caratteristiche), I transisto- 

  

    

  c2 

a 

ri cascode Q45 e Q46 eliminano l'ondu- 

lazione residua proveniente dall'ali- 

mentatore, prima che essa raggiunga 
Q41-44, migliorando le prestazioni ad 

alta frequenza ed abbassando la distor- 
sione generata nei transistori d'ingresso. 

Il secondo stadio amplificatore & Q49, 

La sua tensione di collettore viene man- 

tenuta costante dal transistore cascode 

QS50 (montandolo su un dissipatore ter- 

mico, sara possibile diminuire la distor- 

sione causata dall'aumento della tempe- 
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ratura). Un generatore di corrente co- 

stante & formato da Q51, Q52 ed R58, 

RS9, 
I condensatori C54 e C55 determinano 

una bassa impedenza all'alta frequenza 
in corrispondenza all'alimentazione dei 
transistori d'uscita (che sono collegati a 

due a due in parallelo, per aumentare la 

corrente passante). Questo evita even- 
tuali instabilita ad alta frequenza del- 
l'amplificatore. La qualita ed il valore 
dei resistori di emettitore (in serie ai 

transistori d'uscita) sono critici. In que- 

sti resistori viene dissipata una notevo- 

  

Figura 5. Schema elettrico semplificato del 

Virtuoso. 

le potenza. Quando un transistore si ri- 

scalda, la sua tensione base-emettitore 

diminuisce. I] resistore in serie causa un 

aumento della tensione quando aumen- 

ta la corrente di collettore. Se il valore 

-
-
 

cay 

Raz 
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del resistore & sufficientemente elevato, in un normale circuito con transistori pi- 
sievita la valanga termica. L'utilizzo dei loti separati. 
transistori Darlington con due giunzioni 

Vbe tichiede una resistenza almeno Figura 6. Schema elettrico completo dell'am- 
doppia di quella che sarebbe necessaria plificatore. 
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Protezione dello stadio d'uscita 

Il costo dei transistori d'uscita (e, nella 

versione migliorata, dei resistori di e- 
mettitore) fa si che valga la pena di af- 

frontare la spesa addizionale dei circui- 

ti di protezione dello stadio finale, che 

costituiscono una salvaguardia contro il 

cortocircuito od il sovraccarico dovuto 

ad impedenze molto basse. II circuito u- 

tilizzato non & protetto normalmente 
contro la valanga termica 0 le oscillazio- 
ni ad alta frequenza ed elevato livello. 
Lo schema é illustrato in Figura 7. I dio- 

di D1 e D2 proteggono i collettori di QI 

e Q2, in modo che non invertano la loro 

  

  
Figura 7. Circuito di protezione dello stadio 
d'uscita, 

polarita nei confronti dei loro emettito- 

ri. 
Le caratteristiche del circuito di prote~ 

zione per l'amplificatore Virtuoso stan- 
dard sono illustrate in Figura 8 ed evi- 

denziano un margine di sicurezza che 
arrivaa40 V con unacorrente di8 A, Per 

Figura 8, Caratteristiche del circuito di prote- 

zione 
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maggiori correnti e tensioni, si pud ag- 
giungere un circuito formato da un dio- 
do zener (15-30 V) in serie ad un resisto- 

TENSIONE Al CAP! DEL TRANSISTORE 
DI USCITA LATO +VE 
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re, disposto in parallelo tanto ad R70, 

quanto ad R71. 

I componenti C52, C53, R68 ed R69 so- 

no inseriti per aumentare la dissipazione 
di potenza nei brevi periodi in cui la po- 

tenza dissipata esce dall'area di sicurez~ 

    

INGRESSO 
DEGLI 

ALTOPARLANTI 

  
Figura 9, Ampliticatore a ponte, che utilizza 
amplificatori invertenti ¢ non inyertenti. 

za per il funzionamento in c.c.. Tali e- 
scursioni possono essere soltanto molto 

brevi (qualche millisecondo) e questa 

condizione viene ottenuta con le costan- 

ti di tempo di R68/C52 ed R69/CS3. 

Collegamento a ponte 

La potenza erogata da un amplificatore 
bipolare @ limitata dai suoi transistori 
d'uscita. Alle elevate tensioni tra collet- 

89



  

tore ed emettitore, la potenza dissipata 
ammissibile (e la corrente disponibile 

per pilotare carichi sfasati) viene forte- 

mente ridotta, a causa della scarica se- 

condaria. Allora, anche collegando in 

parallelo transistori supplementari con 

  

Figura 10, Componenti omessi nell'amy 
tore invertente migliorato, 

le necessarie caratteristiche di tensione, 

potrebbe risultare impossibile accresce- 

re in maniera significativa la potenza 
d'uscita aumentando la tensione di ali- 

mentazione. 

  

bile aumentare di mol- 
to la potenza di pilotaggio degli altopar- 

lanti, collegando a ponte due amplifica- 

tori di potenza. Basta solo applicare il 

segnale audio direttamente ad uno degli 

amplificatori ed in forma invertita al se~ 

condo amplificatore. La tensione tra i 

due terminali d'uscita sara doppia di 

quella misurabile tra ciascun terminale e 

la massa. Ci sono anche vantaggi di ca- 

rattere sonoro, perché ogni amplificato- 

re a ponte dispone di un proprio alimen- 
tatore e pertanto vengono eliminati gli 

effetti di intermodulazione tra i canali. 

  

   

Figura 11, Componenti addizionali nell'ampli- 
ficatore invertente migliorato. 
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Utilizzando un amplificatore invertente 

per il segnale audio applicato al secondo 

amplificatore, si possono manifestare 

deterioramenti del suono: questo pud 

  

Figura 12. Schema elettrico della basetta AOT. 

essere evitato collegando il circuito del 
secondo canale, come illustrato in 

Figura 9, 

Il collegamento a ponte degli amplifica- 
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tori permette di raddoppiare la tensione 

d'uscita, quadruplicando la potenza 

(‘aumento @ in realta leggermente mi- 

  

    

    

   

       

062,63 
M1016 x2     20—4 

DALLA 
ROG 3x16 R96 3x1R5 

R93 3x1RG 

a 
| 

R94 3x1R5: 

60,6" J 
Ms11016 x2 

      

  

nore, a causa della maggiore corrente 
necessaria per pilotare l'altoparlante). 

Se desiderate raddoppiare la potenza 

d'uscita, la tensione di alimentazione 

pud essere diminuita del 70% rispetto al 
suo valore originale, con la massima 

corrente d'uscita aumentata al 140%, Di 

conseguenza, i transistori d'uscita fun- 

zionano ad una tensione minore e ven- 
gono molto diminuite le limitazioni do- 

vute alla scarica secondaria. 

Non entreremo in maggiori particolari 

nei riguardi della costruzione dell'am- 
plificatore invertente, perche siamo 

convinti che chiunque si accinga a co- 

struirli possegga una sufficiente espe- 

rienza in questo campo. In conclusione, 

l'amplificatore invertente deve essere 

costruito tenendo conto delle seguenti 
condizioni: 

* Perfetta analogia con quello del 

Virtuoso non invertente, tralasciando 

perd tutte le parti contrassegnate in 

Figura 10, 
* Aggiunta dei componenti mostrati in 

Figura 11, Desiderando utilizzare il 

Virtuoso a ponte collegato ad altopar- 

  

   

  

Figura 13. Disposizione dei componenti sulla 
basetta AOT. 

