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RENDE FACILE IL DIFFICILE. 
Ecco le guide facili per PC. 

“PC FACILE", Finalmente, impa- 
rare I'uso del PC non é mai 
stato cos semplice anche 
per chi non si € mai awici- 

nato a un computer. 
“PC FACILE" ti prende 
per mano e ti guida 
passo dopo passo 

“Bq impadronirti con 
Kyas estema_chiarezza__dei 
«| concetti fondamentali e 

delle operazioni di base 
del PC; ti introduce al siste- 

ma operativo MS-DOS e allutilizzo dei pacchett appli- 

cativi piu diffusi "PC BASIC”, Con questa facile guida, 
impari a programmare i computer nel pit semplice e 

diffuso linguaggio, il BASIC. Il corso fa tiferimento agli 

      

   
      

    

standard GW-BASIC e, Quindi ji 1 

BASICA, ma @ perfettamente POzasic 

valido anche per i Basic pi te- 4, "l#” gr 

centi come Turbo BASIC, Quick (ool , 

BASIC e True BASIC, 
| corsi si articolano in 8 le- 
zioni e 8 dischi clascuno e 
permettono — esercitazioni 

e simulazioni gui- 
date, offrendo al 
lettore |immediata 
verifica del proprio 
grado di appren- 
dimento. In pit, il primo numero di “PC FACILE” e “PC 
BASIC” contiene un utile gadget in regalo! | corsi di 

autoistruzione sono disponibil nelle versioni da 3"1/2 e 

51/4, IN EDICOLA. 
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CODICE, 
CIRCUITO 

  

Bite 
BINN7-12 

81142 
0         

  
83011 
83014-A 
3014-5 
3022-1 
83022-2 
93022-3 

83113 
83120-1-2 
312i 

  

NRIV. 

  

DESCRIZIONE 

Indicatore di picco a ted ‘stereo’ 
\Vu-meter stereo con UAAA 180 stereo" 
Pre-ampli per Vu-meter ‘stereo 
‘Amplificatore stereo 2X45W 'ELEKTORNADO™ 
Pre-amplificatore stereo ‘CONSONANT: 
Pre-amplificatore stereo per p.u. ‘PRE 
Modulatore video VHF-UHF 
Amplificatore 10w con aletta 
Generatore di treni d'onda 
ROSmetro per HE-VHF 
‘Ampli HI-FI GOW con OM961: TOP-AMP 
‘Ampli HI-FI con OM931; TOP-AMP- 
BUS: BOARD per connettori a 64 poll 
‘Temporizzatore Intelligente per tergicristallo 
Transverter per 432 MHz 
MINIMIXER stereo a 5 inaressi 
Generatore di effetti sonori (generale) 
HIGH COM: compander-expander HI-FI con alimentatore 
@ modull originall TFK. 
Scrambler 
Generatore di radiofrequenza 
Luci psichedeliche a 3 canali 
Crologio a microprocessore/timer 
Barometro 
Indicatore di picco per altopariant! 
Preampli Hi-Fi ‘stereo’ con alimentazione 
Timer da 0.1 sec a 999 sec. 
Oscillatore sinusoldale a PONTE DI WIEN 
Strumento a LCD a 3e YA cifre 
Pre-ampli per chitarra: ARTIST 
Vu-meter a led con UAAI70 con pre-ampli 
Mini-organo polifonic 5 ottave 
‘Amplificatore RF 10W per 432 MHZ. 
Timer programmabile per camera oscura con WOSS 
Carica batterie al NiCd universale 
SQUELCH automatico 
Riduttore di rumore ONR (fittro esc.) 
Tester per RAM 2114 
Mini-scheda EPROM con 2716 
Schieda CPU con 280:A 
Variatore di tuminosita per fluorescenti 
STARTER elettronico per fluorescenti 
Antenna attiva 
Rivelatore di gas con FIGARO 813 
‘Termometro a LCD con sensore TSP 101 
Illuminazione per ferromodelli 
Alimentatore professionale 0--35V/3A 
‘Amplificatore HI-FI. a VMOS-FET da 240W/4 Q: 
CRESCENDO 
VAM: modulatore video-audio 
Pre-ampli per registratori (HI-FI) 
Protezione per casse acustiche HI-FI 
MODEM acustico per telefono 
Scheda di memoria universale con 8x2732 
Scheda di memoria universale con 8x61 16 
PRELUDIO: Bus e comandi principall 
PRELUDIO: pre-ampli per p.u. a bobina mobile 
PRELUDIO: pre-ampli per p.u. a magnete mobile 

DIO: controllo toni a distanza 
S010: controllo toni 

PRELUDIO: ampiificatore di linea 
PRELUDIO: amplificatore per cuffia in classe A 
PRELUDIO; alimentazione con TR. 
PRELUDIO: sezione ingressl 
PRELUDIO: indicatore di livello tricolore 
Lux-metro LCD ad alta affidabilita 
Decodifica RTTY 
Convertitore 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 ferromodelli 
‘Amplificatore video 
DISCO PHASER 

Alimentatore simmetrico con LM3174+337T 

   

    

  

      

KIT 

  

59,000 
56.000 

49.000 

28,000 

50.000 
132,000 
19,800 
66.000 

154,000, 
33,000 
14,500 
33,000 
19.000 
29,800 

  
46,500 
131.000 

72.000 
94,000 

269.000 
44,000 
17,000 
79.000 
49,000 

Cs. 

5.100 

       

CODICE 
CIRCUITO N.RIV. 

83123 

84 
84037-1-2 
84041 

84071 
84078 
84079-1-2 
84081 
84084 
84088 
84089 
84101 
84102-EH 
84107 
B4tlt 
84112 
85402-EH 
85044-EH 
85058 

      

EH215 
EH221 

  

FE303/1/2 
FE305 
FESO6 
FE3O7 
FE3OB 
FES3I           

DESCRIZIONE, 

Awisatore di ghiaccio 
Generatore di sincronismo video 
Cosmetico per segnali audio 
Generatore dl figure video 
Ampli-microfonico con TONI e VOLUME 
Generatore sinusoidale 20Hz-20KHz 
BUFFER per ingressi PRELUDIO 
Indicatore di temperatura per dissipator| 
Contagiri per auto diesel (WA escluso) 
Capacimento LCD da 1pF a20.000pF 

Combinatore video 
Analizzatore in tempo reale: FILTRO 
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 C.A 
Generatore dl impulst 

ficatore HI-Fl.a VMOS-FET da 70 W/4 Q 
ESCENDO 

  

     
Convertitore 

Contagiri digitali L 
Misuratore della potenza dei FLASH 
lnvertitore di colore video 
‘Antifurto 
Pre-ampli dinamico per p.u 
TV monitor 
RCL meter 
Interruttore a tempo 
Generatore di funzioni (con trast.) 
Controllo di temperatura per saldatori 
Scheda vocale per § HC 
Alimentatore da 10A 
Bus 1/0 universale 
Digitalizzatore 

Noise gate Stereo 
Capacimento digitale § cifre 
Vobulatore audio 
1/0 Bus per MSX con ¢.s. per connettore 
Cornmutatore elettronico 
Scheda A/D per MSX 
‘Termometro digitale 
Interfaccia robot per MSX 
Real Time per C64 
Convertitore 12 Vec/220 Vea 50 VA (con trasformatore) 
Modulo DVM universale VED! 82011 
Mini-Modem. 

Voltmetro digitate col C64 
Alimentatore 3 ~ 30 V (mAmperometro escluso) 
Penna ottica per C64 
Misuratore di impedenza 
Linea di ritardo (3x TOA 1022) 
Pad analogico per MX 
Telefono ‘hands-free 
11C64 come combinatore telefonico 
HI-FI Control 
Crossover attivo per auto 
Timer programmabile 
Trasmettitore a L.R, 4 canal 
Ricevitore a I.R. 
Effetti luce col C64 
Barometro con LXOSO3A VEDI 81173 

Analizzatore digitale per MSX 
20 W in classe A 
lgrometro 
Alimentatore per LASER con trasformatore 
Pad por C64 
Pulce telefonica 
‘Termometro con TSP102 
Stroboscopio da discateca 
Induttanzimetro digitale 
11 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 

  

140,000 
54,000 
85,000 
30.000 
39,000 

132,000 

90,000 
74,000 

116,000 
75,000 
89,000 
44,000 
16.500 
22,000 
14.000 
62,000 
24,000 
96,000 
19,000 
84,000 
85,000 

  

49,000 
94,000 
32,000 
69.000 
79,000 
49,000 
19.000 
11,000 
29,000 
44,000 
48,000 

49,000 
114.000 
41,000 
76,000 
10,000 
10.000 
13.000 

  

25,000



  

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

           

  

       CODICE 
cs: CIRCUITO N.RIV. — DESCRIZIONE KIT. Cs. 

6.800 33 Radiomicrofono a PL. 13.000 
7,800 34 Super RS232 8,000 

000 34 ‘Temporizzatore a yP (scheda base) 34,000 
7,000 34 Temporizzatore a jsP (scheda display) 40.000 
7,400 34 ‘Temporizzatore a pP (scheda di potenza con trasfor.) 15,000, 
6,000 34 ‘Tastiera 9,000 
6,000, 34 Telefax (scheda base con trasformatore) 19.000 
6,800 34 ‘Telefax (scheda generatore di tono) 9,500 
4.900 34 Interfono ‘Hands Free’ (alimentatore escluso) 000, 

22,600 34 Miscelatore di colori (con trasformatore) 19.000. 
6,900. 34 Sintetizzatore di batteria col C64 14,000 

18,000 35 Sen 4 ie con bs cea) leas i iY HY 

e 35 Selettore audio digitale (scheda base) | y yi Gi i i, 1 

Hae 38 ‘Adattatore RGB-Composito (senza filtro e linea di ritardo) a Una guida indispensabile nella 
000 36 Interfaccia opto-TV 000 y NO i yi ic 

*2.800 36 Analizzatore a led: sched controllo 8,500 promozione e@ nella tecnica 
500 35 —_Analizatre aed chads cepay noe delle vendite, come trattare 600 36 wwalizzatore a led: scheda alimentatore f i 

7.80 36 Lampegsatoredemergenza ies con la clientela, come vincere 
37.000 Selettore audio digitale: tastlera i " 

37/38 ROM fittizia per C64 (senza batteria) 14,000 la concorrenza, quali strategie 
14,300 77 ee  SerraLUr OTM ai GPO AL) eee é tattiche utilizzare per ottene- 4,300 37/38 Finale audio da 35W a transistor (con profilo a x Vn 
IT 300 Voltmetro digitale Lethe if cee reun contratto, come riuscirea 

1,000 Controller per impianti di riscaldamento 32. feu 
10.800 Tachimetro per bicicletta (su prenotazione) 10,000 sviluppare una proposta vin- 
ae Scheda 1/0 per XT 0h cente. 

6.000 Carts ol alenentaete’auesnorna 9.000 MMB Fonald Tepper 
Boce Boiler autornatico (completo di trasformatore e relé) 139.000 11,000 

“6,000 Serratura a codice con trasduttore 98.000 19,000 DIRECT MAILING 
17,800 Attuatore per C64 35.000 | 91000 Gestire con profitto le vendite 
“6,000 Led Scope 137.000 gia per corrispondenza 
7.800 Esposimetro 29,000 7,000 ae Mess 600 

13,000 Monitor cardio-respiratorio 89,000 32,000 pp. re 35, 
20.900 Mixer mono 60,000 12,000 et M726 

b a 2 Alimentatore per *VIRTUOSO* ft 1 
9,800 versione standard (rast. escluso) 69,000 21,000 'a biografia di Chase Revel, 

£43 MICROCOMPUTER M65 168.000 Buono uno dei piu grandi geni ameri- 
BROMOGRAFO per CS, (elettronica) 49. x : ai 
Amplificatore VIRTUOSO (Standard) 136.000 22,000 cani nel campo del mailing. 
Numeri RANDOM giganti a oo 0p) Come ha fatto fortuna, come 
Suoneria telefonica *REMOTE* K k ’ Be 
Camipionatore di suono per Amiga 65,000 6,000 "'ha persa e poi ritrovata, le 
Soppressore di disturbi 49.000 12.000 strategie che ha adottato, co- 

me ha saputo anticipare le ten- 
denze del mercato e adattarle, 
trasformandole in capitale. 

(D incxson     



sono stati impegnatt in ‘una 
cerca delle forze fondamentali delle par- 

Jamentali della natura, 
fino. aquando Hei: 

|suoi elettroni che er no onde 
: Principio ai in 

di Heisenberg — 

Viene generalmente 
quantita di mo! 
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ndo che le cireonda, esattax 

¢ voi poteste prelevare duc m: 

il venerdi a comprate 

  

1 ()ELETTRONE 

Figura 1, Interazione "forza elettrica". di particelle nello spazio vuoto. 
   



\ 2uP f ‘® o} i @® a va 1 Q ELETTRONE x FORZA NUCLEARE ©, \® 1 2DOWN 
GI", >MNGD*F pawns 
ANTI PORTATORE PROTONE NEUTRONE 

ELETTRONE a 
PARTICELLA — PARTICELLA 
NUCLEARE NUCLEARE 

Figura 3. 11 fotone come coppia di 
particelle, Vigura 4. Interazione "forza nucleare". Figura 5. Mutazione da protone a neutrone, 

NEUTRINO +5, 
soon Oo 6 DOWN QUARK ‘ SE Cee 

atin | ye Oe & we e 
>GLY ann ° A ANTI - 

Z ELETTRONE e” : ELETTRONE 

Finger a 
sDiorcuane ANTI- DOWN p UP / ANTI - QUARI 

‘a6. Trasformazione di up-quark in down-quark. Figura 7, Trasformazione di up-quark in down-quark tramite coppia di part  
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UP/ ANTI - NEUTRINO/ UP/ANTI- — NEUTRINO / DOWN / ELETTRONE/ =DOWN/ ELETTRONE / 
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ELETTRONE ELETTRONE NEUTRINO NEUTRINO 

Figura 8, La particella W+. Figura 9, La particella W-. 

we we we we He 
ae we 

Mtg gu a Re 
QUARK / NEUTRINO / ELETTRONE / QUARK / NEUTRINO / ELETTRONE / 

ANTI- QUARK ANTI ANTI ANTI-QUARK ANTI - ANTI ~ 
NEUTRINO ELETTRONE NEUTRINO ELETTRONE 

Figura 10. La particella W°. Q 
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Figura 11, Diagramma di Feynman 

per la teoria del gauge. 

® ve @ cHanm =) TRUTH 

@ vown @) strance () Beauty 

Figura 12. La famiglia dei quark,  



nena a) OF PA i 
SPIN = 

NS 

“Sy, 

‘ SPIN = uup By 
1/2 PROTONE 3/2 PROTON Se ap 
E PARENTI "SUPERCOMPRESS!" S&P 

pps pop & 

STRETTI PIU' PESANTI — 
MESONI MESONI upD - ubs 

Figura 15, L'albero 

CON SPIN = 0 CON SPIN = 1 ee 

Figura 13, Spin dei quark per i mesoni, Figura 14, Spin dei quark per la famiglia dei protoni. "supercompresso" delle particelle, 

COLORE ANTI- COLORE ROSSO ROSSO 
aitlo O MALVA 

Rosso ————— TURCHESE ————® BIANCO. / wh Moet me 
VERDE GLUONE ; ROSSO 

VERDE —————— MALva ———— BIANCO. GIALLO \ ewe MENS AKnGVU uy, 
BLU 

QUARK BLU Q QUARK ROSSO. 

VERDE BLU AOA 
BLU ——— GIALLO — BIANCO. TURCHESE o— oO TURCHESE QUARK ROSSO, (GIALLO) Bee BLU 

BIANCO BIANCO. 

Figura 16. Miscela dei colori per formare 
le particglle bianche, Figura 17, La famiglia dei gluor Figura 18. Interazione "forza colore". 

 



ROSSO / QUARK ROSSO 
ANTI - 

VERDE 
QUARK BLU | PROTONE 

ROSSO 
QUARK VERDE RESTO DEL PROTONE 

ANTI+ BLU Xa f 
QUARK ROSSO BLU/ 

ANTI - 
VERDE 

R= ROSSO, 
Be BLU 
V = VERDE 
M-= MALVA 

QUARK VERDE 
Figura 19. Forza colo 
della teoria del gauge. Figura 20, Stringhe di quark, 

B= BLU 
V = VERDE 
M-=MALVA (ANTI » VERDE) 

PROTONE, COME PRIMA rameok ftir 

i. R= ROSSO yt if 

s+ 
NUOVA 

QUARKS VERDE PARTICELLA 
CREATA "BIANCA" 

Figura 21. Rottura della stringa, Figura 22, Creazione di un universo neonato,  



  

    

  
        

      
      

  
    

  
  

            
  

            
    

      
            

     
Proprio cosi. Da febbraio 

DUE WATT AL MESE. II 

mensile pitt aggiornato di- 

venta ancora pit importante 

nel panorama editoriale ita- 

liano. WATT Quindicinale, fi- 

ta tecnologica, scienti- 

fica e di mercato nel 

settore dell'elettro- 

tecnica. Tematiche, 

mercato, prodotti 

dedicati al) mondo 

nalmente, per documentare, formare e infor- del commercio elettrico, dell'in- 

mare una volta di pitt. Se sei un impiantista, se stallazione e dell'elettrificazione civile e@ in- 

operi nel commercio§ di dustriale, due volte al mese, 

   
ar] > 1E ri ‘oO » Wet. i iro IAT) UINDICINALE materiale elett ic ed clet al tuo indirizzo, con WATT, ses gente 

A FEBBRAIO tronico, WATT @ la tua ri- per assicurarti un'informa- ACKSON 

vista, perché analizza la real- zione puntuale e rigorosa. AEA TECNOLOGE MERA 

   



  

FREQUENZIMETRO DIGITALE 
LOW COST ........ 
I frequenzimetri sono piuttosto costosi 

da acquistare e, dato che non capita di 

doverli utilizzare molto spesso, & logico 

pensare che ci siano infiniti altri modi 

per bruciare un centinaio di bigliettoni. 

Per ovviare a questa situazione vi pre- 

sentiamo uno strumento che utilizza e- 

conomici integrati 74LS e pud essere 
realizzato ad un prezzo complessivo ab- 

bastanza contenuto, 

Il progetto é abbastanza flessibile: pud 

re costruito subito nella versione 

completa da 8 cifre oppure ampliato gra- 

dualmente. 

Certo, se state cercando uno strumento 

che sia in grado di misurare le frequen- 

ze nel campo dei gigahertz, temiamo 

purtroppo che questo progetto non fac- 

cia al caso vostro, perché la risposta dei 

circuiti TTL é limitata a 40-45 MHz; per 

le normali misure audio, perd, questa 

frequenza massima sembra sufficiente. 

Potrete scegliere tra la visualizzazione a 
LED oppure con display ad incande- 

scenza; i sistemi ad incandescenza sono 

probabilmente pit economici in quanto 
non richiedono resistori di limitazione 

della corrente ed hanno una lunga dura- 

ta probabile (50.000 ore). A causa di 

questa possibilita di scegliere il display, 

non @ previsto un circuito stampato per 

le cifre, che si limiterebbe ad aggiunge- 

rebbe ulteriori spese, 

Il prototipo utilizzava una basetta prefo- 

rata a piste lineari, per montaggi speri- 

mentali, mentre i display ad incande- 

scenza avevano i fili collegati al circui- 

to stampato principale. I fili erano codi- 
ficati con diversi colori, corrispondenti 

ai relativi. segmenti; raccomandiamo 

sempre questa soluzione, per evitare di 

cadere in una totale confusione, con 56 

fili che vanno da una parte all'altra. 
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Funzionamento del circuito 

Lo schema elettrico @ illustrato in Figu- 

ral, 

1C2 @ configurato come oscillatore di 

clock da | MHze pilota lo stadio buffer 

IC2f, Questo segnale di clock viene ap- 

plicato alla combinazione di 1C3 e 1C4, 

18V 9 

  

che insieme dividono la frequenza di 

clock per 10.000, 

Un impulso di reset viene emesso da IC4 

ce inviato ad IC3, per attivare in continui- 
t2 questa parte del circuito. Dal piedino 
2 di IC3 viene anche emesso un impul- 

so che sincronizza i tre integrati diviso- 
ri per tre ICS, IC6, IC7, Le quattro usci-   
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te, ad intervalli di 0,01 s, 0,1 s, 1 se 10 

s, sono selezionate da SW2 e poi appli- 

cate alla logica di sincronizzazione. 

IC8 é un flip-flop tipo "D", configurato 

per la funzione di divisore per due, L'u- 
scita manda in funzione IC9a, un mono- 

stabile la cui costante di tempo dipende 
dalla combinazione di un condensatore 

da 2,2 UF e di un resistore da 680 kQ, 

collegata al lato di uscita. 

Trai piedini 6 e 5 di IC2 c'é anche un ul- 

teriore monostabile che genera I'impul- 

so di azzeramento principale del conta- 

tore. Q5 @ uno stadio buffer per il LED 

sul pannello frontale, che serve ad indi- 

care quando la porta & aperta. 

IC8b é il pilota di un indicatore di over- 

flow, attivato dall'impulso proveniente 
dal 74LS90 (MSD). Quando cid avvie- 

ne, il LED siaccende e la porta IC9b vie- 
ne disattivata, conservando perd in me- 
moria il risultato del conteggio. L'in- 

gresso nello stadio preamplificatore av- 

viene tramite una presa BNC, montata 

sul pannello frontale, che alimenta tra- 

mite C1 uno stadio attenuatore a com- 

mutatore. I diodi DI e D2, insieme alla 

combinazione RC da 180 kQ/220 pF, 

proteggono inoltre QI dai danni dovuti 
ad eventuali picchi di alta tensione. 

Q1 e Q2 sono collegati come amplifica- 

tori ad alto guadagno, L'uscita della pri- 

ma coppia di transistori viene poi appli- 

cata alla coppia Darlington Q3 e Q4. Il 
segnale amplificato viene emesso dal- 

l'emettitore di Q4. Il trimmer da 1 kQ, 

inserito nel circuito di drain di QI, deter- 

mina il guadagno dello stadio a FET e di 

conseguenza di tutto il resto del pream- 

plificatore, 
ICI @ una porta XOR che, se alimentata 
a+5 Voda0 V, cambia la polarita del se- 
gnale ad onda rettangolare al suo ingres- 

sO opposto. 
L'ingresso principale del contatore pro- 

viene dal piedino 3 di ICI, 
Ogni stadio ha tre integrati: uno per con- 

vertire gli impulsi in BCD, un latch che 
determina se l'informazione deve passa- 

re o meno ed un terzo che pilota il di- 
splay. Il terzo integrato (74LS47) ha le 
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possibilitd di effettuare la "prova di ac- 

censione" e la cancellazione degli zeri i- 

niziali, entrambe utilizzate in questo 

schema, 

Tenete presente che i resistori limitato- 

ri di corrente R22-R77 sono necessari 

soltanto per i display a LED. 

Tutti gli stadi del contatore sono identi- 

ci ed accettano impulsi al piedino di in- 

gresso di ciascun 74L,890, fornendo dal 

piedino 11 gli impulsi di uscita per lo 

stadio successivo. Di conseguenza LSD. 

conta le unita, il successivo conta le de- 

ivo ancora le centinaia, ¢ 

      

cine, il succ 

cosi via. 
L'alimentazione & standard. Osservate 

che sono montati due regolatori, per evi- 

tare qualunque eventuale situazione di 

sovraccarico. II pit potente, basato su un 

dispositive 78HO5, & montato  sull'a- 

stuccio dello strumento, che pertanto 

dovra essere metallico. II rettificatore & 

protetto da un fusibile, perché costitui- 
sce l'ingresso principale allo strumento, 

Tutti i circuiti, eccettuato il preampli 

catore, vanno montati su un unico cir- 

cuito stampato, semplificando in tal mo- 

do la costruzione, 

  

  

  

Costruzione 

Per mantenere bassi i costi, il circuito 

Figura 2, Collegamenti esterni al circuito 

stampato del frequenzimetro. 

stampato principale di Figura 3 é stato 

previsto con una sola faccia incisa. Cid 
significa che sulla scheda ci sara un 

maggior numero di ponticelli sul lato 

componenti, rispetto a quanto avviene 
normalmente. 
La disposizione dei componenti sulla 

basetta é disegnata in Figura 3a, Inizia- 

re montando tutti questi ponticelli (iso- 
lati dove c'é pericolo di cortocircuito) 
senza dimenticare che alcuni passano al 

di sotto degli zoccoli dei circuiti integra- 

ti. Volendo, i brevi ponticelli sotto i 

  

74LS75 potranno essere montati sul la- 

to rame. Montare poi gli spinotti per le 

connessioni esterne, nei punti indicati 

sulla scheda. Montare successivamente 

sulla scheda gli zoccoli per i circuiti in- 

tegrati, poi i diodi, i resistori ed i con- 

densatori (dove occorre, tenere presente 

la polarita), in ordine di altezza crescen- 

te. Gli ultimi condensatori da montare 

saranno i due da 2200 JAF dell'alimenta- 
tore; ricordatevi di inserire il transistore 

Q5 tra IC7 ed IC8. I due resistori da 220 

Q peri LED devono montati sulla sche- 

da del display. 
A questo punto, la scheda principale do- 

vrebbe essere finita; controllate con un 

multimetro se esistono cortocircuiti tra 

le linee di alimentazione e tra i piedini 

    

+5V (DISPLAY)     
dei circuiti integrati (tranne dove sono 

previsti), Non montare per ora i circuiti 
integrati 
Perla scheda del display (una scheda per 

montaggi sperimentali) dovrete pur- 
troppo arrangiarvi, perché tutto dipende 

dal tipo di display che deciderete di usa- 

re: le piedinature sono infatti diverse da 

un componente all'altro. Qualunque tipo 

vogliate usare, dovrete cablare preventi- 
vamente il display e controllare molto 

attentamente, con un multimetro di buo- 

na precisione, se ci sono cortocircuiti o 

  

altri difetti di natura misteriosa. Scrive- 

te il codice dei colori da voi usato (noi 

abbiamo usato il codice dei colori dei re- 

sistori: nero per il segmento "a", marro- 

ne per "b", rosso per "c", e cosi via. 
Se utilizzate display a LED, potrete sce- 

gliere gruppi di resistori SIL oppure sin- 

goli resistori da 180 Q 0 220 Q per il col- 

legamento al pannello frontale della 

scheda principale. Sono adatti due tipi di 

gruppi SIL, uno con sette resistori ed u- 

no, pidt economico, che ne contiene otto. 

Anche quest'ultimo va benissimo: per u- 

tilizzarlo, basta eliminare i due piedini 

in pid (8 e 9) ed inserirlo come si fa con 

altro. 

Se invece avete deciso di utilizzare di- 

splay a filamento incandescente, igno- 

      

p RIG {| Leot 

  

      

rate il paragrafo precedente e procedete 

da questo punto, 

Cablate ogni display alla scheda princi- 
pale; con la codifica prima menzionata, 

i colori devono andare da destra a sini- 

stra in quest’ordine; verde (f), blu (g), 

nero (a), marrone (b), rosso (c), arancio 

(d) e giallo (e), Questo vale per tutti i di- 

splay. 

Montate il circuito stampato del pream- 

plificatore di Figura 4, rispettando lo 

stesso ordine di costruzione della sche- 

da principale (c’é soltanto un ponticello 

|stats sree ssi ttt ee Sa eee aes a ST
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da inserire) e consultando 

la relativa disposizione di 

Figura 4a. II solo punto de- 

gno dinotaé che le piazzo- 

le di Q1 sono state previste 

perentrambii FET BF 246 

e 2SK40, Nel nostro mon- 

io si vede un BF246, 

he il tipo pit diffuso, 

Il contenitore dipendera 

dal trasformatore; il proto- 

tipo utiliz 

matore ricavato da uno 

ZX81, abbastanza piccolo 

per un secondario da 2,5 A 

(la corrente necessaria). 

Con questo trasformatore, 

tutti i Componenti trove- 

ranno posto con precisio- 

ne nell'astuccio racco- 

mandato; in caso diverso, 

scegliete un astuccio pit 

grande, Contrassegnate e 

forate i pannelli frontale e 

posteriore, con misure a- 

  

va un trasfor- 

    

deguate ai commutatori ed 

ai display da voi utilizzati. 

Collaudo 

A que 

cessario cablare pro 

riamente il tutto per effet- 

tuare il collaudo, Non 

montate ancora la scheda 

principale nel contenitore. 

Qualora non abbiate sul 

banco di lavoro un alimen- 

tatore in grado di erogare 

2,5 A, procedete come se- 

gue, Montate in posizione 

il trasformatore di rete, il 

fusibile di ingresso e I'in- 

terruttore, facendo atten- 

zione a coprire i terminali 

esposti con tubetto isolan- 

te. Montate inoltre il rego- 

sto punto, sara ne- 

  

iso- 

  

Figura 3. Basetta  stampata 
p ale vista dal lato rame 

in seala 1:1. 
   



   

latore [C34 (78HOS) sul pannello poste- 

riore, lasciando lo spazio sufficiente per 
il preamplificatore ed il regolatore 1C35 

(7805). 
te provvisoriamente un dissipatore 

termico al regolatore 7805 e montatelo 

sulia scheda principale. 
Ignorando per il momento il preamplifi- 
catore, effettuate i collegamenti tra il 

78HO05 e lo spinotto per collegamenti e- 

sterni, situato sul lato frontale della 

scheda principale. Collegate provviso- 
riamente con un ponticello il contenito- 

    

recon il piano di mas- 

sa sul circuito stam- 

pato ed effettuate le 
seguenti misure, 

Inserite FSI e date 

corrente: dovrebbe 

esserci una tensione 
c.a. sul secondario del 

trasformatore princi- 

pale, Questa potra a- 

vere qualsiasi valore 

compreso tra 8 e 12 V 
ma non dovra essere 

molto pili bassa del 

valore minimo indi- 

cato, altrimenti i re- 

golatori potrebbero 

non funzionare cor- 

rettamente. 
Provate il valore della 

c.c. ai capi dei con- 

densatori da 2200 WF 

Cl4e C15: dovra es- 

sere leggermente 
maggiore, tra 10. e 15 

Vc.c. Incaso diverso, 

spegnete tutto prima 
che qualcosa prenda 

fuoco e controllate 

accuratamente il la- 

voro fatto. 