 



  

lanti con impedenza considerevolmente 

minore di 8 Q, potreste giudicare oppor- 

tuno aumentare la capacita di corrente 

dello stadio d'uscita. Questo risultato si 

ottiene utilizzando la scheda AOTT (tran- 

sistore d'uscita addizionale), mostrata in 

Figura 12. La disposizione dei compo- 

nenti é illustrata in Figura 13. [ collega- 

menti alla scheda di potenza sono stabi- 

liti come mostrato nello schema elettri- 

co di Figura 6 con la disposizione dei 
componenti di Figura 14, 

  

Figura 13a, Ciruito stampato visto dal lato 

rame in scala unitaria, 

° ° 
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Costruzione ponte, non dovrete montare R54, R56, successivamente le sei lamine da 6,3 

R91, C44 e C57 (i componenti disegna- mm. II montaggio dei portafusibili ver- 

La disposizione dei componenti per la ti con linee tratteggiate in Figura 6). ra agevolato lasciando il fusibile inseri- 

scheda dell‘amplificatore di potenza & Iniziare il montaggio saldando alla ba- to; potrete anche saldare i fusibili FS 1 ed 

mostrata in Figura 14. setta gli spinotti per connessioni esterne, 

A meno che non vogliate costruire la compresi i due per i fili provenienti dal- Figura 14, Disposizione dei componenti sulla 
versione invertita per l'amplificatore a l'alimentatore a bassa corrente. Montare basetta pr ale, 
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FS2 ai loro supporti, per migliorare il 

contatto, 

Sono necessari tre ponticelli di filo: uno 
per la linea di massa accanto ad ROS e gli 
altri due per pontare i componenti trala- 

sciati, secondo le istruzioni date in pre- 

cedenza. Continuare con il montaggio 

dei diodi D43-D46 e D49-D52, seguiti 

dai resistori di bassa potenza (nella ver- 

sione migliorata, R45, 52, 57, 58 sono 

sostituitidaD41,42,47,48, montatisul- 

le piazzole dei transistori, con l'estremi- 

td piatta rivolta verso il lato d'ingresso 

della basetta), Montare i resistori R75- 

R90 sollevati di cirea 2 mm rispetto al- 
la superficie della scheda in modo che, 
nell'improbabile evento di un cortocir- 
cuito o di una bruciatura, la basetta non 

venga bruciata dal resistore che surri- 
scalda, 

Montare poi i condensatori pit piccoli 
(C43, 47, 51, 52, 53, 57), seguiti dai 

transistori Q41, 44, 48, 49, 52, 54, 55 

(nella versione migliorata, usare le piaz- 

zole, tranne per Q41 e Q42). 

I transistori Q45-Q47 hanno contenito- 

ri TO126 applicati ad un piccolo dissi- 

patore termico di alluminio, Q45 e Q46 

hanno il lato metallico rivolto verso il la- 

tod'ingresso della basetta, mentre Q47 & 

invertito. L'ordine di montaggio, a par- 

tire dal lato dell'ingresso é: vite da 3/8", 

staffa, Q47, rondella di fibra, dado e vi- 

te 6MA, rondelle di fibra, Q45, staffa, 

Q46, rondella 6MA, dado 6MA, 

Fissare la staffa per Q50 e Q51, con sot- 

tostanti rondelle di fibra e montare i 

transistori; Q50 & isolato rispetto alla 

staffa mediante un kit di isolamento 

T0220, Montare ora RVI ¢ la staffa del 

dissipatore termico principale. | quattro 
transistori d'uscita Q56-59 sono monta- 

ti tramite isolatori flessibili' TO3, con i 

piedini di base e di emettitore inseriti at- 
traverso il circuito stampato. Per il mo- 
mento, non saldarli ancora. Fissarli me- 

diante viti 6MA x 20 mm, attraverso u- 

na rondella disposta sul lato superiore 

  

  

  
        

    

    

  

  
    

    

    
  

  

      

   

  

  

Tabella L Lunghezze dei cablaggi per rack al- 
to 2 unita       
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del transistore, Inserire una boccola iso- 

lante sull'altro lato, nel circuito stampa- 

to, nella staffa metallica sopra la vite, Un 

terminale ad aletta da OMA ed un dado 

dovranno essere applicati a ciascuna 

delle quattro viti piti vicine al limite del- 

la basetta. Una rondella ed un dato an- 

dranno sulle:altre quattro (stringetele, 

per ora, soltanto a mano). Montare poi 

Q53, con una vite da 3/8", una piccola 

boccola di nylon, un kit di isolamento 

T0220, la staffa e, dall'altra parte del 

circuito stampato, una rondella ed un 

dado. Stringere ora tutte le nove viti e 

controllare con un Qmetro l'eventuale 

presenza di cortocircuiti tra i transistori 

e la staffa, 

Completare la basetta con C41, 42, 45, 

46, 48, 49, 54, 55 (se usate componenti 

Wonder Cap, nella versione migliorata, 

potrete usare spezzoni di filo in paralle- 

loa tutte le piste che portano elevate cor- 
renti). 

Saldare al circuito stampato tutti i termi- 

nali dei transistori di potenza e collega- 

re i collettori dei transistori TO3, sal- 

dando i terminali ad aletta sulle piste del 

circuito stampato, 

La basetta di potenza é cosi terminata! 

Con tutte le basette finite, potrete inseri- 

re il tutto nel contenitore, come illustra- 

to in Figura 15, 

Avvitare le staffe del dissipatore termi- 

co a quest'ultimo mediante due viti 

4MA e relative rondelle; avvitare poi le 

basette al mobiletto, mediante viti6bMA 

da 1/4", 

  

Cablaggio interno 

  

La Tabella 1 mostra le lunghezze edi co- 

lori standard da usare per i cablaggi nei 

rack da due unita di altezza, Per i percor- 

siad elevata corrente, usare cavo da 5 A: 

alcuni costuttori utilizzano cavi a trec- 

ciola, altri a conduttore unico (filo rigi- 

do), Se usate il cavo Kimber, attorciglia- 

te i due conduttori per le applicazioni a 

  

» stampato visto dal lato 

   

corrente elevata, accertandovi della loro vite, collegare i fili mediante terminali i- 

corretta direzione. Se i condensatori di solati a crimpaggio, invece che con ter- 

livellamento utilizzati hanno terminalia minali a saldare, 
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FUSIBILE 

dlettronic®Generale 
Collaudo 

Smontare FS3 ed FS4 dalla basetta di 
ciascun amplificatore e collegare l'ali- 
mentazione. I resistori da 470 Q tra I'a- 
limentatore e l'amplificatore (normal- 
mente bypassati dai fusibili) permette- 

ranno di evitare gravi danni nel caso ci 

sia un difetto quando l'apparecchio vie- 
ne acceso, La cosa peggiore che possa 
capitare é un riscaldamento del resisto- 
re da 470. Q 
Prima di dare corrente, ruotare al fine- 
corsa antiorario RV 1 di entrambi gliam- 

  

      
    

Per effettuare ulteriori controlli, utiliz- 

zate un multimetro digitale. Le tensioni 
base-emettitore di Q41-52 devono esse- 

re di0,5-0,7 V. Le tensioni ai capi di cia- 

scuna coppia di diodi D43-D44 e D45- 

D46 dovranno essere di 1,1-1,2 V. Se u- 

sate LED rossi per D43 e D44, la tensio- 

ne sara di 3 V: viene cosi aumentata la 

Vee di Q41-Q44, permettendo loro di 

funzionare nella parte pit lineare della 
caratteristica. 
Regolare ora RV1 in senso orario, fino 

ad ottenere una tensione di circa 20 mV 

ai capi dei resistori di emettitore dei 

INGRESSO 
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Figura 15, Schema di cablaggio per il rack da 
2 unit di altezza, 

plificatori: a questo punto, potete accen- 
dere, 
Se tutto va bene, le tensioni c.c. sul lato 

ad elevata corrente dovrebbero essere di 

+/-51 V (+/- 43 V per l'amplificatore a 
ponte), Il lato a bassa corrente avra una 
tensione che dipende dal regolatore uti- 
lizzato (vedi parte seconda), La tensione 

ai terminali di altoparlante deve essere 

minore di 50 mV. 