Se tutto é andato bene 

fino a questo punto, 

  

   

  

    

Figura 3a, Disposizione   

dovrebbero esserci +5 V a tutti gli zoc- 
coli dei circuiti integrati (NON avete an- 

cora montato gli integrati, vero?) in cor- 

rispondenza ai piedini di alimentazione. 
Se cosi non fosse, controllate se ci sono 
collegamenti mancanti, piste interrotte 
o saldature inefficienti. 
Smontate FS3 ed inserite al suo posto un 
milliamperometro; togliete la corrente 

ed inserite i circuiti integrati logici uno 
alla volta, prendendo ogni volta nota 
della corrente assorbita, 

Questa dovrebbe aumentare gradual- 

  

  

  

mente da circa 0 ad un paio di centinaia 

di mA; se c’é un sovraccarico improvvi- 

so, togliete immediatamente l'alimenta- 

zione ed indagate sulla causa, 

Se avete collegato i due LED sul pannel- 

lo frontale, uno dei due dovrebbe essere 

acceso; se é acceso l'overflow, control- 

late che si spenga quando vengono ap- 
plicati +5 V al piedino 4 di IC8. 

Se stabilite un collegamento provviso- 

rio in luogo di SW2, il LED di porta do- 

vrebbe accendersi in corrispondenza al 

punto dove @ avvenuto il collegamento; 

     

  

    

  

  

  

  
    
  

    
  

  

dei componenti sul cir+ 
cuito stampato principa- 
le. 
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collegando il piedino 12 di 1C6 al piedi- 

no 11 di lC8, il LED dovrebbe accender- 

si per un secondo e spegnersi per un al- 

tro secondo, 

Se le prove sono andate bene fino a que- 

sto punto, trasferite il milliamperometro 

al terminale di uscita del 78HOS dopo a- 

ver prima controllato se alla sua uscita 

sono presenti +5 V. 

Togliete ora la corrente ed inserite i tre 

circuiti integrati per LSD del contatore. 

Come prima, registrate la corrente as- 

sorbita, togliendo immediatamente l'ali- 
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mentazione se vi sembra che qualcosa 

non vada come dovrebbe, Eliminate gli 

eventuali difetti e passate allo stadio 

SUCCESSIVO, 

Durante il controllo di ciascuna cifra, la 

corrente dovrebbe aumentare di ci 

60-80 mA, anche se alcuni circuiti inte- 

grati possono assorbire pit corrente di 

altri. Se, dopo aver inserito tutti gli inte- 

grati contatori, non avete ancora causa- 

to grossi disastri, mettendo a massa il 

piedino 3 degli integrati 74LS47 do- 

vrebbero accendersi tutti i segmenti. In 

queste condizioni, il regolatore 78HOS 

dovra fornire almeno 2,4 A. 

Togliete il dissipatore termico tempora- 

neo dal 7805, praticate sul circuito stam- 

pato i fori di montaggio, fissandovi gli 

opportuni distanziatori, Basta ora fissa- 

re il circuito stampato sul fondo e tuttoe 
fatto, La scheda del display verra mon- 

tata in modo analogo, lasciando natural- 

    

a 

    

Figura 4. Circuito stampato del preamplifica- 
tore in scala unitari: 

  

mente una certa lunghezza in pil, poi 

verranno montati e cablati tutti gli altri 

controlli, 

TLED ad alta luminosita sono consiglia- 
ti per i due dispositivi montati sul pan- 

nello; se il LED di overflow non eroga 

luce sufficiente, potrete montare come 

buffer un altro transistore (Q5). 

Prima di fissare definitivamente i di- 

splay, ¢ consigliabile incollare un qual- 
siasi materiale trasparente di contrasto 

dietro l'apertura del pannello (con i 

LED, questo materiale dovra natural- 

mente essere rosso, ma con i display ad 

incandescenza il colore & a vostra scel- 
ta). 

  

Montaggio finale 

Con il circuito stampato principale 

montato nel mobiletto, fissate il circuito 
stampato del preamplificatore su una 
staffa applicata al pannello superiore; 
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montate contemporaneamente anche il 

7805. Collegate il commutatore dell'at- 

tenuatore, montato sul pannello fronta- 

le, alla scheda del preamplificatore, con 

un corto spezzone di cavo'schermato. A 

questo punto, potrete regolare il trimmer 

sul preamplificatore; osservate la ten- 

sione del terminale di emettitore di RI 1: 

dovrebbero esserci all'incirea 1,5 V ri- 

spetto a massa. Regolate il trimmer e 

  

continuate a farlo fino ad ottenere la pre- 

stazione ottimale, 
E' ora il momento di regolare I'oscillato- 
re principale, utilizzando se @ possibile 

  

uno standard di frequenza. Se perd non 

avete a disposizione un apparecchio del 

genere, costruite su una striscia prefora- 
ta l'oscillatore di Figura 5. A seconda 

della frequenza del quarzo utilizzato, 

dovreste essere in grado di leggere qual- 

cosa che si avvicina alla frequenza pre- 
vista, 

Per quanto riguarda i quarzi, potreste 

prendere contatto con il pit vicino ripa- 

ratore TV, che probabilmente sara feli- 

ce di rivendervi a poco prezzo un quar- 

z0 da4,4433619 MHz (eil quarzo utiliz- 

zato in tutti i televisori a colori ma non & 

il caso di andare a prenderlo nel televi- 

sore di casa.) 

Dopo aver costruito il generatore di se- 

gnali di prova, date corrente ed iniettate 

il segnale di uscita nella presa BNC, te- 
nendo presente che é meglio iniziare con 

l'attenuatore in posizione 50:1, Regola- 
te l'oscillatore principale sul contatore 

manovrando C7. Se non riuscite a por- 
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tarlo alla frequenza prestabilita, provate 
avariare i valori di Co, C7 e C8, Non re- 

sta ora che inserire l'apparecchio nel 

contenitore, lasciarlo funzionare per cir- 

caun'oraed effettuare un'ulteriore rego- 

lazione di C7, Durante I'utilizzo, potre- 

te incontrare alcune forme d'onda che il 

  

      

  

Figura 4a. Disposizione dei 
componenti sul circuito 
stampato del preamplifica- 
tore, 

  

contatore si rifiuta di elaborare corretta- 

mente, Usando SW3, potrete scegliere il 

migliore fronte d'onda in base al quale 
effettuare il conteggio. Un'osservazione 

  

  

  

finale sulle prestazioni: il preamplifica- 

tore dovrebbere essere di buona qualita 

tale da sopperire alla peggiore qualita 

del transistore Q2, che nel progetto ha u- 
na frequenza di taglio ft, di 150 MHz. 

Figura 5, Generatore di frequenza di prova, 

46V -9V 
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Nel contatore, il limite superiore di fre- 

quenza é imposto dal TTL ed é di 40-50 
MHz. : 

© ETI 1988



Monosd 'elettronica? 
I quiz di questo numero si riferiscono 

tutti a reti di resistori e condensatori. 

1. Nel circuito di figura 1, quali sono ire- 
sistori collegati in parallelo? 

A, RleR2 
B. — -RLeR3 
Cc. RleR4 
De R2,R3eR4 

RY 

R4 

R2  R3 

FIGURA 1 

2. Che valore ha la tensione misurata nel 
Nan 

  

punto "a" dello schema di figura 2? 

A. 16V 

B. 8V 

Cc Av 

D. 2v 

RI p00.a 

8009) a 

R2 R3 

400 2 
+16V 

FIGURA 2 

3. Calcolato il valore totale della resi- 

stenza del circuito di figura 3, il risulta- 

toe: 

      

A. 10 kQ A. 5V 
B. 12 kQ. B. 10V 

&X 15 kQ G 8Vv 
Di 20 kQ D. 12V 

R14 R2 R3 R4 R6 

ro 
2,5 kQ 5kKQ7KQ_BKQ 5kQ 

all 
RS 15kQ 7. La capacita totale del’ 

FIGURA 3 circuito di Figura 6 é di: 

es FARE EET RONICA - FEBBRAIO 1989 

  

4. Che intensita ha la corrente in transi- 

toattraverso il resistore R2 nello schema 

di figura 4? 

A. 4mA 

B. 6mA 

Ye 2mA 

D. 2A 

Ri 

4kQ 

ae 6ka 6kQ 

R2 R38 

FIGURA 4 

5, Che valore ha la tensione nel punto 

"a" del circuito di figura 5 con lo switch 
S aperto? 

A. SV 
B. 10V 
c 8V 
D. 12V 

  

FIGURA 5 

6. Sempre nel circuito di figura 5 che va- 

lore assume la tensione nel punto "a" 

con lo switch S chiuso?   

  

A. 250 WF 
B. 500 UF 
c 750 [LF 

Dz 1000 WF 

250 WF 250 LF 
25V 25V 

ct 

250 pF 
25V 

FIGURA 6 

8. La capacita totale del circuito di figu- 
ra7 edi: 

A. 9,9 WF 
B. 6,6 UF 
G. 3,3 LF 
De 1,1 WF 

1000 V a 3x3,3 WF 
; = 400V 

FIGURA 7 

9. Nel circuito di figura 7 la tensione di 

lavoro di ogni condensatore é sufficien- 
te a sopportare quella applicata all'in- 

gresso? 

A Si 

B. No 

C.. Si, ma solo per 3,3 ms 
D Si, ma solo 3,3 [ts 

10. Uno dei fattori che determinano la 
capacita di un condensatore di separare 

le cariche 6: 

  

A’ La natura del dielettrico 

B, II rivestimento esterno 

(an Il diametro dei reofori 

D. La permeabilita delle armature 

Le risposte a pag. 96
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SOPPRESSORE Di DISTURBI 

Questo versatile dispositivo offre la 
possibilitd di trasmettere segnali musi- 
cali completamente esenti da disturbi. 

Tutti i musicisti sono aconoscenza degli 

inconvenienti dovuti al ronzio indotto 

nei lunghi cavi di collegamento e nei di- 

spositivi per effetti sonori: ogni volta 

che si comincia a suonare, si sente sem- 

pre uno scoppiettio, un crepitio od un 

ronzio. Facendoci l'abitudine, questo di- 

sturbo potra anche diminuire d'impor- 

tanza, ma in una registrazione od in un 

concerto procura sempre molti grattaca- 

pi. La soluzione del problema sta in un 

sore di disturbi" (noise gate): 

un accessorio indispensabile per chiun- 
que abbia l'abitudine di estrarre tutti i 
jack quando termina di suonare. In real- 
ta, il soppressore di disturbi rende que- 
sta operazione talmente discreta che si 

potrebbe ritenere addirittura non effet- 
tuata. 
Vediamo i parametri pit importanti illu- 
strati in Figura 1, 

Il valore di soglia determina il livello del 

segnale d'ingresso al quale & necessario 

attivare la soppressione., E’ regolabile da 

circa -35 dBm a -65 dBm. Nel funziona- 

mento normale, la soglia verra predispo- 

sta in modo da trovarsi appena al di so- 
pra del livello di base del rumore. Quan- 
do si comincia a suonare, l'innalzamen- 

to del segnale d'ingresso é sufficiente ad 
attivare il soppressore. 
Il tempo di risposta é il tempo necessa- 

rio perché il soppressore entri in attivita, 
cio’ perché avvenga l'apertura quando 

viene superato il livello di soglia. Nel 
caso ideale, l'intervento dovrebbe esse- 

re immediato; in pratica l'intervallo é 

   

    
di A, Cattaneo 

minore di un millisecondo e non neces- 
sita di regolazione. 

Il tempo di intervento (attack) é il tempo 

necessario perché il soppressore passi 

dalla condizione di completa inattivita 

(il segnale d'ingresso non passa) a quel- 

la di totale efficacia (il segnale d'ingres- 
so viene fatto pervenire all'uscita), Mol- 

ti soppressori intervengono immediata- 
mente: anche il nostro dispositivo pud 

comportarsi in questo modo, dato che lo 

si pud regolare per un tempo di interven- 

to fino a 100 ms, 

Il tempo di tenuta (hold) é il tempo du- 

rante il quale il soppressore rimane aper- 

to dopo la fine dell'esecuzione musicale: 

& regolabile da 100 ms a 2 s. 
Il tempo di disattivazione (decay) @ il 

  

tempo che intercorre dal termine della 

condizione di tenuta a quando viene rag- 

giunta l'inattivazione totale: & regolabi- 
le da 100 ms a 2s. 

I nostro soppressore di disturbi non vie- 
ne attivato soltanto dal segnale d'ingres- 

so, ma anche da un segnale applicato al- 

la presa EXT KEY, oppure da un livel- 

lo logico applicato alla presa REM. L'at- 

tivazione pud essere attuata anche me- 
diante un pulsante (collegato alla presa 

REM) oppure dal pedale incorporato, I 

tempi di intervento, di tenuta e di disat- 

tivazione possono essere regolati indi- 

pendentemente dal tipo di attivazione 

scelto, Poiché la curva inviluppo pud es- 
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sere predisposta a piacere ed il disposi- 
tivo possiede diversi ingressi di control- 
lo, lo si pud anche utilizzare come for- 

matore di curve inviluppo. 

Il circuito elettrico 

Il soppressore, di cui lo schema elettrico 

in Figura 3, ¢ basato sul circuito integra- 

to IC2, un amplificatore a transcondut- 

(valore di soglia). Segue lo stadio ampli- 

ficatore IC4b, con guadagno fisso, che 

rende disponibile un livello sufficiente 

alla soglia del comparatore. 
Il comparatore a finestra & formato da 
IC3d. Lo schema @ alquanto insolito, 
perché si basa su un solo amplificatore 
operazionale. Se il segnale d'uscita di 

1C4b ha sufficiente ampiezza, il piedino 
2 di 1C3d diviene pit positivo del piedi- 

  

  

  

            

Tempo di 
risposta Fine musica 

£ 
> 

Tempo Tempo Tempo | Tempo 
Figura 1, Curva invi- di attack di hold idi decay > 4: > <> 
luppo prodotta dal Inizio 

riduttore. musica 

tanza (OTA), il cui guadagno viene con- 

trollato dalla corrente che scorre nel pie- 

dino 5, Le due meta di IC1 sono collega- 
te come convertitori di impedenza (gua- 
dagno = 1), Una meta precede e l'altra 

segue I'amplificatore a transconduttan- 

za. Il guadagno viene regolato al valore 

unitario mediante il trimmer PRI, in 

modo che anche il guadagno totale del 

ramo a bassa frequenza sia unitario 

quando il soppressore si attiva. 

Il rivelatore di livello di soglia consiste 

inIC3de nelle due meta di IC4. Il segna- 

le d'ingresso viene prelevato dal ramo a 

bassa frequenza (precisamente, subito 

dopo lo stadio convertitore d'impedenza 
IC 1a) oppure dal connettore EXT KEY. 