  
    

  

  

        
  

      
transistori d'uscita (il valore pud variare, 
madi poco). I controllo successivo con- 
siste nel verificare che un segnale possa 
essere amplificato; collegare all'ingres- 

so un generatore di segnali ed un oscil- 

loscopio all'uscita oppure, non dispo- 

nendo di tali strumenti, usare un pream- 

plificatore ed un altoparlante. Il suono 
deve essere chiaro ai bassi livelli, ma 

fortemente distorto al di sopra dei 10 W. 
Se tutto sembra andare bene, scollegare 

gli apparecchi di prova ed attendere cir- 
ca 10 minuti per la scarica del condensa- 
tore di livellamento. Inserire ora i fusibi-          

  

li FS3 ed FS4 su ciascuna basetta 

(bypassando R63 ed R64), poi dare cor- 

rente. Se tutto é OK, potrete collegare 

l'amplificatore alle altre apparecchiatu- 

re, Una precauzione da osservare sem- 
pre é quella di collegare all'amplificato-



  

re soltanto il terminale di massa degli al- 
toparlanti, prima di accenderlo, Toccare 

poi il terminale con il filo di segnale e, se 
questo si sente, procedere al collega- 

mento, Per la versione migliorata, ac- 

certarsi che il cavo o la spina non vada- 

no in cortocircuito tra i terminali dell'al- 

toparlante. Ora potete finalmente pren- 

dere un panino ed una birra, sprofondar- 

vi nella poltrona preferita e godere il me- 

raviglioso suono che si sprigiona dal vo- 

stro VIRTUOSO, Errata corrige: Nella 

primo articolo di questa serie, i conden- 

satori C2 e C3 di Figura 5 (P28) devono 

essere scambiati di posto. Anche i dia- 
grammi delle Figure 6 e 7 devono esse- 

re scambiati. 

© ETI 1988 

    

| Q43-44 
45-46 
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FRONTE D'ONDA 

DI RITORNO. 

  

PILOT! PER FIBRE OTTICHE 
Questo mese, "Applichip" & 

dedicato ai diodi laser per fibre 

ottiche: non prenderemo in 

esame particolari componenti, 

ma daremo suggerimenti su 
come usarli. 

Per fare cose interessanti con le 

fibre ottiche bisogna utilizzare 
una luce "coerente". Si tratta in 

sostanza del tipo luce emesso 
dai laser, diverso da quello 
emesso da una normale 

lampadina elettrica o da un 

normale LED, Cosa c'é dunque 

di speciale in questa luce, ed in 

generale nei laser? 

In sostanza, il laser pud essere 
considerato come l'equivalente 

ottico del circuito oscillante. 

Proprio come il circuito 

oscillante della radio, esso forma 

un sistema risonante che 

amplifica una determinata 

frequenza d'ingresso, mediante 

"risonanza esaltativa". La 

principale differenza risiede 

appunto nella frequenza di 

risonanza che, per la parte ottica 

dello spettro elettromagnetico, & 

misurata in decine o addirittura 

  

  

  

  

  

  

centinaia di GHz (migliaia di 

MHz). 

La risonanza esaltativa funziona 

nel seguente modo: basandoci 

sulla definizione ondulatoria 

della trasmissione di energia 

(Figura 1), l'energia riflessa da 

un ostacolo ritorna "in fase" con 

l'energia in arrivo e pertanto 

viene sommata ad essa (cioe 

tende ad aumentarne 
l'ampiezza). 

Le onde energetiche sovrapposte 

con maggiore 0 minore 
sfasamento costituiscono invece 

un'interferenza "attenuativa’ in 

quanto l'energia totale & pur 

sempre, in un determinato 

istante, la somma di tutte le 

componenti (si tratta in realtd di 

una semplificazione molto 

grossolana ma serve ad illustrare 

il principio). 

Essenzialmente, il diodo laser & 

solo un LED costruito con una 

cavita lungo la quale viaggia la 

luce emessa. Questa cavita & 

dimensionata con precisione, in 

modo da essere lunga un numero 

  

esatto di lunghezze 
  

+ LA LUCE SI 

    

   

  

FRONTE D'ONDA 
DI ANDATA 

» INTENSIFICA 

7 LA LUCE SI 
ATTENUA 

d'onda della frequenza di 

uscita desiderata: pertanto 

agisce come risonatore 
ottico, 

Questa descrizione 

semplificata dice molto 

circa la natura della luce 
generata dal componente, 
perché la frequenza di 

uscita di un circuito 

risonante é in genere pit. 

   

    
igura 1.(a) Fronti d'onda in 

    

a coincidenti con i fronti 
d'onda di ritorno, (b) Fronti 
d'onda non coincidenti. 

  

  

vicina possibile ad una singola 

componente della frequenza e 

viene notevolmente amplificata 

grazie alla risonanza, che 

mantiene costante la fase 

("coerenza di fase"), 

Di conseguenza, la "luce 

coerente” é essenzialmente 

monocromatica, ovvero formata 
da una sola lunghezza d'onda, 

molto intensa e forma anche un 

raggio rettilineo, 

   

ATTENZIONE! 

Avviso importante - Quando 

lavorate con i laser, ricordatevi 

di non guardare mai il raggio! 

Anche 0,3 mW di potenza di 

uscita da un laser possono 

danneggiare gli occhi in modo 

permanente, 
In pratica, le cose non sono 
sempre cosi perfette come 

vorremmo; per ogni determinato 

laser c'e una "lunghezza di 

coerenza", cioé la distanza lungo 

la quale il raggio di uscita 

mantiene la sua particolare 

proprieta di coerenza di fase. 

Oltre questa distanza, le piccole 

differenze di fase e le minime 

componenti di frequenza 

secondarie nel segnale di uscita, 

si combinano diminuendo 

l'effetto. 

La coerenza di fase é la 

caratteristica pid utile di una 

luce laser, Per esempio, nel 

campo della sua distanza di 

coerenza, un laser pud essere 

utilizzato per misurare distanze 

entro una frazione della 

lunghezza d'onda della luce 

emesssa. Questo risultato si 

    

  

 



  

  

ottiene misurando lo sfasamento 

tra la luce trasmessa e quella 

riflessa, 

La luce non coerente non serve 

per questo scopo in quanto euna 

miscellanea di molte relazioni di 

fase costantemente variabi 

  

PILOTAGGIO © 
DILUN DIODO LASER 

A differenza dei primi 

ingombranti e potenti laser a 
gas, i diodi laser non necessitano 

di elevate tensioni di 

alimentazione; vengono pilotati 

praticamente come i LED, 

mediante una corrente 

stabilizzata, di solito compresa 

tra le decine e le centinaia di 

milliampere. 

I laser sono perd estremamente 

sensibili al sovraccarico, 

La larghezza di banda del diodo 

(tipicamente, da | a 10 GHz) 

comporta che un sovraccarico 

della lunghezza di appena un 

paio di nanosecondi potrebbe 

distruggere il componente. Non 

stiamo parlando soltanto di 

cariche statiche: anche transitori 

e disturbi sulla linea di 

alimentazione possono 

facilmente distruggere il 

componente. 
Per qualsiasi diodo laser esiste 

una corrente di soglia, al di sotto 
della quale esso funziona come 

un LED super brillante ma non 

presenta il fenomeno laser, cioe 

non produce luce coerente. 
Esiste anche un limite superiore 
di corrente, oltre al quale il 

dispositivo si autodistrugge in 

un batter d'occhio, 

Il limite di soglia inferiore si 

trova nella regione dei 40-50 

mA, il limite superiore si trova a 

90-100 mA, 

      

  

PRECAUZIONI 

Dato il campo di lavoro del 

diodo laser medio (circa 40-50 

mA) questo non é un problema 

tanto grave come potrebbe 

sembrare, purché si prendano le 

normali precauzioni del caso. 

La precauzione pit ovvia é 

quella di evitare di far 

funzionare il laser a pid del 50. 

% circa di potenza. Questo vi 

permettera un'ampia possibilita 

di variazione della corrente di 

alimentazione (con una 

considerevole instabilita), senza 

perd superare mai i limiti di 

sicurezza. 

Il sistema di controllo pit 

semplice sarebbe in questo caso 

un "regolatore di tensione" ed un 

resistore in serie, analogo al 

resistore di limitazione di 

corrente di un LED, C'e pero 

l'inconveniente della 

sovratensione di accensione che 

potrebbe durare i microsecondi 

che il regolatore impiega per 

stabilizzarsi: pertanto si deve 
usare uno stabilizzatore 

regolabile, la cui tensione di 

uscita raggiunga gradatamente il 

valore di regime. Tenere 

presente che, nel 

caso di guasto al 

regolatore (corto- 

circuito), il diodo 

laser risulterebbe 

distrutto. 

  

    

PILOTAGGIO 

SICURO 

Il sistema di 

illustrato in Figura 2; @ stato 

progettato consultando il 

professor Richard Cripps 

dell'universita di Oxford, ed & un 

progetto di tutta tranquillita, 

II primo stadio regolatore 

(LM337), viene utilizzato come 

regolatore di tensione ed & 

protetto da diodi che bloccano la 

corrente nella direzione inversa. 

Il condensatore C2 si carica 

tramite R1 all'accensione, 

facendo si che la tensione di 

uscita del regolatore aumenti 

lentamente. La costante di 

tempo C2/R1 & molto pit lunga 

del tempo di stabilizzazione del 

regolatore e pertanto i pericolosi 

picchi di tensione vengono 

bloccati. 

Il secondo regolatore (LM317) & 

collegato nel modo di 
"stabilizzazione della corrente" 

(proprio cosi: dovra essere 

collegato all'inverso!) per fornire 

una corrente costante e 

controllata al diodo laser, 

Le caratteristiche all’accensione 

del dispositivo di controllo sono 

mostrate nel grafico di Figura 2. 

Osservate il brevissimo 

    

transitorio di corrente 

all'accensione che non si     

  

T INTERRUTORE 
CHIUSO 

    

  337     

pilotaggio pit 

sicuro é quello 

controllo a 
laser, con la relativa 
caratteristica di 
accensione. 

diodo soit our 
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DIODO A CHIP 

INVOLUCRO 
TIPO TRANSISTORE 

98 

plichip 
avvicina nemmeno alla soglia di 

pericolo, anche se il pilota 

fornisce una corrente prossima 

al valore massimo. 

Facciamo notare il potenziale di 

alimentazione "negativo", 

esclusivamente perche quasi 

tutti i diodi laser sono 

incapsulati con l'anodo collegato 

all'involucro esterno e questo 

deve ere Messo a terra. 

Come si pud notare dalla Figura 

3, i diodi laser possono avere 
contenitori diversi. 

Vi sono quelli montati in piccoli 

contenitori metallici tipo 

transistore oppure in contenitori 

SMA (come quelli usati per i 
connettori da fibre ottiche), 

Quando il diodo laser deve 

essere usato come sorgente 
luminosa per fibra ottica, la fibra 

pud essere allineata in fabbrica e 

sigillata in un involucro 
metallico insieme al diodo. 

Usato sen, abiliz: 

supplementare, il diodo laser 

pud essere pilotato molto 

facilmente anche se ci sara una 

deriva nella lunghezza d'onda di 

uscita e nell'intensita a causa 

  

  

    

  

  

  
Figura 4, Configurazione punteggiata di un "fibr 

  
INVOLUCRO PER FIBRA 

dell'aumento di temperatura, Per 

ridurre l'instabilita, @ necessario 

un sistema di pilotaggio pit 

complesso, che comprenda un 
"controllo di guadagno" regolato 

dalla retroazione proveniente da 

un fotodiodo di riferimento 

(controllo intensita). 
Per stabilizzare la temperatura 

del diodo laser si usa spesso un 

“elemento Peltier", un 

dispositivo termoelettrico che 

agisce come pompa di calore e 

sviluppa un gradiente termico tra 

le due faccie opposte quando 

viene attraversato da una 

corrente. Questi sistemi di 

controllo vanno oltre lo scopo di 

questo articolo ma sono 

ampiamente documentati sui 

data-sheet dei produttori di diodi 

laser. In alcuni contenitori per 

diodi laser sono integrati anche i 

diodi di riferimento e/o gli 
elementi Peltier. 

    

USI ED ABUST 

Ricorderete naturalmente che la 

luce si propaga nelle fibre di 

grande diametro lungo 
—~) molti percorsi diversi 

(esistono cioe diversi 

"modi di propagazione"). 
Questo presupposto ci 

presenta una delle forme 

pit elementari di sensore 

intrinseco a fibre ottiche. 

In questo caso "intrinseco" 

significa che la fibra stessa 

contribuisce alla funzione 

di sensore, invece di 

essere soltanto un mezzo 

per far giungere la luce 

      

ira 3, Contenitori per diodi laser, 

  

  

  

nella posizione dove deve essere 

rilevata, 

Il meccanismo viene chiamato 

"sensore omodina a fibra ottica", 

detto in breve "fibradina", La 

propagazione della luce nella 

fibra lungo tutti questi diversi 

percorsi fa variare la fase nella 

zione della fibra, a causa delle 

differenti lunghezze di percorso 

utilizzate dai diversi modi. 