R15eC9 formano un filtro passa-basso, 

  

Figura 2, Cablaggio dei comandi montati sul 
pannello anteriore, 

che elimina le interferenze ad alta fre- 

quenza. Successivamente, il segnale 

raggiunge lo stadio amplificatore IC4a, 

il cui guadagno pud essere regolato me- 

diante il potenziometro di sensibilita 

WT FARE ELETTRONICA - FEBBRAIO 1989 

no 3 (tramite il diodo D5), oppure il pie- 

dino 3 diventa pit negativo del piedino 

2 (tramite il diodo D4), Purché la noise 

gate non funzioni nella condizione di 

bypass, il piedino 5 della porta NANDa 

AD R32 AD R29 

LED1 

AL AD AI 
COLLETTORE 

bIT3 

trigger di Schmitt IC5a é a livello logico 

alto e la serie di impulsi a livello basso 

presenti all'uscita di IC3d produce una 
serie di impulsi a livello alto al piedino 
4 del trigger di Schmitt. 

AD R13/D1 

  

AL PUNTO 
DI MASSA 

COMUNE DELLA 
BASETTA 

Fintanto che gli impulsi sono presenti, i 

diodi D6 e D7 rimangono in conduzione 

e mantengono pertanto allo stesso po- 
tenziale entrambi i terminali del con- 

densatore C16: cosi si evita che questo 

componente possa caricarsi, Uno degli 

ingressi di IC5b ed IC5dé sempre colle- 
gato all'alimentazione positiva e funzio- 

na come invertitore a trigger di Schmitt. 

Il piedino | di IC5b viene mantenuto a 

livello alto tramite R30. Si ottiene cosi 

un livello basso all'uscita e, poiche que- 
sto livello perviene anche al piedino 12 
di ICSd, si stabilisce un livello alto an- 

che al piedino 11. 
Quando non pervengono pit’ impulsi 
dall'uscita di ICSa, i diodi D6 e D7 ces- 

sano di condurre ed il condensatore C16 

inizia a caricarsi, tramite il diodo D8, al 

livello alto presente all'uscita di ICSd. 

La velocita alla quale avviene questa ca- 
rica & determinata dalla regolazione del 

potenziometro RV4. Mentre la tensione 
ai capi del condensatore aumenta, dimi- 
nuisce la tensione su R29ed RV4 ed il li- 

vello al piedino | di IC5b diminuisce at- 

traverso il resistore R30, Ad un certo 

  

INVOLUCAI 
DEI POTENZIOMETRI 
COLLEGATI A MASSA 

AD R18 

  

    

ACSI Act 
PIEDINO 1 
oer 

PIEDINO 14 

punto, che dipende dal modo in cui fun- 

ziona il trigger di Schmitt, IC5b cambia 

stato e la sua uscita va a livello alto, Di 

conseguenza, cambia stato anche IC5d, 

la cui d'uscita va a livello basso. Poiché 
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é stata la tensione d'uscita di questa por- 
ta logica a caricare il condensatore, ora 

non pud avvenire un'ulteriore carica ed 

il circuito indugia in questo stato fintan- 

to che non arriva una nuova serie di im- 

pulsi da IC3d ed ICSa, 
Quando il soppressore viene fatto fun- 

zionare in bypass, azionando il commu- 

tatore SW 1 oppure applicando un livel- 

   

ICSb viene mantenuto a livello alto tra- 

mite R30 e cid causa il passaggio del 
piedino 3 al livello basso. II livello bas- 

so cosirisultante al piedino 12 di IC5d fa 
rimanere a livello alto il piedino 11, fino 

a quando il dispositivo viene fatto fun- 
zionare in bypas 

Questo livello alto pilota, tramite T3 ed 

R31-R32, il LED GATE OPEN ed invia 

  

      

    
  

  

   

    

  

   
    

INGRESSO 
8K2 

Dt ¥ eS 3 

: Wv 
2 
[H 

9V | BATTERIA a 

os ear TEMPO D1 oN 
" ae DECAY 

a {Te RY Hh 
19V 
sk} rr RVI oO? 

uscITA 
KEY +4.3V 4.V 44.0 

Sk4 

lo logico alla presa SKS, il piedino 5 di 
IC5a viene mantenuto al livello basso 

tramite l'invertitore a trigger di Schmitt 

ICSc. Come conseguenza, il piedino 4 di 
ICSa rimane a livello alto ed i diodi D6 

e D7 sono in conduzione. Il piedino | di 
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REM 
SkB 

anche, al piedino 12 di 1C3c, una tensio- 

ne, stabilizzata a 4,3 V dallo zener ZD2 

eda R14, IC3c & uno stadio convertito- 

re di impedenza che carica il condensa- 

tore C8, tramite R13 ed RV2, quando & 

  

+9V O——~f 

Rai 

presente una tensione d'ingresso. I] tem- 

po necessario per caricare C8 costitui- 
sce il tempo di intervento, regolabile 

mediante RV2, La tensione ai capi di 
questo condensatore é a sua volta in re- 
lazione con il tempo di disattivazione 

della curva inviluppo: il tempo di scari- 

ca viene regolato con RV1. 

Anche IC3a é un convertitore di impe- 

ce Ly RO 

0 
  USCITA 

Sk3 

  

       

  

L7 Ave 
TEMPO DI 
ATTACK 

  

  

  
  

  

| [s 

  RV4 
Rad TEMPO DI HOLD 

3   
denza, che trasferisce al piedino di con- 

trollo del guadagno dell'amplificatore a 

transconduttanza IC2 la curva inviluppo 

cosi prodotta. Il trimmer PR1 permette 

di regolare al valore 1 il guadagno tota- 

le del ramo a bassa frequenza. 

  

  



  

  

Realizzazione pratica 

Prima di saldare i componenti sulla ba- 

setta di cui la traccia rame in Figura 4, & 

necessario controllare se é stato pratica- 

to un foro sulla basetta, sotto il trimmer 

PRI. In caso contrario, praticare in que- 

sta posizione un foro del diametro di 7 

mm, che permettera di effettuare la re- 

golazione dal lato inferiore della baset- 

ta, gid montata nel suo contenitore, E' 

meglio iniziare il montaggio tenendo 

conto della disposizione dei componen- 

ti di Figura 5, saldando i fili di collega- 

mento, le prese di connessione e, nel ca- 

so si scelga questa soluzione, gli zocco- 

li per IC3 ed ICS, Le prese di connessio- 

ne devono essere del tipo indicato, per a- 

dattarsi alle forature sul circuito stampa- 

to, Saldare poi i resistori ed i condensa- 

tori, facendo attenzione a saldare in po- 

sizione coricata i condensatori che si 

trovano all'estremo della basetta vicino 

alle prese d'uscita, in modo da lasciare 

sufficiente spazio libero ai potenziome- 

tri quando la basetta viene inserita nel 

suo contenitore, Montare poi i diodi, i 

transistori e gli integrati IC1, 2 e 4; que- 

        

Figura 3. Schema elettrico 

del soppressore di disturbi. 

sti ultimi possono essere saldati diretta- 

mente alla basetta (senza zoccolo, in 

modo da lasciare lo spazio sufficiente ai 

potenziometri. Tagliare ora, alla giusta 

lunghezza, quattro fili di collegamento, 

saldandoli tra i punti indicati nello sche- 
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ma di montaggio dei componenti. A 

questo punto, la basetta potra essere in- 

serita nel contenitore e potranno essere 

eseguite le connessioni di Figura 2. 

  

Messa in funzione 

Per la taratura del dispositivo, collegare 
una batteria da 9 V ed applicare all'in- 

oO 

Figura 4, Basetta stampata del riduttore vista 

dal lato rame in scala naturale, 

gresso un segnale con ampiezza di circa 

2 Vp-p: il LED dovrebbe accendersi. 

Misurare poi la tensione d'uscita, con un 
oscilloscopio od un millivoltmetro per 

c.a, Regolare ora il trimmer PR1 in mo- 

do che l'ampiezza del segnale d'uscita 

sia uguale a quella del segnale d'ingres- 

so. Dopo questa regolazione, il trimmer 

non doyra pit essere toccato, 

Nell'utilizzo pratico, il soppressore di 

disturbi verra collegato tra un qualsiasi 

dispositivo per effetti e l'amplificatore 

oppure il registratore a nastro, Il dispo- 

sitivo si attiva quando viene inserita la 
spina d'ingresso nella presa jack mono. 
Ecco la procedura per la prima messa a 

   

    

  

punto dei "regolatori": ruotare comple- 

tamente in senso orario il controllo di 

sensibilita (valore di soglia), ed in senso 
antiorario i potenziometri per determi- 

nare i componenti della curva inviluppo 

(attack, hold, decay). Il LED non do- 

vrebbe ancora accendersi. In caso diver- 

so, premere il pedale. Utili zandd un di- 

spositivo per effetti, questo dovra esse- 

  

re attivato, in modo da produrre tutti i di- 

sturbi che dovranno essere eliminati 

nell'esercizio pratico, Ruotare ora all'in- 

dietro il regolatore di sensibilita (livello 

di soglia) finché il LED inizia ad accen- 

dersi. A questo punto, dovrebbe essere 

possibile udire i disturbi che vanno al- 
l'amplificatore, Far avanze legger- 

mente il regolatore di sensibilita, in mo- 
do da portare la soglia appena sopra il li- 

vello del rumore di base, Il LED dovreb- 

be spegnersi ed il fruscio non dovrebbe 

pitiessere udibile. Quando si cominciaa 
suonare lo strumento, la noise gate do- 

vrebbe aprirsi, per poi richiudersi quan- 
do si smette di suonare. Gli altri poten- 

ziometri sono ancora al fondo scala, ma 

potranno essere regolati a seconda dei 
gusti individuali, Azionando il pedale, 
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la noise gate rimarra aperta indipenden- 

temente dal livello d'ingresso. Questa 

funzione é molto utile per accordare gli 
strumenti. Un altro pedale, montato ad 

una certa distanza dal dispositivo, potra 
essere collegato alla presa REM, per e- 

scludere il funzionamento del pedale in- 

corporato. La noise gate pud essere an- 

che utilizzata come formatore di curve 

inviluppo, con il quale attivare in diver- 

si modi i tempi di attack, hold e decay. 

Tramite la presa EXT KEY, potra esse- 

re collegato un segnale esterno a bassa 
frequenza che attivera il formatore di 
curva inviluppo, con la possibilita di u- 

tilizzare come prima il potenziometro 
della soglia. La presa EXT KEY potra 
anche essere cortocircuitata da una spi- 

na jack miniatura, permettendo di atti- 

vare il dispositivo tramite la presa REM, 

    

Figura 5.Disposizione dei componenti sulla 
basetta, Nel montaggio, non dimenticate i tre 
ponticelli! 

con un contatto che si apre e si chiude, 

oppure con un livello logico, La chiusu- 

ra del contatto collegato alla presa REM 
(oppure l'applicazione di un livello logi- 
co di0 V) esclude la noise gate (il segna- 

  

      
  

    

USC. KEY ANODO 
SK4 DEL LED) 

BATTERIA 
- 4 

USCITA KEY 
sk4 

le d'ingresso non perviene all'uscita), 

mentre l'apertura del contatto oppure 

l'applicazione di un livello di +5-15 V 
attiva il soppressore (il segnale d'ingres- 
so perviene all'uscita). 

  

  

  

  

cATODO, 
DEL LED1 

"ATTACK" 
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eComputer"Hardware   
CAMPIONATORE Di SUONO 

Una delle pitt interessanti e multiformi 

  

    

possibilita di utilizzo dei sistemi com- 

puterizzati é la raccolta e l'elaborazione 

di dati provenienti da misure analogi- 
che. Tra questi si annoverano i filtri di- 
gitali, gli oscilloscopi a memoria, non- 
ché il rilevamento di suoni di ogni spe- 
cie (sistema denominato "campiona- 

mento audio"). Le maggiori esigenze di 
precisione delle misure, in molti proces- 

si fisici, non possono essere soddisfatte 

senza l'utilizzo di un computer per la 
raccolta dei dati. Ma anche la moderna 

elettronica di intrattenimento approfitta 
di questa tecnica, I lettori di CD, gia 

molto diffusi, devono il loro elevato li- 

vello di qualita alla tecnica digitale. 
Tutte queste possibilita applicative han- 
no alla base il medesimo principio: la 

conversione di tensioni elettriche (che 

formano il "materiale grezzo") in dati 

digitali, mediante algoritmi matematici. 

Nessun computer é perd in grado di ela- 

borare segnali analogici, Per questo mo- 

tivo, il segnale analogico (una tensione 

variabile in continuita) viene applicato 
all'ingresso di un cosiddetto "converti- 

tore analogico/digitale", dalla cui uscita 

viene prelevato il segnale digitale adat- 

to ad essere elaborato nel computer, in 

forma di una combinazione di numeri. 
Il "campionatore di suoni", descritto in 

questo articolo, permette di trasformare 

in segnali digitali e di elaborare la voce 

© persino interi pezzi musicali, I suoni 

verranno poi riprodotti tramite l'altopar- 

lante monitor, oppure un impianto ste- 
reo, Naturalmente, da questo campiona- 

tore di suoni non ci si pud attendere una 

qualita Hi-Fi, ma pud servire benissimo, 

ad esempio, per completare con la musi- 

ca la presentazione di un programma. 

Per i principianti che provano interesse 

        

TTT TT FARE ELETTRONICA - FEBBRAIO 1989 

PER AMIGA 
per questi argomenti, ma ancora non 
sanno cosa sia un campionatore di suo- 

ni, Oppure cosa significhi il concetto di 

"digitalizzazione", vediamo ora di chia- 

rire tali concetti. E’ presto detto cosa sia 

un campionatore di suoni: @ un disposi- 
tivo capace di convertire i segnali prove- 

nienti da un normale registratore a cas- 
sette, da una radio o da un analogo appa- 

recchio e ricavati tramite la presa di cuf- 

fia od un microfono (vedi Figura 1), in 

segnali comprensibili da parte del com- 

puter. Poiché il computer non capisce 

  

altro che numeri, il segnale deve essere 

convertito, appunto, in numeri. Questo 
compito viene realizzato dal cosiddetto 

"convertitore analogico/digitale". Th li- 

nea di principio, un campionatore di 

suoni non é altro che un convertitore a- 

nalogico/digitale. Si definisce analogi- 

co, per esempio, il segnale emesso da un 

registratore a cassette, mentre si defini- 
sce digitale il segnale che pud essere ca- 

pito dal computer, cioe quello formato 

da numeri. In conclusione, digitalizzare 

    

    

     
  

significa trasformare un segnale in qual- 

cosa che possa essere capito da un com- 
puter, 

Principio di funzionamento 

Per trasformare un segnale analogico 

(per esempio una tensione gradualmen- 
te variabile) in un segnale digitale, il pri- 
mo deve essere campionato ad interval- 

li regolari, in modo da associare il valo- 

re di tensione nell'istante del campiona- 
mento ad un valore numerico. Questo 

processo si chiama "quantizzazione". 
L'intervallo di tempo tra due punti di mi- 

sura (conversioni) @ detto "frequenza di 

campionamento", Quanto maggiore & 

questa frequenza, tanto minori saranno 

gli intervalli, sempre costanti, e pertan- 

to sara migliore la qualita di riproduzio- 

ne da parte del computer. La Figura 2 

dovrebbe chiarire tutti questi concetti. 