Di conseguenza, si stabilisce una 

configurazione di preferenze 

esaltative ed attenuative in 

ciascuna sezione trasversale che 

pud essere proiettata, tramite un 

terminale accuratamente 

rettificato, su uno schermo in 

forma di immagine circolare 

punteggiata: Figura 4, 

Ed eccoci al punto pitt 

interessante. Se la fibra che 

porta la luce coerente viene 

sottoposta a sollecitazione 

meccanica (pressione, piegature 

brusche e vibrazioni), l'indice di 

rifrazione cambia localmente 

causando uno spostamento della 
configurazione punteggiata, 

rilevabile visualmente oppure 
mediante sistemi fotoelettrici, Si 

tratta in realt& di una specie di 
interferometro intrinseco, 
Viene cosi a crearsi un rivelatore 

"go/no go" (passa-non passa) 

molto sensibile, con una i 

la sensibilita si estende all'intera 

lunghezza della fibra. Di 
conseguenza questo tipo di 

sensore ¢ valido per allarmi 

antifurto perimetrali ma non lo & 
abbastanza per una sensibilita 
localizzata, dove si formano 

masse di segnali spurii ogni 

volta che la fibra tra il diodo 

laser ed il sensore oscilla per il 

vento. Uno dei migliori sensori 
sperimentali @ un sempli 
spezzone di fibra, disposto fra 

due strati di normale carta 

              

 



  

vetrata, Urtando il sandwich cosi 

risultante, la fibra viene 

sottoposta a sollecitazioni in 

parecchi punti lungo la sua 

lunghezza: le interferenze 

multiple risultanti possono 
perfino ridurre a zero la quantita 

di luce in uscita! 

Sono anche possibili altre 

tecniche di rilevamento ma 

richiedono quasi tutte un 

controllo pit preciso della 
lunghezza d'onda di uscita del 
laser (Maggiore stabilita), il cui 

costo risulterebbe perd 

proibitivo per il dilettante. 
Cerchiamo ora di sapere 

qualcosa di pitt sul "fibradina’. 

ACCOPPIATORI 
DIREZIONALI 

Gli accoppiatori direzionali 
vanno certamente al di 1a delle 

possibilitd sperimentali del 
dilettante, ma il loro interesse é 

comunque considerevole. 

Le fibre ottiche conducono la 

luce lungo il loro asse grazie 

all'indice di rifrazione 

differenziale dei loro strati 

concentrici (fibra con indice 

variabile a gradini) oppure alla 
variazione graduale dell'indice 

di rifrazione lungo un raggio 

  

    

(fibra con indice di rifrazione 

variabile gradualmente), La 

struttura é tale che, in normali 

circostanze, solo una minima 

parte della luce pud sfuggi 

lateralmente, Se perd asportiamo 

parte della parete laterale di una 
fibra (Figura Sa), il sistema di 

rifrazione viene sconvolto e la 

luce tende a sfuggire. 

E' stato scoperto che, ponendo a 
contatto due pezzi di fibra ottica 
cosi tagliati, la luce si accoppia 

da una fibra all'altra. IL risultato 
& stato l'accoppiatore a fibra 
lucidata (Figura 5b), 

Ci sono anche diversi modi per 
modificare "al volo" il rapporto 

di accoppiamento, per esempio 

riscaldando una meta 

dell'accoppiatore, si provoca una 

variazione dell'indice di 

rifrazione, 

Questo é soltanto uno dei molti 

modi di commutazione ottica 

"dinamica", 

Si pud formare un accoppiatore 

meno costoso e facilmente 

disponibile riscaldando ed 
avvolgendo tra loro due pezzi di 
fibra. Non sono altrettanto validi 

(hanno una perdita di eccesso 

relativamente elevata) ma per lo 
meno sono abbordabili 

economicamente, 

          

  

LA Luce 
SFUGGE 

SUPERFICIE 
a ATA 

100% a 

  Luce 
CORRENTE oF 

AWVESTIMENTO 

(a) 
Mucteo 

50% 

PIANO oF 
INTERFAGCIA, —— 

  

punconso a 
DEL 100 % ey ee 

DELLA Luce 

Figura 5.(a) Semiaccoppiatore, 
(b) Accoppiatore totale. 

INGRESSO 100 % 

    
   

LUCE COERENTE 
— MODULATA IN 

USCITA: 25% 

  

Figura 6. Percorso di rilevamento 
ottico bidirezionale. 

“ ie 

ar 
MODULATORE A 
RIFLESSIONE   

RIFLESSIONI 

A differenza della corrente 

elettrica, la luce pud viaggiare 

contemporaneamente in 
entrambe le 

direzioni lungo lo 

stesso spezzone 
di fibra. Si pud 

quindi far passare 

Ja luce coerente 

lungo la fibra 

tramite un 

accoppiatore 

direzionale 
(formato da uno 

specchio) 

facendole 

ripercorrere la 

medesima fibra e 

poi suddividere i 

segnali di ritorno 

in corrispondenza 
all'accoppiatore 

come avviene in 

Figura 6. Questo 

forma la base del 

sistema di 

rilevamento sul 

quale abbiamo 

lavorato 

recentemente, 

Il sistema 

presenta 
notevoli perdite: 

circa 

il 50 % nella 

suddivisione in 

uscita ed un altro 

50% sul percorso 

di ritorno, pit 

tutte le perdite di 

eccesso del 

sistema: per 

fortuna i diodi 

laser sono molto 

brillanti e 
pertanto c’e una 
sufficiente 

quantita di luce. 
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|RISPOSTE AI QUIZ 

1B 

| Elevato isolamento fra ingres- 

so € uscita e possibilita di pilo- 
tare circuiti ad alta potenza. 

   
2.C 

13D | 
Il diodo perché & un semicon- | 

| |duttore, 

  

||4.B 
Diminuzione del guadagno e 

aumento dell’ impedenza di in- 

| | gresso 

  

5.B 
|In modo non lineare 

|6. La tensione ai capi del diodo 

| | zener rimane costante al varia- 

re della corrente. Ovviamemte 

le variazioni di quest'ultima de- 
vono rientrare nei limiti delle 

specifiche, 

  

   
}|7.A 

8.B 

\|9.B 
f=10' Hz,dacid tau =1/107 

= 100 ns; 

tempo tra le pulsazioni 100 = 
1ON +50 dacid N=5       | 10, D 
  

    
        

      
        

  

     



    

  

Questa rubrica oltre a fornire consigli o chiarimenti sui circuiti presentati dalla 
rivista, ha lo scopo di assicurare la consulenza ai lettori. In particolare possono 
essere richiesti schemi elettrici relativi a realizzazioni a livello hobbistico. 
Schemi elettrici di apparecchi industriali-militari e progetti particolarmente 
complessi sono esclusi da tale consulenza. 
Non vengono assolutamente presi in considerazione motivi di urgenza o sollecita- 
zioni, Tutto il materiale oggetto della consulenza, potra essere pubblicato anche 
sulla rivista ad insindacabile giudizio della redazione. 

DETECTOR DI VAPORE 

Sono alla ricerca di un circuito in grado di ri- 
levare la presenza di vapore quando questo su- 

pera una certa densita joni di si 
za, il sensore deve funzionar 
 bassa corrente, 

  

    

  

tensione 

F, Gioia - ROMA 

I circuito richiesto altro non é che un rivelatore di 

umidita dotato di una sensibilitd superiore alla 
media, In Figura | trova lo schema relativo: il cir 

cuito utilizza un amplificatore a due transistori ¢ 

Ja sua sensibilita d'ingresso @ talmente elevata che 

Vallarme si attiva con una resistenza tra i sensori 

di ben 10 MQ! 

Figura 1: Schema elettrico del rivelatore di va- 
pore, 

100 

Nella maggior parte dei casi, forse anche nel suo, 
una sensibilita del genere pud risultare addirittu 
ra eccessiva ed allora la pud diminuire collegan- 
do un trimmer da | MQ in parallelo al condensa 
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  TUNER FM.     

  

Da una base! hidistrutta di un ricevitore, 
ho smontato due chip  siglati_ LM3089 e 

LM1310. Non essendo riuscito a reperire le re- 

lative caratteristiche, vengo a chiedere voi il 

circuito applicativd e aleuni gli su come 

piegare isuccitati i 
non foste in possesso dei dati da me richies! 
dicatemia chi rivolgermi per avere quanto det- 
to. 

    

         

  

A. Canadian « TRENTO 

Pubblichiamo volentieri la sua richiesta in quan- 

to ci offre la possibilita di presentare lo schema 
applicativo di due chip i quali, anche se non di re- 
centissima produzione, risultano tuttoggi oltre- 

modo affidabili, Prodotti dalla SGS, i due circui 

tore Cl come mostra la parte tratteggiata dello 

schema. Il condensatore C1 sopprime il ronzio di 
rete residuo sempre presente quando I'impedenza 
d'ingresso risulta elevata e spesso causa di intabi- 

litd se i collegamenti tra il sensore 

hanno una certa lunghezza. Il resisto- 
re RI protegge il circuito qualora i 
due elettrodi d'ingresso dovessero 
entrare accidentalmente in cortocir- 

  

   

ov cuito. 
i La tensione di alimentazione ideale & 

di 12 V, ma il suo valore pud essere 
variato, a seconda delle necessita, tra 
SeisV 
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ti integrati LM3089 e LMI31L0 formano, come 

pud notare dalla Figura 2, la parte centrale di uno 
stereo tuner, I] compito del LM3089 @ quello di 

occuparsi degli stadi di media frequenza, mentre 

I'LM1310 forma il decoder stereo, Con l'aiuto del- 

lo schema, mettere assieme un sintonizzatore ste- 
reo diventa cosa assai semplice, infatti sono suf- 

   

    
  

RX CB A REAZIONE, 

  

serebbe muoyere i f nel 
mondo dei CB e sarei interessato alla realizza- 
zione di un ricevitore che mi permetta, come 
prima cosa, di ascoltare le conyersazioni di chi 
occupa questa banda prima di passare all'ac- 
quisto di una stazione. In attesa di un vostro ri- 
scontro e...di un circuito adeguato (che mi au- 

guro il pitt economo possibile viste le limitate 

possibilita finanziarie del momento), porgo di- 
stinti salu 
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  Basta quanto presentato in Figura 3 e un sempli- 
ce amplificatore di bassa, magari quello della ra- 
diolina a transistori per restare sull'immediato, 

per poter ascoltare tranquillamente le conversa- 
zioni, non solo locali, che avvengono in banda. 
Quanto consigtio  sicuramente il pit semplicegi-y 
cevitore mai studiato da quando esiste |'elettroni- 

ca, non considerando le tecniche di integrazione. 
Per la sua realizzazione non necessitano partico- 
lari sforzi, 'unico componente un pd strano & la 
bobina d'accordo L che deve risuonare in banda 
con il condensatore da 15 pF collegato in paralle- 

lo, Tale "media frequenza" & reperibile presso i 

centri di assistenza specializzati, ma se avesse 
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Figura 2. Schema elettrico applicativo dei cir- 
cuiti integrati LM3089 e LM1310, Con due sta- 
di supplementari é possibile realizzare un tu- 

ner stereo, 

ficienti un front-end all'ingresso e un amplificato- 
re di bassa frequenza stereo all'uscita per comple 

   

qualche difficolt{ nel reperimento, la pud como- 

damente sostituire con una standard da 10,7 MHz 
rimpiazzando il condensatore in parallelo da 15 
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    Figura 3. Ricevitor eattivo in banda 
CB. 
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tare if tuner, TI front-end é la 
parte che comprende l'ampli- 
ficatore RF d'antenna, il mi- 
scelatore, l'oscillatore locale 
e lo stadio duscita di fre- 
quenz intermedia (IF); il tutto 
si pud trovare in commercio 
gid assemblato, pretarato e 

racchiuso entro il caratteristi- 
co contenitore metallico, Al 
front-end vanno collegati i 
terminali che si trovano nella 

0,047 parte sinistra dello schema e- 

lettrico: l'uscita IF del modu- 
lo andra collegato all ingres 

470pF so IF del sintonizzatore", l'in- 

16k 

‘ gresso AGC (controllo auto- 

   

  

  

   

    

  

  

matrico di guadagno) del 

frontandra a "AGC ritardato" 
© Hingresso dell'AFC. (con- 
trollo automatico di frequen- 
za) verra collegato con il ter- 

minale "AFC", 
L'amplificatore di bassa fr 

quenza stereo andra invece 
collegato alle uscite destra 
sinistra messe a disposizione 
dal decoder stereo LM1310. 

    
       

  

pF con uno da 4,7 pF, oppure se la pud riavvolge- 
re su un nucleo in ferrite, Il resto non comporta 
problemi in quanto l'impedenza da 100 uHé rep 

ribilissima in commercio e cost 
pure l'antenna che deve una lun- 
ghezza idonea (anche un con- 

duttore da 1,5 m). Oltre all'ac- 

cordo d'antenna, l'unica taratu- 
ra da effettuare riguarda il trim- 

    

   
mer da 1 MQ collegato in base 
al transistore, La sua regolazio- 

ima 
  

  

ne deve portare alla mas: 

intelleggibilita del segnale ri 

vuto, Per una migliore stabilita 
di funzionamento, ¢ necessario 

stabilizzare la tensione di ali- 
mentazione, ecco infatti il com- 
pito del diodo zener da 4,7 V. 

All'uscita pud essere collegato 
qualsiasi amplificatore audio 
poiché il segnale disponibile ha 
una ampiezza di tutto rispetto, 

101 
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Contenitore moltiplicatore 
a 12 Bit 

* interfaccia con microprocessori 
a 8 bit 
* tecnologia CMOS 

Precision Monolithics Inc. ha 
introdotto il PM-7548, un DAC 
moltiplicatore in CMOS a 12 bit, 
con interfaccia molto versatile 
per microprocessori ad 8 bit. 
Il PM-7548 @ un second source 
superiore allo standard 
dell'industria 7548, in quanto 
offre una pill elevata 
accauratezza analogica e 
specifiche di temporizzazione 
pili veloci. || PM-7548 presenta 
una flessibile interfaccia digitale 
che consente di raggiungere 
un'accuratezza analogica di 12 
bit in sistemi controllati da 
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DATA OVERRIDE DEIOR 
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opr Mon noun 

microprocessori ad 8 bit. 