La parte tratteggiata indica l'imprecisio- 

ne, che diminuisce in proporzione alla 

frequenza di campionamento, La rileva- 

zione di un segnale analogico e la sua 
trasformazione in un valore digitale ri- 
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chiedono un certo tempo. Se, durante 

questo tempo, il segnale analogico d'in- 
gresso varia, si verifichera un errore nel- 

la conversione, In questa situazione, & 

daiuto un cosiddetto "circuito di cam- 

pionamento e tenuta", all'ingresso del 

convertitore A/D, II circuito di campio- 

namento e tenuta permette di memoriz- 
zare la tensione d'ingresso (campione) 

per tutta la durata della conversione, in 

modo da permettere al segnale d'ingres- 

so di variare, senza che questa variazio- 

ne abbia effetto sulla conversione analo- 

puter non sono in grado, dal punto di vi- 

sta hardware, di portare a termine il pro- 
cesso di digitalizzazione, non @ suffi- 
ciente caricare semplicemente |'adatto 
software, ma ci si deve servire anche di 

   

SEGNALE ANALOGICO 

  

gico/digitale, Questa funzione di "cam- 

pionamento e tenuta" non é prevista in 

questo progetto, perché un simile con- 

vertitore sarebbe troppo costoso ed in- 

Itre un semplice convertitore ad 8 bit & 

perfettamente sufficiente. Un ulteriore 
importante fattore per la qualita di una 

digitalizzazione @ la "risoluzione", con 

  

Figura 1, Aspetto di un segnale analogico. 

la quale il segnale analogico pud essere 
suddiviso in elementi (quantizzato). Nel 
nostro convertitore ad 8 bit. il segnale 

d'ingresso pud essere suddiviso in 2° = 

  

LE DIVERSE ALTEZZE DEI RETTANGOL! 

CORRISPONDONO A DIVERS! VALORI NUMERICI 

  

  

  

          

  
Ingrandimento 

  
un'apposita interfaccia con il mondo e- 

sterno, che possa svolgere questo lavo- 
ro. Una tale interfaccia, cioé un "cam- 

pionatore di suoni" & proprio quello che 

si propone di essere il dispositivo qui 

presentato. 

Il circuito elettrico 

Tl cuore di questo campionatore &il.con- 
vertitore A/D ZN427, che pud essere ac- 
quistato ovunque, ad un prezzo relativa- 

mente basso e non richiede circuiti e- 

sterni eccessivamente complessi. Lo 

ZN427 & un convertitore A/D da 8 bit 

ben noto, potente e veloce. La 

  

  

Alta 

  

Bassa 

frequenza i 

    

Figura 2. Quantizzazione e campionamento. 

253 elementi di quantizzazione. 

Esempio: un segnale con ampiezza di | 
V pp pud essere suddiviso, con un con- 
vertitore da 8 bit, in 256 gradini di ten- 

sione, ottenendo cosi la risoluzione di I/ 

256 =3,91 mV. Poiché quasi tutti i com- 
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frequenza 
massima tensione d'ingresso 

€5 V. Eccovi ora la descrizio- 

ne delle funzioni dei piedini 

come da Figura 3: 

Piedino 1: Busy. Durante il 

  

    

Strobe 

Clock 

Figura 3. Zoccolatura del conyer- 
titore A/D ZN427 

    

  

  

processo di conversione viene posto a li- 

vello basso, in modo che il computer 

possa riconoscere i dati come non vali- 

di. 
Piedino 2: Output Enable. Quando é a li- 
vello basso, le uscite dei dati rimangono 

nello stato di alta impedenza, 

Piedino 3: Ingresso di Clock. Regola il 

processo interno di conversione, perche 

& necessario un impulso di clock in cor- 

rispondenza ad ogni valore 9 (8+1), 

Piedino 4: WR. La conversione viene i- 

niziata quando il computer manda a li- 
vello basso questo ingresso. 
Piedino 5: R. Ext. Quié applicata la ten- 
sione di alimentazione negativa, 

Piedino 6: U in. Ingresso per i segnali a- 

nalogici. 

Piedino 7: REF in, Determina, come in- 

gresso di tensione di riferimento, il cam- 
po di conversione. 

Piedino 8: Ref out, Uscita della tensione 

di riferimento; viene collegato con REF 

in. 

Piedino 9: GND. Ingresso di massa. 

Piedino 10: Vcc. Ingresso per I'alimen- 

tazione di +5 V, prelevata dalla porta per 

joystick. 

Piedini 11-18: uscite. Da questi vengo- 

no inviati al computer i segnali digitali. 

Gli altri component del circuito elettri- 
co di Figura 4, mettono a disposizione lo 

stadio oscillatore e il circuito per la pro- 
duzione della tensione di alimentazione 

negativa. Poiché il circuito & relativa- 

mente semplice, non serve una descri- 

zione approfondita. 

        

BUSY Bit oO 
OE Bit1 

CLOCK r—— Bit 2 

WR Bit3 

R, ext. Bit 4 

Vin BitS 

REF in Bit6 

REF in Bit7 

GND +5V 
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ANDAMENTO DEL SEGNALE RISPETTO AL TEMPO 

 



  

Ra 

INGRESSO 
ANALOGICO 

AIPIN 7 di IC2 

AIPIN 14 di eT 

+5V 

PIN7 

Porta per 
Joystick 

Figura 4. Schema elettrico i. 
del campionatore di suoni. 

  

Liintero circuito del convertitore A/D 
viene montato sul circuito stampato di 
Figura 5, inciso su una sola faccia e in 

scala unitaria, Chi voglia risparmiarsi il 

  

  

    

  

  

Figura 5, Piste dirame del circuito stampato in 
scala naturale, 

lavoro di riportatere le tracce su rame 

mediante trasferibili, potra utilizzare il 
master che forniamo nel foglio di aceta- 
to e ricavarsi la basetta per fotoincisio- 

ne. Sicuramente la soluzione a circuito 
stampato é migliore, perché é pid facile 

     
STROBE 

   

      

DO 
1 
1 
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1 
1 
1 
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' 

07 

GND 
18-25 

  

Porta per 
stampante 

D1 

montare e collegare i componenti. La di- 
sposizione delle parti sulla basetta é ri- 
portata in Figura 6. 
Durante la saldatura ddei vari compo- 
nenti, non dovrebbero sorgere particola- 
ri problemi: basta prevedere zoccoli per 

i due circuiti integrati, Quando la baset- 

taé completamente montata, si collega- 
no le uscite dei dati, la linea di strobe e 
quella di massa, tramite una piattina 
multipolare, ai corrispondenti piedini di 
una spina Sub-D a 25 poli, che poi ver® 
racollegata alla porta per stampante del- 

l'Amiga. Poiché da questa porta non & 

possibile prelevare una tensione di ali- 

mentazione, questa verra ricavata dal 

piedino 7 della porta per joystick. 

Qui si manifesta comunque il problema 

del collegamento, perché le spine di se- 

rie non si adattano a questa porta. Abbia- 

mo quindi asportato il rivestimento e- 
sterno in lamiera di una spina di serie, in- 

collando poi tra loro le parti in plastica. 

Al piedino 7 sono disponibili +5 V, Per 

scaricare la forza di trazione, viene uti- 
lizzato uno spezzone di piattina multi- 

polare, i cui terminali verranno saldati, 

senza alcuna funzione, ai piedini della 

spina. Per finire, saldare la spina per gli 

FARE ELETTRONICA - FEBBRAIO 1989 

ingressi analogici. Dato che ce ne sono 
di diversi tipi e dimensioni, adeguarsi a 

quelle montate sugli apparecchi che for- 
niranno il segnale audio (registratore a 
cassette, impianto stereo, eccetera). La 

spina deve essere comunque adatta ad u- 
na delle uscite. 
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Figura 6. Disposizione dei componenti sulla 
basetta. 

Il software 

Il campionatore di suoni funziona con il 

normale software di campionamento; 

provate con "Perfect Sound". 
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ABBONAMENTO 
JACKSON 

SERVIZIO 
COMPLETO 

Da quest’anno 
l'abbonamento alle riviste 
Jackson offre una serie 
innegabile di vantaggi e 
servizi: anzitutto lo sconto 
eccezionale del 40% sul 
prezzo di copertina, 
pressoché doppio rispetto al 
passato, che Jackson ha 
voluto proporre ai 
lettori 

per celebrare 
il decimo 

anno di attivita. Inoltre, 
abbonarsi a Jackson 
garantisce l'accesso a una 
rete multinazionale di 
informazioni, grazie al 
recente accordo azionario 
con la VNU Business Press 
Group, maggiore editore 
tecnico internazionale del 
settore. Ma c’é di pid: la 
Haaren Gold Card, per 
Videntificazione immediata 
del codice abbonamento, 
sara recapitata 
gratuitamente agli abbonati 
e permettera al titolare di 
usufruire di molteplici servizi 
gratuiti quali: sconto del 
20% fino al 28/2/1989 e 
del 10% dopo tale data, sul 
prezzo di copertina di libri 

JACKSON 

  

e software Jackson, per 
acquisti effettuati 
direttamente dall'editore, 
oltre a una serie di sconti 

Rey acquisti vari presso 
ibrerie, computershop e 
altri esercizi convenzionati 
in tutta Italia. 

In pid, il titolare di 
Jackson Gold Card potra 
ottenere sconti sui corsi di 
formazione della Jackson 
S.A.T.A., la scuola Jackson 
di Alte Tecnologie 
Applicate, oltre 
allebEonanento gratuito a 
6 numeri di uno (a scelta) 
dei tre settimanali Jackson: 

, “E.O. News Settimanale di 
Elettronica”, “Informatica 
Oggi Settimanale” o il 
nuovissimo “Meccanica 
Oggi", annunciato per 
l'inizio del 1989. 

  

Infine, l'abbonato ha 
diritto all'invio 
personalizzato e riservato 
dei cataloghi libri e della 
nuova rivista “Jackson 
Preview Magazine”, con 

l'annuncio di tutte le novita 
editoriali Jackson. 

PRIM er 

COMMUNICATION 
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Elettronica facile é una serie di realizzazioni dedeicata a tutti coloro i quali 

vogliano addentrarsi nel mondo dell’elettronica pratica. 

I circuiti proposti si basano perlopiu su di un unico circuito integrato, sono 

quindi assai semplici e di sicuro funzionamento, Per rendere piu facile 

il montaggio, vengono forniti anche i relativi circuiti stampati stagnati, preforati 

e pronti ad essere cablati. 

Il Din/Don elettronico si basa sul 

circuito integrato SAB 0600, crea- 

to per generare un armonioso suo- 
no rassomigliante al gong, senza 

che ci sia bisogno di molti compo- 

nenti esterni. II circuito integrato & 

prodotto dalla Siemens, e si sono a- 

dottati tutti gli accorgimenti per li- 

mitare al minimo la corrente assor- 

bita e il numero di componenti e- 

sterni, L'assorbimento tipico a ri- 

poso @ di circa | WA, e percid il cir- 

cuito potra essere alimentato a bat- 

teria. La sostituzione della batteria 

dovra essere fatta ad intervalli rela- 

tivamente lunghi. I soli componen- 

ti necessari oltre al circuito integra- 

to sono, per la versione base del ca- 

rillon elettronico, tre condensatori 

ed un piccolo altoparlante. 

E' evidente che il circuito potra es- 

sere inserito in una scatoletta mol- 

to piccola. 

Questo Din/Don ultimo grido nella 

tecnologia dei campanelli elettro- 

nici, genera un armonioso accordo 

composto di tre note, Le note ven- 

gono "suonate" in sequenza ed o- 

gnuna é "sostenuta", in modo da 

formare una triade che si smorza 

dolcemente, II circuito & assai ver- 

satile, considerata la sua semplici- 

ta ed il basso costo. 

Come campanello da porta, non si 

GONG ELETTRONICO 
di F. Pipitone 

  

dovra fare nessuna modifica all'im- 
pianto esistente, L'installazione sa- 

ra pertanto molto semplice. Questo 

generatore di note potra comunque 

essere anche usato per altri impie- 

ghi, per esempio nei sistemi inter- 

fonici, negli orologi, nell'auto dove 

funzionera da avvisatore, nei gio- 

cattoli, eccetera, Si potranno pro- 

durre suoni di tutti i tipi cambiando 

semplicemente le tonalita. 

TLSAB 0600 é alloggiato in un con- 

tenitore DIL ad 8 piedini, e lo sche- 

maa blocchi del componente appa- 

rein Figura 1, Come risulta eviden- 

te, la maggior parte dei componen-



  

ti vitali @ integrata nel chip. La no- 

ta, molto simile a quella del gong 

viene prodotta da un oscillatore 

RC, che funziona ad una frequenza 

di circa 13,2 kHz, con i componen- 

ti dello schema. Il segnale dell'o- 

scillatore viene poi diviso per pro- 

durre le tre frequenze necessarie 

per l'accordo, Le frequenze delle 

tre note sono all'incirca di 440 Hz, 

550 Hz e 660 Hz, Dividendo anco- 

ra.una di queste frequenze, si ottie- 

ne un segnale di controllo che da il 

tempo alla "melodia". Questo se- 

gnale di controllo determina la du- 

Figura 1: Schema a blocchi del gong elettro- 
nico. [tre blocchi principali trovano posto en- 
tro un unico chip. 

    

rata di ciascuna nota e l'eventuale 

smorzamento della triade risultan- 

te. 

Due attenuatori con pilotaggio di- 

gitale (indicati nello schema a 

9V, ve 
J | 

+9V 
o— 

blocchi come "convertitori D/A) 

controllano l'ampiezza dei segnali 

di nota, assicurando che essi ven- 

gono emessi in successione e si me- 

scolino a vicenda prima che comin- 

ci lo smorzamento, Uno stadio in 

controfase eroga circa 160 mW per 

  

Elettronica Facile 
il pilotaggio di un altoparlante da 8 

Q. Il volume prodotto é sufficiente 

per la maggior parte delle applica- 

zioni. 

La tensione che esce dall'integrato 

forma un segnale ad onda quasi 

  

premendo un pulsante che collega 

il piedino | dell'integrato alla ten- 

sione positiva di alimentazione. 

Per far partire il dispositivo ¢ suffi- 

ciente una tensione di 1,5 V. Dopo 

un ritardo di circa due millisecondi, 

SABO600 
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  il 

quadra e simmetrica. Il condensa- 

tore collegato al piedino 8 dell'inte- 

grato sopprime le armoniche del 

segnale d'uscita, e percid il suono 

sara molto pitt piacevole di quanto 

  

possa essere un semplice segnale 

ad onda quadra. Il volume potra es- 

sere ancora aumentato ed il timbro 

potrd essere migliorato installando 

l'altoparlante in un'adatta tromba 

od in una cassa, 
La sequenza di note viene avviata 

sufficiente ad eliminare gli effetti 

del rimbalzo dei contatti, l'impulso 

di trigger viene applicato al circui- 

to stabilizzatore di tensione, che 

accende il carillon. 

Lo stabilizzatore di tensione viene 
interrotto automaticamente dopo il 

completamento della sequenza di 

note. 
Se perd si continua a tener premu- 

to il pulsante, la sequenza di note 

verra ripetuta fino al rilascio del 

pulsante stesso. 

Figura 2 : Circuito elettrico dell'ayvisatore. 
Premendo il pulsante si da il via alla succes- 
sione delle note. 

Un piccolo consiglio prima di in- 

stallare il sistema: se tra il pulsante 

ed il circuito ci sono dei fili di col- 

legamento troppo lunghi, ci po- 

tranno essere dei azionamenti spu- 

ri. Questi ultimi si potranno evitare 

collegando una resistenza in serie 

 



  

al piedino 1 ed anche un condensa- 

tore tra questo e +Ub, in modo da 

disaccoppiare la linea di controllo. 

Circuito elettrico 

Lo schema elettrico del "generato- 

re di gong" é riportato nella Figura 

2,e come si vede, é difficile imma- 

ginare qualcosa di pitt semplice. II 

"PI" da inizio al ciclo di tre note, 

che si autoestinguono se il contatto 

non é tenuto chiuso. 

C2 serve per l'accoppiamento al- 

l'altoparlantino "Ap", ed il "T 1" 

serve da...controllo di volume. 

Non é detto che il dispositivo deb- 

  

‘uito stampato visto dal lato ra- 

‘ala unitaria.    

ba comunque servire come richia- 

mo da porta, ma ha una vera e pro- 
pria infinita d'impieghi: ad esem- 

pio, se '"P1" & sostituito da un con- 

tatto strisciante, il complessino ben 

si adatta per avvertire un commer- 
ciante che lavori nel retrobottega 

che un cliente @ entrato nel nego- 

ziO, oppure persone malate impos- 

sibilitate al movimento possono u- 

tilizzare il carillon per chiamare 

un'infermiera in caso di bisogno; 

l'apparecchio @ anche un interes 

santissimo campanello da biciclet- 

ta, ma allo tempo stesso un ultra- 

moderno "sonaglino" da lattante 

incorporabile anche in uno dei soli- 

ti pupazzi... In sostanza, se per cer- 

te applicazioni il massimo volume 

& necessario, per altre & eccessivo; 

di qui l'impiego del trimmer TI. 

C2 é un normale bipass per la cir- 

cuiteria di controllo interna, men- 

tre C3, con T2 varia la frequenza di 

ripetizione delle note. Mutando il 

    

tempo, si ha anche una leggera va- 

riazione nel timbro e questo feno- 

meno é utile per differenziare tra di 

loro diversi richiami impiegati nel- 

la casa o nell'ufficio, 

- 

Montaggio pratico 

Nelle Figure 2 e 3, si vede il circui- 

to stampato del nostro prototipo e 

la disposizione pratica dei compo- 

nenti. 

Il jack "J1" del tipo "stereo", vale a 

     
dire munito di tre contatti, serve co- 

me uscita generale ed ingresso del- 

l'alimentazione. 

Cid perche le due pile da4,5 V "ret- 

tangolari" (poste in serie) che ser- 

vono per l'alimentazione, sono po- 

ste nell'involucro dell'altoparlante, 

che si scorge nelle fotografie. 

Circa il montaggio vie ben poco da 

dire: per primi si possono montare 

C3, C4, quindi i due trimmer, il cir- 

4 

ni 

cuito integrato (con zoccolo 0 sen- 

za, come si preferisce) e Cl, C2, il 

jack. Tl pulsante pud trovare posto 

sulla basetta nel caso che il carillon 

faccia parte di giocattoli o di siste- 

mi di avviso "per interni", mentre 

nell'utilizzo "basilare", cioe quello 

da richiamo "da porta", logicamen- 

te sara collocato dove é utile e con- 

nesso al pannellino con due fili in- 

trecciati. 

Due parole sull'alimentazione. 

Poiché l'assorbimento @ limitato, 

 



  

ed in pid il funzionamento é inter- 

mittente, una coppia di pile alcali- 

ne da 4,5 V da una notevolissima 

autonomia al sistema. 

Se perd il "gong" serve per la por- 

ta, l'uso delle pile non é il pit razio- 

  

nale che si possa immaginare, ed 

allora si pud assemblare a parte un 

mini-alimentatore costituito da un 

trasformatorino erogante 9 V (ba- 

staun elemento da 3 W) al seconda- 

rio, un rettificatore a ponte ed un e- 

  

lettrolitico di filtro da 1000 WF 0 si- 

mili. Volendo proprio strafare, al- 

l'uscita del filtro si pud connettere 

una resistenza da 22 Q in serie con 

  

uno Zener da 9,1 V - 1 W, e ripren- 

dere I'alimentazione ai capi dello 

Zener, bipassato da un condensato- 

re a film plastico da qualunque va- 

lore compreso tra 22000 pF e 

470000 pF e da 15 volt lavoro, 

  

      

Comunque, lo ripetiamo, lo Zener 

pud essere ritenuto una specie di 

"lusso"... 

L'apparecchio funziona non appe- 

   

    

  

na il montaggio & condotto a termi- 

ne. Tl, inizialmente sara regolato 

in modo da ottenere un segnale a- 

custico debole, per far le prove in 

pace, senza disturbare nessuno. 

In queste condizioni, si ruotera len- 

  

tamente T2, sino ad ottenere il ter- 

zetto di accordi che piace di pid, 

con PI chiuso. 

Come abbiamo detto, vi @ una gam- 

ma molto ampia di regolazioni pos- 

sibili, in genere danno tutte luogo 

Figura 4 : Disposizione dei componenti sulla 
basetta, La tensione di alimentazione pud es- 

sere applicata al circuito sia mediante il con- 
nettore J1 che per mezzo di due ancoraggi per 
circuito stampato, 

ad un risultato armonioso, salvo 

forse proprio agli estremi dell'ese- 

cuzione del trimmer, ove si pud a- 

ver un trillo un pochino troppo ra- 

pido 0 una trascinata successione 

di accordi in certa misura un pod 

ronzanti. 

 



TV SERVICE 

  

  

MODELLO : CENTURY 20 RC 

SINTOMO : Apparecchio completamente spento 

PROBABILE CAUSA : Mancanza della tensione di alimentazione 

generale 

RIMEDIO __: Sostituire il tiristore TH101. 
modello BR103 
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MODELLO | CBENTURY 20 RC 

  
        

            

  

SINTOMO : Mancanza del video, lo schermo 
resta spento ‘ual 

PROBABILE CAUSA » Assenza di polarizzazione del CRT 

RIMEDIO : Sostituire il triplicatore EAT modello   
40-11-02-0701 
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CENTURY 20RC_ 

  

MODELLO : CENTURY 20 RC 

One. : : Schermo ule e tea orizzontale 

  

PROBABILE CAUSA Maneanza della 6 scansione ver tcale i 

RIMEDIO a + Sperone il circuito co integrato cl 451 
_ modelo TDA 1170SH 17022 
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adiantistica 

  

TELEFONO PER AUTO 
di F. Pipitone (4" Parte) 

Tn questa quarta parte del pro- 

getto telefono per auto, pren- 

deremo in esame "L'unita 

mobile", che consiste in una 

speciale cornetta telefonica 
che contiene tutte le parti per 

trasformare un comune ra- 

dio/telefono mobile in un te- 

lefono per auto. Tutto questo 

senza apportare nessuna mo- 
difica al radio telefono, 

Gia diverse volte abbiamo 

descritto delle realizzazioni 

che utilizzano il codice tele- 

fonico DTMF per trasmette- 

re numeri telefonici oppure 

comandi a distanza, Tutte le 

volte che lacosaé stata possi- 

bile abbiamo operato per col- 

legamento elettrico del codi- 

ficatore sul mezzo di trasmis- 

sione, con la possibilita di a- 
doperare un collegamento a- 
custico. 

Questo metodo é I'unico uti- 

lizzabile in certi casi: quando 

non é@ possibile collegare dei 

fili su un "punto" di fonia. 

L'adattamento di un altopar- 

lante ad una tastiera DIMF 

non & cosi semplice come 

sembra, per cui descriveremo 
qui una realizzazione com- 
pleta che dovrebbe  trarre 

d'impaccio un buon numero 

dilettori, e dare ad altri la vo- 

glia di passare all'azione. 
Tutti i commutatori telefoni- 

ci moderni (autocommutato- 

rio centrali elettroniche, pri- 

vate o pubbliche) accettano 

      

indifferentemente la chiama- 

ta fatta in modo decimale (per 

impulsi) e in codice a fre- 
quenze vocali detto DTMF 

collegamento acustico col 

microtrasmettitore, 

Abbiamo gia suggerito di 
collegare un piccolo altopar- 

so (697, 770, 8520941 Hz)e 

laltro al gruppo alto (1209, 

1336, 1477, 1633 Hz). 

Se la tolleranza é molto stret- 

  

  

  

  

(coppie di frequenza). 

Il secondo procedimento & 

pit rapido e pid affidabile ed 

apre le porte ad ogni tipo di 

nuovi servizi. 

Parimenti una tastiera DIMF 

permette di trasmettere dei 

comandi codificati a qualun- 

que sistema a risposta auto- 

matica con risponditore in- 
terrogabile a distanza, devia- 

tore di chiamata, ricevitore di 

telecomando, centrale d'al- 

larme, computer, eccetera, 
Ogni volta che non é possibi- 
le effettuare un collegamento 
elettrico diretto, l'unica solu- 

zione possibile & fornita dal 

lante piezoelettrico o un am- 

plificatore di potenza alla ta- 
stiera DTMF, ma l'operazio- 

ne richiede una certa accura- 

tezza perché si possano rag- 

giungere determinati risulta- 

ti. 
La difficolta risiede nel fatto 

che i decodificatori DTMF di 

cui sono dotate le centrali te- 

lefoniche 0 i ricevitori di tele- 

comando sono molto precisi 

in fatto di caratteristiche dei 

segnali ricevuti, 

I nostri lettori sanno bene che 

un codice DTMF é composto 

di due toni simultanei, il pri- 
mo appartiene al gruppo bas- 

FARE ELETTRONICA - FEBBRAIO 1989 

ta sul valore di queste fre- 

quenze, lo sara anche sull'e- 

guaglianza dei loro livelli: il 

comando sara respinto se una 
delle due frequenze é pit de- 
bole dell'altra. Si tratta di una 

misura di protezione contro 
le frequenze parassite (paro- 

le, musica, rumori diversi), 

Nel caso di un collegamento 
elettrico alla linea telefonica 

o al trasmettitore radio, il 

problema non si pone se il cir- 

cuito di codificazione viene 

adoperato correttamente. Per 
via induttiva tramite un tra- 

sformatore di accoppiamen- 

to, D'altro canto, in collega- 
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ira 1, Schema elettrico detla 
cornetta DIME, 

MSM6234RS 
ae ColO0 = Col 1 Col2 = Col'3 

mento acustico bisogna fare i 
conti con le caratteristiche di 

banda passante dell'amplifi- 

catore di potenza, dell'alto- 

parlante del Codificatore, del 

microfono della cornetta e 
del circuito acustico che li 

riunisce (contenitore, spazio 

libero fra i due, ecc...). 

Nello stesso tempo, se un li- 

vello insufficiente impedisce 

la trasmissione, una potenza 

eccessiva rischia di saturare 

il microfono o l'altoparlante, 

deformando sufficientemen- 

te i segnali perché non siano 

riconosciuti da altre. 

Il compromesso ideale non & 

facile da trovare; abbiamo 

perd condotto le ricerche ne- 

cessarie per potervi proporre 

una realizzazione affidabile e 

valida per un gran numero di 

applicazioni. 
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Figura 2. Tastiera e rel. 

menti, 

Il montaggio 

pratico 

Lo schema della Figura 1 uti- 

lizza.un circuito integrato co- 

dificatore DTMF della OKI 

del tipo MSM 6234RS, che 

noi adoperiamovregolarmen- 

te da oltre un anno, 

Trivenditori hanno avuto tut- 

to il tempo necessario per 

procurarsi questo compo- 
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Avere la Jackson Card @ semplice. La Jackson iniziative editoriali, infatti, 

ha creato una Gold Card per tutti gli abbonati e una Silver Card per tutti 

coloro che acquistano libri o riviste Jackson. E avere la Jackson Card 

significa tanti vantaggi tutti esclusivi: sconto sui corsi di 

  

    

      

    

formazione organizzati dalla Scuola di Alte Tecnologie 

Applicate Jackson S.A.T.A., gratis sei numeri di una 

delle riviste settimanali Jackson “Meccanica Oggi”, 

“Informatica Oggi”, “EO News settimanale di 

4 elettronica”, gratis l’invio, personale e riser- x 

vato, dei cataloghi libri Jackson e del mensile 

Jackson Preview Magazine. Tutto questo non @ poco, 

  

  

tanto con tanto poco.
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Figura 3, Lato rame in scala uni- 

taria. 

nente che é lo "Standard" dei 

generatori DIMF, soprattut- 

to usato negli apparecchi te- 
lefonici DTMF. II quarzo da 

3,58 MHzé indispensabile; & 

anch'esso molto corrente ed 

economico. 

La tastiera a 16 tasti ¢ del tipo 

"matrice" costruita a tasti in- 

dipendenti. 

In ogni caso la Figura 2 in 

ca le corrispondenze fra cifra 

e piedinatura, 

Quattro transistor realizzano 
l'adattamento di questo tipo 
corrente di tastiera all'inte- 

grato, 

L'amplificatore di potenza & 
un LM380, componente che 
utilizza un minimo di ele- 

menti esterni, ha un consumo 

minimo di corrente e rispetta 

    

   

  

fedelmente la forma dei se- 

gnali ad esso applicati. 

Le reti R/2-R/3-C1-R4-R5 
fissa le caratteristiche di gua- 

dagno e di banda passante 

dell'insieme e quindi le possi- 

bilité del montaggio di un al- 

toparlante 8 Q, 100 mW. 

Eventualmente é pos: 

sare un altoparlante extra 

piatto ma generalmente biso- 

gna aumentare un pod R/3 per 

compensare il rendimento a- 

custico pill basso. 

L'alimentazione di questa 

rea zione&a9 V (preferi- 
bilmente si usi una pila alca- 

lina). Per prolungare la dura- 

ta della pila. 

Abbiamo incorporato un cir- 

cuito di accensione dell'am- 

tore di potenza che 

scatta non appena viene spin- 

to un tasto qualsiasi, Due 

    

     

    

      

Figura 4, Disposizione dei compo- 

nenti sulla basetta. 

  

transistor sono sufficienti da- 

to che il MSM6234RS ha una 

piedinatura tale che esso va- 

daa massa alla minima solle- 

citazione della tastiera. 

Il consumo dell'apparecchio 

in servizio é di soli 500 micro 

ampére, e l'autonomia della 

pila é quindi sufficientemen- 

te ragionevole. 

  

Reali 

  

one 

Il circuito stampato della Fi- 

gura 3, cablato secondo le in- 

dicazioni della Figura 4, sta 

perfettamente all'interno di 

una cornetta telefonica, resta 

persino lo spazio per una pila 

di alimentazione a 9 Volt. 
I punti J. H. Ke Y vanno col- 

legati_ con i corrispondenti 

      

  

punti, L’altoparlante sara del 

tipo extra-piatto, e la tastieri- 

na a basso profilo. 