L’accuratezza del DAC interno al 
PM-7548 lo distingue dai suoi 
concorrenti. Sia la non-linearita 
integrale che quella differenziale 
sono specificate a +/- 1/2 LSB 
sul range di temperatura. 
L'errore di guadagno é solo 
di +/- 1 LSB (I/LKG<5nA), 
Un regolatore di tensione, diffuso 
sul chip, assicura la compatibilita 
TTL con tensioni di 
alimentazione da +5 a +15 V pur 

migliorando di un ordine di 
grandezza il valore del PSRR 

rispetto all'AD-7548, 
ll PM-7548 6 disponibile in due 
versioni elettriche per ognuno   

dei range militare, industriale e 
commerciale. 
E' anche disponibile una 
versione a MIL-STD 883C, 

Technic Srl 
v. Brembo, 21 20139 Milano 
Tel. 02/5695746 
Telex 31.66.51 
Telefax 02/5692140 

Array logici bipolari 

“ritardi di gate di 210 :/- 545 ps 
* 1300 - 1600 - 2400 - 3500 - 
5000 gate 

La Applied Micro Circuits 
Corporation (AMCC) ha 
introdotto 5 array logici nella sua 
nuova Serie Q5000. Questi array 
possiedono le pit alte velocita e 
densita fra tutti i prodotti bipolari 
AMCC., Gli array della Serie 
Q5000 trovano applicazione in 
sistemi commerciali e militari ad 
alte prestazioni ed affidabilita. 
Come per tutti gli altri prodotti 
bipolari della AMCC, gli array 
offrono I/O misti ECL/TTL, 
programmabili in velocita/ 
potenza, ed un completo 
screening militare. | ritardi tipici 
di gate variano da 210 a 545 ps, 
a seconda della complessita e 
disponibilita delle opzioni macro 
in velocita/potenza. | prodotti 
Q5000 sono il Q1300T (1300 
gate), il QM1600T (1600 gate 
con 1250 bit di RAM su chip), il 
Q2400T (2400 gate), il Q3500T 
(3500 gate) e il Q5O000T (5000 
gate). Tutti i prodotti nella Serie 
Q5000 sono stati progettati per 
consentire un approccio 
sistemistico alle applicazioni 
semicustom per alte prestazioni, 
il kit di progetto MacroMatrix 
della AMCC, una libreria 
integrata di celle comprendente 
una grande varieta di macro MSI 
e di software d’ausilio, 
€ disponibile per l'impiego su 
workstation Daisy, Mentor   

mercato 
Graphics, Tektronix/CAE e Valid, 
oltre a Tegas V su VAX/VMS. 

ACSIS Srl 
v. A. Mario, 26 - 20149 Milano 

Cl di comando a distanza 

“a raggi infrarossi 
* per amplificatori ad alto 
guadagno 

Due funzioni di circuito richieste 
in campi applicativi di comando a 
distanza - un 
amplificatore-limitatore di 
ampiezza ed un trigger di 
Schmitt - sono incorporate nel 
circuito integrato 
dell'amplificatore di comando a 
distanza CA3237E IR della Solid 
State GE/RCA. II dispositivo 
monolitico funziona come un 
filtro a banda stretta, un 
rilevatore ed un decodificatore 
per amplificare il segnale di 
comando modulato ad impulsi 
codificati a 40 kHz rilevato da un 
fotodiodo, che separa il segnale 
proveniente dall'oscillazione 
locale a raggi infrarossi. La 
ezione amplificatore-limitatore di 
ampiezza del CA3237E 6 
costituito da due stadi di alto 
guadagno, dotato ciascuno di 

terminali per la programmaione 
del guadagno di retroazione 
accessibile esternamente. 
L’amplificatore @ stato 
ottimizzato per essere usato nel 
campo 10-100 kHz ed ha meno 
di 100 uV di sensibilita limite. 
ll CA3237E viene fornito in un 
package di plastica single-in-line 
(SIP) a9 pin funzionante in un 
campo di temperature da - 40 a 
+ 85 oC. Esso funziona in un 
campo di tensioni di 
alimentazione da 9,6 a 14,4 V (di 
solito 12 V). 

GE-RCA Solid State 
v. dei Missaglia, 97 - 20142 Milano 
Tel. 02/82291  
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lei Lombardi, 2 

4100 SALERNO 

#84100 SALERNO - Infot) 
Leonardo, 120 - Tel. 089/ 

14/E - Tel, 0521/25014 @ 42100 RE 
EMILIA - Computerline - Via S. Roc 
C - Tel, 0522/32679 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

34074 MONFALCONE (GO) - Tecnopo- 
wer ~ Via S. Giacomo, 30 - Tel. 0481/ 
44260 © 34122 TRIESTE - Computer Shop. 
- Via P. Reti, 6 - Tel. 040/61602 ¢ 33100 
UDINE - Mofert - Viale Europa Unita, 41 - 
Tel. 0432/294620 

00185 ROMA - S'S 
saggio Staz, Termini 
~ Tel. 06/4757798 ¢ 00 
tib - Via Tiburtina, 614, 
#00144 ROMA - Chopin: 

Tel, 06/5916462 © 001921 
terline - Via Marcantonit 
Tel. 06/384907 © 00198 
tron Shop - Largo Fat 

8391556 e 00181 RO! 
bio, 44 - Tel. 06/78: 

LIGURIA 

16121 GENOVA - ABM Computers - Piazza 
de Ferrari, 24/R - Tel. 010/296888 © 16154 
SESTRI PONENTE (GE) - C.E.I.N. - Via 
Merano, 3/R - Tel, 010//673522 

  

  

SCOPRI I JACKSON CENTER 
Rivenditori specializzati nella vendita di manuali e testi di elettronica, informatica e comunicazioni. 

595594 @ 15057 TORTONA (AL) - Karto 
2000 - Via Emilia, 168 Int. - Tel. 0131/ 
862215 © 28044 VERBANIA INTRA (NO) - 
1,G,S, - Corso Cobianchi, 5/7 - Tel, 0323/ 

  

  

BERGAMO - Didatron - Via Moroni, 
|. 035/263092 ¢ 24100 BERGAMO. 

Via S. Francesco d'Assisi, 5 ~ 
24130 ¢ 21044 CAVARIA CON 
© (VA) - Curiotré - Via Ronchet- 

20145 MILAN 0 
Mascheroni, 14 - Té 
PAVIA - Reo Elettronica a 
Tel, 0832/473973 © 21018 SES G 
LENDE (VA) - J.A.C. Nuove Tecnolo: 

Via Matteotti, 38 - Tel. 0331/9231 
20070 SORDIO (MI) - Tutto Software - 

Emilia, 22 - Tel. 02/9810339 21100 VA- 
RESE - Elettronica Ricci - Via Parenzo, 2 - 
Tel. 0332/281450 

PIEMONTE 

15100 ALESSANDRIA - Campari Personal 
@ Minicomputer - Corso Crimea, 63 - Tel. 
0131/446826 @ 28041 ARONA (NO) - 

Computer snc di Mirco Polacco - Via 
Monte Zeda, 4 - Tel, 0322/48013 ¢ 13051 
BIELLA (VC) - C.S.I. Teorema - Via Losa- 
na, 9 - ih 015/28622 © 10093 COLLE- 
GNO (TO) = HI-FI Club - Corso Francia, 
92/C - Tel. 011/4110256 @ 12100 CUNEO - 
Rossi Computer - Corso Nizza, 42 - Tel. 
0171/63143 @ 10126 TORINO - Gruppo Si- 
stemi Torino - Via Ormea, 83 - Tel. 011/ 
6698114 ¢ 10128 TORINO - Input Compu- 
ter Studio - Corso Einaudi, 8 - Tel. 011/ 

70125 BARI - Archimede - Viale Unita 
d'ltalia, 32 - Tel, 080/227475 © 70051 
BARLETTA (BA) - Aerre Computer - Via 
Indipendenza, 26 - Tel. 0883/301171 ¢ 
71100 FOGGIA - |.S.|, Informatica Sistemi 
- Via Matteotti, 83 - Tel, 0881/72823 « 
70024 GRAVINA DI PUGLIA (BA) - Murgia 
Informatica - C.so A, Moro 80 - Tel, 080/ 
853586 © 74100 TARANTO - Elettrojolly 
Centro - Via De Cesare, 13 - Tel, 099/ 
25534 