All'interno della cornetta te- 

lefonica trovano posto anche 

il microfono, il trasformatore 

di accoppiamento al radio te- 

lefono, e il tasto/commutato- 

re RX/TX, L'uscita del cir- 

cuito fa capo al filo scherma- 

to elicoidale a 4 poli che va 

collegato per mezzo di una 

spina a 4 poli direttamente 

sulla presa del microfono del 

radio telefono mobile, 

‘$year meee Ee ES ERE



  

Avere Jackson Card significa poter acquistare nei migliori negozi di tutta 

Italia e spendere veramente meno. Infatti ogni titolare Jackson Card pud 

acquistare tutti gli articoli messi in vendita nei negozi convenzionati 

Jackson godendo di sconti speciali. Oi 

  

vantaggiosissimi. 

  

tanto con tanto poco.
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ALLARME | 
DI PROSSIMITA 

di P. Loddo 

  

Un allarme di prossimita ha mille ap- 

plicazioni, dall'apertura automatica 

diuna porta all'avvicinarsi di qualcu- 
no, alla segnalazione della presenza di 

ospiti indesiderati all'interno di un lo- 
cale incustodito. 

  

    

Irivelatori di presenza non sono certo u- 

nanoyvita, ve ne sono in commercio mol- 

tissimi, quasi tutti basati sui raggi infra- 

rossi. Gli impieghi di queste apparec- 

chiature sono molteplici, soprattutto per 

ottenere l'apertura automatica delle por- 

te, quando una persona entra nel loro 
raggio di azione. 

Il circuito che stiamo per descrivere é un 

rilevatore di movimenti per variazione 
del campo elettrostatico. 

  

Tl principio 

Qualsiasi oggetto contenente una certa 
carica elettrica produce una perturba- 

zione nel campo elettrico dell'area in cui 

viene introdotto: si tratta di un fenome- 

no di breve durata, poiché le cariche si 

  

ridistribuiscono rapidamente e il campo 

riassume la sua stabilita. Per il rilievo & 

quindi necessario individuare questa 

  

perturbazione e fare in modo che attivi * 
qualche dispositivo. 

Tale alterazione, pud essere anche cau- +. 

sata da persone in quanto portatrici di 

cariche elettriche statiche, per cui & pos- 
sibile far funzionare il dispositivo in 

presenza di essere umani. II rivelatore 

richiede una piastra che pud essere rica- 

vata da una porzione quadrata o rettan- 

golare metallica o, ancor meglio, da una 

piastra da circuiti stampati a doppia fac- 

cia non incisa. 

Il circuito elett 

  

‘0 

Il circuito, di cui lo schema in Figura 1, 

funziona grazie all'accoppiamento fra la 

piastra sensibile e lo stadio di entrata 

dell'apparecchio per mezzo dei conden- 

satori C1, C2 e C4 e dei resistori R1, R2 

e R3, che servono da allacciamento al 

primo stadio amplificatore formato dal 

FET TL, che fornisce un'elevata impe- 

denza di entrata, anche se con guadagno 

81th 

SENSORE 

  

  

     

    

   

  

   

   

  

uno, essendo montato nella configura- 

zione di follower source. Il punto di u- 

nione di R1, R2 e Cl si comporta come 

una bobina alla quale @ connessa in pa- 

rallelo la piastra sensibile, che Javora 

come un condensatore, formando un cir- 

cuito LC, con una frequen7za di risonan-    

331mm uM a



  

modo che, quando riceve il segnale di 
A2, produce un impulso d'uscita di bre- 
ve durata che, bloccando il diodo DS, 

  

    
valine +12V 

3 eat   
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on cee es Figura 1. Schema elettrico del 
= oie rivelatore,   

rende positivo l'ingresso non invertente 

di A4 il quale genera un'oscillazione a 
Figura 2’ Schems internodel cis 400 Hz che, dopo essere stata amplifica- 
cuito integrato LM 324, ta da T2, raggiunge l'altoparlante. Il vo- 

lume sonoro é stabilito dal potenziome- 

tro P2. Il segnale presente all'uscita di 

A3 giunge anche al transistor T3, inca- 

ricato di eccitare il relé Re il quale pud 
pilotare, mediante il suo contatto in 

chiusura, il circuito attuatore, 

Il circuito ha un suo alimentatore forma- 

to dal trasformatore Tr, i diodi D6, D7, 

D8 e D9, icondensatori C3e C15 e ilcir- 

   
  

  

          

  

    
Figura 3, Circuito stampato dell'allarme visto 

dal lato rame in scala unitaria. 

    

  za inferiore ai SO Hz della rete. Ogni va- 

riazione del campo elettrico che si pro- 
duca in vicinanza della piastra, fa entra- 

re in risonanza il circuito precedente, 

  

producendo un'oscillazione che si tr 

sferisce all'amplificatore Al, uno dei 

quattro contenuti nel circuito integrato 

ICI, Detto amplificatore funziona da fil- 

tro lasciando passare solo le basse fre- 

quenze. La sensibilita viene regolata per 

mezzo del potenziometro P1, collegato 

con l'ingresso invertente dell'ampli A2 

che emette I'impulso di rivelazione solo 

quando la tensione d'entrata supera un 
valore prefissato. L'operazionale A3 é& 

  

  

  
    
  

un oscillatore monostabile studiato in 
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cuito integrato regolatore-stabilizzatore 
di tensione IC2. E' necessario collegare 

a terra il terminale di massa nel punto 

pid vicino al luogo di installazione del- 

l'apparecchiatura. 

  

   

Realizzazione pratica 

In Figura 3 troviamo il circuito stampa- 
to dell'allarme visto dal lato rame in sca- 

Figura 4, Disposizione dei componenti sulla 

basetta, 

la unitaria, mentre in Figura 4 & riporta- 

ta la disposizione dei relativi compo- 

nenti. 

Il cablaggio si esegue seguendo le fasi 

gia note, cominciando dai resistori e dai 

condensatori, completando il circuito 

con i diodi, i transistor e i circuiti inte- 

86 

nerale 

   

    

grati, Si monteranno poi gli ancoraggi e 

i distanziatori, che permettono di fissa- 

re il circuito a un contenitore metallico. 

La messa a punto va eseguita "in loco", 

vale a dire nell'ambiente da proteggere 

effettuando vari tentativi fino a raggiun- 

    

gere la sensibilita e l'angolo di interven- 

to ideali. 
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MICROCOMPUTER M65 
Proseguiamo in questa seconda parte 

Vanalisi del microcomputer M65, dan- 

do alcuni esempi di programmi e l’elen- 

co dei componenti. 

Vediamo quindi alcuni esempi pratici 

che potrete inserire subito nel vostro 

computer, 
Esempio 1: 

Rappresentare il carattere “L” sui di- 

splay le 5 

La lettera “L” non pud essere rappresen- 

tata con il set di caratteri 0-F; & nece 

rio pilotare individualmente i segmenti 

e questo risultato si ottiene nel modo DI- 

SPEX, che viene normalmente attivato 

dal sistema. Per il carattere “L”, devono 

essere predisposti i bit 0, | e 5, che for- 

mano 23 in esadecimale. I display | e 5 

sono comandati dagli indirizzi DISP1 e 

DISP5S (corrispondenti a &00A3 e 

&00A7) La costante 23 deve essere 

quindi memorizzata negli indirizzi 

&00A3 e &00A7, Il programma termi- 

nacon un salto di ritorno al sistema ope- 

rativo: JMP MONOSE. 

  

Programma: Codice esadecimale 

LDA #&23 AY 23 
STA DISPI 85 A3 

STA DISPS 85 A7 

JMP MON6SE 4C 1B F8 

Impostate il programma (il codice esa- 

decimale) nella memoria di lavoro. 

Concludete ciascuna impostazione con 

[E] (ENTER). Predisponete l’indirizzo 

&0200 mediante [A] (ADDRESS), Av- 

viate il programma con [G] (GO) Sul di- 

splay dovrebbe ora apparire quanto se- 

gue 
[L---L-] 
Potrete tornare al sistema operativo con 

il tasto [E] (ENTER) 

Esempio 2; 

Rappresentazione di cifre qualsiasi sui 

di A. Cattaneo (2* parte) 

display 1,2, 3,4, 5, 6 Lcaratteri sono nel- 

la tabella “TAB”, situata nella pagina 

zero, a partire dall’indirizzo &0000, 

La lunghezza del salto, dopo il comando 

BPL, deve essere impostata mediante [I] 

(INDEX B). 

Programma: 

LDX #&05 

SCHL: LDA TAB,X 

STA DISPL.X 

DEX 

DPL SCHL 

JMP MON65E 

Codice esadecimale; 

0200 A2 05 

0202 BS 00 

0204 93 A3 

0206 CA 

0207 10 F9 <—con INDEX B 

0209 4C 1B F8 

I sei caratteri da rappresentare vengono 

impostati negli indirizzi da &0000 a 

&0005 

Facciamo un esempio: [ICH] 

TAB: 0000.00 DISPI 

0001 21 DISP2 

0002 63 —> DISP3 

0003 3D DISP4 

000400  DISPS 

0005 00 DISP6 

Tornate all’inizio del programma 

(&0200), utilizzando [A] (ADDRESS), 

ed avviate il programma con [G] (GO). 

Esempio 3: 

Rappresentazione del codice impostato 

da tastiera sui display 5 e 6 
Il programma viene dapprima attivato 
nel modo display system (DISPSY = vi- 

sualizzazione diretta dei caratteri esade- 

cimali), 

  

La tastiera viene interrogata con 

KEYIN e quindi il valore contenuto nel- 

Paccumulatore viene trasferito all’indi- 

rizzo &O0A2. Il sistema indica sui di- 

splay 5 e 6 il contenuto dell’indirizzo 

&00A2, 

0200 2009 F8 JSR DISPSY 

0203 2000 F8 SCHL: JSR KEYIN 

85 A2 STA DAT8 

4C 03 02 JMP SCHL 

Quando il programma viene avviato da 

&0200, i display 5 e 6 mostrano il codi- 

ce relativo al tasto premuto (eccettuato 

RESET). 

Esempio 4: 

Incrementazione esadecimale sui di- 

splay | e 2 

0200 2009 F8 
0203 = A903 

20 1E F8 
E6 Al 
4C 03 02 

JSR DISPSY 
SCHL: LDA #&03 

JSR TOIS — ciclo di tempo 

INC Al ;incrementazione 

(Al) 
JMP SCHL 

Esempio 5; 

Programmi dipendenti dal tempo. 

Molte applicazioni richiedono un deter- 

minato programma per iniziare in un 

particolare istante: per esempio un siste- 
ma di controllo del riscaldamento. Que- 

sto esempio mostra come pud essere ri- 
solto un tale problema, con I’aiuto del- 

lorologio a quarzo incorporato, Suppo- 

niamo che |’istante di partenza sia situa- 

to negli indirizzi 00, 01 0 02 della pagi- 
na zero, Il tempo reale, in ore, minuti e 

secondi (HRS, MIN, SEC) é situato ne- 
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USO DELL’OSCILLOSCOPIO 

Qualunque professionista 0 semplice ap- 
passionato che opera nel campo elettroni- 
co, sache uno degli elementi indispensabi- 
li per l’analisi dei circuiti e per la ricerca 
dei guasti, 6 |’oscilloscopio. Questo libro ti 
offre, oltre ad una dettagliata descrizione 
dello strumento, numerose applicazioni 
pratiche, semplici da realizzare. 

ANTENNE RICEVENTI E TRASMITTENTI 

Cos’é un'antenna? come funziona? perche 
presenta forme diverse? A queste ed altre 
domande, il lettore trovera una risposta 
‘chiara e precisa con richiami agli aspetti 
teorico-pratici relativi alle antenne emit- 
tenti e riceventi. 

OAL DN BABE 

‘eLerrnontca! 

MICROPROCESSORI 

ANNAN 

LIBAL D1 BASE 

\ELETTRONICA 

ELETTRONICA 
IN AUTO 

LIBRL_ 1 BASE 

ELETTRONICA 

LA TUA COLLANA PER CAPIRE, IDEARE, PROGETTARE 

LIBR! DI BASE 

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. | 

A/BRL_ DI. BASE 
ELETTRONICA 

REALIZZAZIONI 
PRATICHE 

SEMICONDUTTORI 

fi 

Lon! 01 BASE 
'ELETTRONICA. 

MOTORINI 
ELETTRICI a AIBAL DI BASE 

ELETTRONICA’ —|\\\| 

AMPLIFICATORI 

von BAL OL BASE 

'ELETPRONICA, 

COMPONENTI 
DI BASE 

ANTENNE RICEVENTI 
E TRASMITTENTI 

—AIBAL_DI BASE 

lEcerrnontca! 

OPERAZIONALI 

   
ELETTRONICA DI POTENZA 

L'elettronica di potenza permette di effet- 
tuare tutte quelle applicazioni che |l’elettro- 
nica classica non riesce a soddisfare. Nel 
testo una descrizione dei componenti pit 
utilizzati con!'analisi delle applicazioni pit 
importanti. 

CIRCUITI INTEGRATI 

Un circuito integrato @ un dispositivo in 
grado di sviluppare le stesse funzioni di un 
gran numero di circuiti elettronici, aumen- 
tando il rendimento e |'affidabilita. Nel te- 
sto il suo utilizzo nelle radio, nelle TV, nei 
computer e nelle apparecchiature indu- 
striali. 

L/0R) OL BASE 
‘ELETTRONICA 

LABORATORIO 

ELETTRONICA 
DI POTENZA 

LIDRI OL BASE 

‘ELETTRONICA 

STRUMENTI 
DI MISURA 

L/BAI_ DI BASE 

‘ELETTRONICA, 

VIDEOREGISTRATORI 

CIRCUIT! INTEGRATI 

1 ga 
“i _AIBAL DI BASE _ 

‘\) everrnomeca! 
hl AL. OL BASE y 

'ELETTRONICA’ 
ANTENNE 

i AlOAL OL BASE 
'ELETTRONICA’ 

COMANDI 
ADISTANZA 

LIBAL OI BASE 

ELETTRONICA’ 

TECNICHE PRATICHE 
PER L’HOBBISTA i  
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gli indirizzi A9, AA ed AB. 

0200 A202 

0202 BS 00 

0204 D5 A9 

0206 DO F8 

0208 CA 

0209 10 F7 

020B 

LDX #02 
LDA 00, X Guarda il tempo predispo- 

sto 

CMP HRS,X Confronto con il tempo 

reale 

BNE &200  Diverso: riparti 

DEX 

BPL &202 Ancora giusto? 

020B ... 

Il vero programma di utente comincia o- 

ra dall’indirizzo &020B. 

Il programma viene avviato quando vie- 

ne raggiunto il tempo memorizzato ne- 

gli indirizzi da &0000 a &0002. 

Utilizzo degli indirizzi GA, GX e GY, 
L’utente archivia i dati negli indirizzi 

GA, GX e GY, Quando un programma 

viene avviato con il tasto G, i dati prove- 

nienti da questi registri vengono trasfe- 
riti nell’accumulatore e nei registri X ed 
Y. In questo modo, un programma pud 

essere avviato con valori definiti, E’ 

quindi possibile provare determinate 

parti del programma, senza che queste 

vengano influenzate da altri calcoli. Per 

esempio, si potranno caricare determi- 

nati valori nella locazione GA e poi far- 

li saltare nella subroutine TOIS, 

Breve corso sul sistema del microcom- 

puter M 65 Introduzione al sistema di 

conteggio esadecimale. Un sistema di e- 

laborazione dati (computer) pud funzio- 

nare internamente soltanto con impulsi 

logici, come GO e STOP, che vengono 

anche rappresentati come livelli 1 e 0. 