SARDEGNA ry 
09100 CAGLIARI - Computer Shop - Via 
Oristano, 12 - Tel. 070/653312 © 09100 
CAGLIARI - INF. TEL. - Via Pergolesi 28/A 
~ Tel. 070/491443 ¢ 07026 OLBIA (SS) - 
Linea Ufficio - Via Galvani, 34 - Tel, 0789/ 
57075 ¢ 07100 SASSARI - Bajardo - Viale 
Italia, 16 - Tel. 079/233132 

TOSCANA 

44 FIREN; 

  

   

  

Atoma - Via B, Marcello1/A 
50122 FIRENZE - 

roce, 11/R - Tel. O55/ 
LIVORNO - Eta Beta Com- 

a S. Francesco, 30 - Tel, 
6 MONTEVARCHI 

   

              

   

        

     

32100 BELLUNO -' 
Piazza Mazzini, 15 - 

Roma, 63 - 
SO -E.L.B, Telecom - Via 
Tel, 0422/66600 @ 37122 
sonal Ware - Via Volto 
045/592708 © 36109 
computer - Corso FO 

0444/236669-54267, 
VENETO (TV) - M.C, 
V. Emanus 

Onica - Viale 

0438/555143



ABs 
METRAWATT UN GRANDE DISPLAY 

PER UN PICCOLO GRANDE MULTIMETRO 
| Confronta le specifiche, le funzioni, il display digitale, il display analogico, le protezioni, il design... Ea 
  

RANGE No / 

at is 
a 
30 

PEAK ae 
HOLD 

5 

Be Vaatiaes 

5 10 0 1b 20 25 

mA 

30 

Latototetalatatetotoltetetatelititititeltitititiltttitilititiinl! + 

Indicazione delle funzioni ,RANG 
HOLD", ,DATA HOLD" e ,PEAK 
HOLE 

il mbolo tr indiéa che la batteria 
da sostituire 

Scala analogica con campo negé 

tivo e commutazione di polarita 
automatica 

Il triangoli indicano il supe 
del fondo scala 

amento 

Selezione manuale 
RANGE 

Prova diodi e prova acustica di 

Ear) 

continuita 

ae nelleportate 3... 1000V/ 

es beset Ute) 
torr 

Uy 

DISTRIBUTOR! 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA; Galliate (NO), Rizziari Guglielmo, Tel, (0321) 63377; lvrea (TO), Orme, Tel. (0125) 53067; Torino, Pinto F.ll, Tel. (011) 5219188; Reis, Tel, (011) 6197962; LOMBARDIA: 

Bergamo, C8D, Tel, 035) 249026; Castellanza(VA), Vematvon, Tel, (0831) 604064; Castione Andevenno ($0), Elonord, (0942) 58082; Cermusco SIN, CRD, Te. (02) 9287744; Como, Gray, Tel. (091) 557424 
Milano, Cimee, Tel, (02) 3069 Shop, Tel, (02) 2498649; Select, Tel, (02) 4043527; TRENTINO ALTO ADIGE: Trento, Fox, Tol. (0461) 824903; VENETO: Belluno, Elco, Tol. (0437) 240256; Conegliano 

(TV), Eloo, Tel. (0438) 64637; Feltre (BL), Euro Elco, Tol. (0499) 89900; Padova, Eco, Tel, (049) 761877; Verona, Tel, (045) 972665; FRIULI VENEZIA GIULIA; Pordenone, Elco Friuli, Tol, (0434) 29234, 

Trieste, Radio Kalika, Tel. (040) 362765; LIGURIA; 1.0 Spezia, Antei & Paolucci, Tel, (0187) 502359; Genova, al, (010) 873487; EMILIA ROMAGNA; Bologna, Lart, Tel, (051) 406032, Cognento 

(MO), Lart, Tel (059) 841184; TOSGANA; Firenze, Alta, Tol. (055) 717402; Firenze, Dis,Co, To}, (055) 352865; Livorno, GR, Electronics, Tel. (0586) 806020; MARCHE; Ancona, GP Electronic 

(071) 804018; Castelfidardo (AN), Adimpex, Te, (071) 7819012; Porto D'Ascoll (AP), ON-OFF Cantro Elotronico, Tel, (0376) 658879; UMBRIA: Terni, AS.SI, Tel. (0744) 43877; Ramozzi Rossana, Tel, (0744) 
49848; ABRUZZO-MOLISE: Chieti, C.E.1,T,, Tol, (0871) 69547; Montorio al Vomano (TE), Sport Idea, Tol, (0861) 592079; Pescara, Ferri Elottroforniture, Tel. (085) 52441; Pan Didaltica, Tel, (085) 64908; 

LAZIO: Frosinone, Mansi Luigi Te, (0775) 874891; Latina, Cop, Tel, (0773) 241977; Rleti, Contro Elettronica, Tel. (0746) 45017; Roma, Diesse, Te. (08) 776494; O,ME., Tel (06) 6292124; E1.Co, Tel, (08) 
5195908; lupar, Tel, (06) 5758734; $.M.E.T., Tel, (06) 6258304; Viterbo, Elottra, Tel, (0701) 247755; CAMPANIA: Casapulla (CE), Segol, Tel (0828) 465711; Eboll (SA), Fulglone Calcedonio, Tel (0828) 31263, 

Molito di Napoli, GennaroD'Amodio, Tol (081) 7111260; Napoll, Antonio Abbate, Tel, (081)206089, C0 T, To. (081) 7414026; VOB, Tel. (081) 287293; PUGLIA: Bari, Damiani Saverio, Tol, (080) 246796; Brindlsl, 
Elotironica Componenti, Tel (0831) 882597; Taranto, Eurotocnica, Tel (098) 441995; SICILIA: Catania, Datamax, Tel, (096) 441203, Elettronika, Tel (096) 444581, Importex, Tel, (095) 437086; Palermo, AP 

Elettronica, Tel. (091) 6252453; Elotronica Agro, Tol, (091) 250705; Siracusa, Elettronica Protassionale, To, (0931) 9689; SARDEGNA: Cagliar, FratoliFusaro, Tel, (070) 44272; San Gavino (CA), CA MO.EL 
Tel, (070) 9398907; Sassari, Pintus, Tel (079) 204280, 

    
   

     
          

    

         

           
     

  

          

Indicazione dell'unita di misura 

Indicazione digitale a 3°/, cifre con 
+ 3,000 digit; altezza cifré. 

10,5 mm 

ha Indice della scala anadlogica ; 

Indicaziéne- della portata impostata 

Tea oH cMUIne Ley ALE 
Ta (@) Paco ed S.No) 

Portate digorrenté 

300 WA. .10:A= 

Robuste protezioni in gomma 

Misura del vero valore efficace in 
Ned) toe 

RIMM Tes om 

  
  

SiISTREL.       
  

  

20002 - CINISELLO 8, (Mi) - Via P. Da Volpedo $9 
TEL. (02) 6181893 
10148 TORINO.» Via Beato Anooio 20 
TEL. (011) 2164978 
37121 « VERONA » Via Palone @ 
TEL. (045) 595334 
19100 » LA SPEZIA » Via Crispi 18°3 
TEL. (0187) 20743 
00142» ROMA - V  Erminio Spalia 4 
TEL. (06) bo4ae73, 

  

6 - MONTESILVANO SPIAGGIA (PE) 
Va Secchi TEL. (08S) 837592 
80126 » NAPOLI - Via Cintra Parco San Pao 35 
TEL. (081) 7679700