Un tale elemento di informazione & 

chiamato “bit”. Per poter gestire gruppi 

di bit nel sistema esadecimale, essi ven- 

gono raccolti in gruppi di quattro, sem- 

  

pre denominati mediante cifre o lettere e 
chiamati “nibble”. I gruppi di otto bit 

(due nibble) sono denominati “byte”. 

La tabella seguente spiega la relazione 

tra i sistemi decimale, binario ed esade- 

cimale: 

  

Decimale Binario Esadecimale 

0 0000 0 

1 0001 1 

2 0010 2 

8 OO11 3 

4 0100 4 

5 O101 5. 

6 OLLO 6 

pe O1LL 7 

8 1000 8 

9 1001 9 

10 1010 A 

11 1011 B 

12 1100 Cc 

13 1101 D 

14 1110 BE 

15 1111 F 

Come risulta chiaro dalla Tabella, per le 

combinazioni di bit da 0000 ad 1001, la 

rappresentazione esadecimale  corri- 

sponde esattamente a quella dei numeri 

decimali. Per le combinazioni da 1010 

ad 1111, al sistema decimale dovrebbe 

essere aggiunta una seconda cifra. Que- 
sto  fondamentalmente corretto, ma da 

origine a problemi nelle tabelle e nei cal- 
coli logici. Per conservare la rappresen- 

  

tazione ad unica cifra, nel sistema esa- 

decimale i valori decimali da 10a 15 so- 

no indicati dalle lettere A, B, C, D, Eed 
F, Pitt avanti forniremo alcuni esempi di 
utilizzo del sistema di conteggio esade- 
cimale, Per evitare confusioni, i numeri 

esadecimali sono preceduti dal segno & 

(“e” commerciale), oppure seguiti dalla 

lettera H (Hexadecimal), 

Negliesempi che seguono, verrd sempre 

utilizzato il carattere “&”, che corri- 

sponde alla rappresentazione consueta 

nei sistemi 6502 e 6800. 

Esempio 1 

Funzione AND (AND logico) con 4 bit 

Binario — Esadecimale 

O101 &S 

O110 &6 

0100 &4 

Esempio 2 

Funzione AND (AND logico) con 8 bit 

Binario Esadecimale 

1101 1100 &DC    
1100 0111 &C7 

&C4 | 1100 0100 

Esempio 3 

Funzione ORA (OR logico) 

Binario Esadecimale 
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O111 0000 &70 

V 0011 0100 V &34 

O1L11 0100 &74 

Esempio 4 

Funzione EOR (OR esclusivo) 

Binario Esadecimale 

0101 0000 &70 

V 0011 0100 V &34 

0110 0100 &64 

Esempio 5 

Funzione ADD (addizione) 

Binario Esadecimale 

0101 0010 &52 
+ 0101 1100 + &5C 

1010 1110 &64 

  

Funzione ADD con CARRY (somma 

con riporto) 

Binario Esadecimale 

0101 0010 &52 

+ 1101 0110 + &D6 

1 0010 1000 &1 28 
Bit di riporto 

Registri CPU 

La CPU (unita centrale di elaborazione) 

6502 contiene parecchi registri, nei qua- 

li possono essere effettuate le operazio- 
nilogiche. Uno diessié@ chiamato “accu- 

mulatore”; é lungo 8 bit e quindi permet- 
te di effettuare con facilita tutte le ope- 

razioni degli esempi da | a 6, BE’ anche 

disponibile un bit di riporto (Esempio 

6). Il microprocessore deve dapprima ri- 

cevere un’istruzione che gli faccia sape- 

re quale numero scrivere nell’accumu- 

latore, Tale istruzione, chiamata anche 

“comando”, ordina “Carica accumula- 

tore con una costante”. Il fabbricante 

della CPU ha abbreviato questo coman- 
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do in LDA (LoaD Accumulator). Tutte 

le istruzioni della CPU 6502 sono abbre- 

viate in questo modo, con una sigla di tre 
lettere, 

Trasformazione in programma dell’e- 

sempio 3 

Se l’esempio 3 dovesse essere tradotto, 

allo scopo di derivarne un programma 

da impostare in un computer, questo 

programma dovrebbe svolgere le se- 

guenti operazioni: 

1. Caricare l’accumulatore con la co- 

stante esadecimale 70 (caricamento di- 

retto), 
2. Eseguire un’ operazione OR con il nu- 
mero esadecimale 34, 

3. Fare una pausa e visualizzare il risul- 

tato, 
Questo modo di scrivere un programma 

erebbe certamente una grossa con- 
fusione, Di conseguemza, il costruttore 

della CPU ha codificato le abbreviazio- 

ni (chiamate “codici mnemonici”), co- 

sicché il programma pud essere scritto 
nel seguente modo: 

    

LDA #&70 

ORA #&34 

BRK 

LDA, ORA e BRK sono le istruzioni e 

sono seguite dalle costanti 

Il segno “#” indica che il caricamento & 

diretto e questo & denominato “indiri 

zamento immediato” Il segno “&” indi- 

cache si tratta di un numero esadecima- 

le Con Vaiuto dei codici pubblicati nel- 

la precedente puntata, il programma pud 
essere ora impostato nell’M65. La co- 
stante deve seguire immediatamente o- 

gni codice di comando, 

  

Indiriz. Codice esad. Com. Costante 

0200 AY LDA #&70 

0201 70 

0202 09 ORA — #&34 

0203 34 

0204 00 BRK 

~ Impostare questo programma 
- Tornare all indirizzo iniziale &0200 

- Avviare il programma con |G] (GO) 

Il programma viene ora eseguito negli 

indirizzi da &0200a &0204 e si ferma in 

&0204, Ilcomando BRK (BREAK = In- 

terrompi) causa la visualizzazione dei 

registri della CPU (i display 5 e 6 sono 

Paccumulatore), 

  

Display 

(Registro X) (Registro Y) (Ac- 

cumulatore) 

00 00 74 
Risultato 

Esempio 3 

Esempio 5 

Programma di addizione 
Per trasformare correttamente l’esem- 

pio 5 in un programma, dovrete dappri- 

ma accertarvi che il bit di riporto venga 

cancellato prima di effettuare l’addizio- 

ne. Il comando CLC (CLear Carry = 

cancella il riporto) azzera il bit di ripor- 

to. Si pud ora scrivere il programma per 

l’esempio 5: 

LDA #&52 

CLC 

ADC #&SC 

BRK 

e poi impostarlo nel computer, in codice 

esadecimale, a partire dall’indirizzo 

&0200: 

0200 AX LDA #&52 

0201 52 

0202 18 CLC 

0203 69 ADC &5C 

0204 5C 

0205 00 BRK 

Al termine del programma, il risultato 

dell’addizione appare sui display 5 e 6 
(contenuto dell’accumulatore). Provate 

ad effettuare la medesima operazione 
con diversi valori. Finora abbiamo pub- 
blicato esempi di semplici operazioni 

logiche, lavorando esclusivamente con 

“costanti”, Ma gli esempi che seguono 

mostreranno come gestire i dati ricava- 

ti da altre parti del computer e non solo 
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quelli che gia si trovano nel programma. 
Abbiamo gia usato, negli esempi da | a 

5, un tipo di indirizzamento chiamato 

“indirizzamento immediato”. Ne esisto- 

» ymolti altri, Conosciamo anche I’indi- 

zzamento implicito, utilizzato dal co- 

ando CLC nell’esempio 5 (CLear Car- 
“= azzera il bit di riporto). Nell’ indiriz- 

 smento implicito non sono necessari i 

dati che riguardano gli indirizzi 0 le co- 
stanti: consiste in un unico bit in codice 

esadecimale. 

Comandi come CLC, CLD, TAX, ecce- 

tera, sono istruzioni con indirizzamento 

implicito, L’indirizzamento  assoluto 

permette invece di combinare tra loro 

alori ricavati da qualsiasi indirizzo nel 

computer, 
I comandi che utilizzano questi tipo di 

indirizzamento sono sempre formati da 

tre byte. Il codice del comando & sempre 

seguito da un indirizzo di 16 bit (2 x 8 

bit). 

   

        

Esempio 6 (in parole) 

Carica l’accumulatore con il contenuto 

dell’ indirizzo di memoria 0300. 

In codice mnemonico si legge: 
LDA &0300, 

In codice esadecimale si legge: 

AD (codice di comando) 
00 (parte meno significativa dell’indi- 
rizzo da 16 bit) 

03 (parte pid signifi 

da 16 bit) 

ativa dell indirizzo 

  

Ysempio 7 

I contenuti degli indirizzi di memoria 

0300 e 0301 devono essere utilizzati per 

un’operazione logica AND. II risultato 

dovra essere scritto nell indirizzo 0302, 

Il nostro programma di esercitazione 

verra impostato nel computer, come al 
solito, a partire dall’indirizzo &0200 

    

0200 AD 

do) LDA &0300 

0201 00 

(indirizzo da 16 bit) 

(Codice del coman- 

eComputerHardware 
0202 03 
0203 2D(codice del comando) ADN 

&0301 
0204 01 

(indirizzo da 16 bit) 

0205 03 
0206 8D(codice del comando) STA 

&0302 
0207 02 

(indiri 
0208 03 

0209 00 (codice del comando) BRK 

20 da 16 bit) 

  

Il nostro esempio potra essere letto: 

0110 1001 &69 
OOLT 1100 &3C 

“0010 1000. & 28 

Impostate i valori &69 ed &3C negli in- 
dirizzi &0300 ed &0301, Non dimanti- 

cate di terminare con [E] (ENTER), do- 

po aver impostato i valori. Avviate il 
programma a partire dall’indiri 
&0200, Se, al termine del programma, 

trovate il corretto risultato dell’ opera- 

zione (&28), nell’indirizzo di memoria 

&0302, vuol dire che ’esempio & stato 

correttamente imitato. In caso divers 

controllate il programma e gli indir 

utilizzati. Esercitatevi ora con esempi a- 

naloghi, usando ORA (OR logico), 

BOR (OR esclusivo) ed altri indiriz: 

      

Indirizzamento alla “pagina zero” 

L’area di indirizzamento che viene scel- 

ta mediante i quattro bit con la pos 
ne pill bassa nel conteggio delle locazio- 

ni ¢ chiamata “pagina”. 

L’indirizzamento alla pagina zero ¢ ana- 

logo all’ indirizzamento assoluto, con la 
piccola differenza di essere limitato al- 
Parea che va da &0000 a &OOFF. 

Il comando LDA &0010 (in codice esa- 

decimale AD 10 00) pud essere anche 

scritto nel modo seguente, perché si rife- 
risce alla pagina zero: 

LDA &10 (in codice esadecimale A5 

10) 
Tcomandi con indi 

  

   

  

mento alla pa- 

  

gina zero, contrariamente a quelli con 

indirizzamento assoluto, sono quindi 

formati da 2 anziché 3 byte. 

Il vantaggio di questo particolare tipo di 

indirizzamento consiste nel minore spa- 

zio occupato in memoria e nel tempo di 

esecuzione pitt breve. 
L’utilizzo del codice di comando A5, in- 

vece di AD, mostra che si tratta di un in- 

dirizzamento a pagina zero e non assolu- 

to. 

   

Esempio 8 

0200 AS (Codice del comando) LDA 

&10 
0201 10 (indirizzo da 8 bit) 

0202 25 (codice del comando) ADN 

&1l 

0203 11 (indirizzo da 8 bit) 

0204 85 (codice del comando) STA 

&12 
0205 12 (indirizzo da 8 bit) 

0206 00 (codice del comando) BRK 

  

    

   

Questo programma collega, con una 

funzione OR, icontenuti delle locazioni 

di memoria &10 ed & 11, memorizzan- 

do il risultato nella locazione & 12. 

Impostate il programma nel computer, a 

partire dall’indirizzo &0200 e provate 
se funziona, facendolo girare. Modifi- 

cate i valori contenuti negli indirizzi 

&10ed &11, 

Elenco alfabetico dei comandi per il 

microprocessore M65 

ADC — Sommia la memoria all’accu 

mulatore, con riporto 
AND — Operazione “AND” con I’ac 

cumulatore 

ASL _ Sposta a sinistra di un bit (me- 
moria od accumulatore) 

BC Dirama con riporto zero 

BC Dirama con riporto uno 

BEQ Dirama se il risultato ¢ zero 

BIT Prova i bit nella memoria con 

Paccumulatore 

BMI Dirama se il risultato & negati- 

vO 

BNE Diramase il risultato ¢ diverso 

da zero 

  

2. somata ass RS SN



  

BPL 

BRK 

BVC 

BVS 

CLC 

CLD 

CLI 

CLV 

CMP. 

CPX 

CPY 

DEC 

DEX 

DEY 

EOR 

INC 

INX 

INY 

JMP. 

JSR 

LDA 

LDX 

LDY 

LSR 

NOP 

ORA 

PHA 

PHP 

PLA 

PLP 

ROL 

ROR 
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Dirama se il risultato & positi- 

vo 
Imponi un’interruzione 

Dirama se l’overflow @ zero 

Dirama se overflow @ uno 

Azzera il flag di riporto 
Cancella il modo decimale 

1 il bit di disattivazione    

  

Azzera il flag di overflow 

Confronta memoria ed accu 

mulatore 

Confronta memoria ed indice 

x 
Confronta memoria ed indice 

¥ 
Decrementa di uno la memoria 

Decrementa di uno l’indice X 

Decrementa di uno indice Y 

Operazione “OR esclusivo” 

tra memoria ed accumulatore 
Incrementa di uno la memoria 

Incrementa di uno l’indice X 

Incrementa di uno l’indice Y 

Salta alla nuova locazione 

Salta alla nuova locazione, sal- 

vando l’indirizzo 

di ritorno 

Carica l’accumulatore con la 

memoria 

Carica Pindice X con la me 

moria 

Carica Vindice Y con la me 

moria 

Sposta di un bit verso destra 

(memoria od accumulatore) 
Nessuna operazione 
Operazione “OR” tra memoria 
ed accumulatore 

Inserisci l’accumulatore nello 

stack 

Inserisci lo stato del processo- 
re nello stack 

Estrai l’accumulatore dallo 

stack 

Estrai lo stato del processore 

dallo stack 

Ruota di un bit verso sinistra 

(memoria od accumulatore) 

Ruota di un bit verso destra 

(memoria od accumulatore) 

RTI Ritorna da un’interruzione 

RTS Ritorna da una subroutine 

SBC _ Sottrai la memoria dall’accu 

mulatore, con resto 
SEC Attiva il flag di riporto 

  

    

SED _ Attiva il modo decimale 

SEI Attiva lo stato di disattivazione 

interruzione 

STA Inserisci |’accumulatore alla 

memoria 

STX _ Inserisci l’indice X nella me 

mor 1 

STY Inserisci l’indice Y nella me 

mori 

TAX _ Trasferisci l’accumulatore 

nell’indice X 

TAY  Trasferisci l’accumulatore 
   

nell’indice Y 

TSX  Trasferisci il puntatore di stack 

nell’indice X 

TXA _ Trasferisci l’indice X all’accu- 

mulatore 

TXS — Trasferis 

tore di sta 

TYA _ Trasferisci lindice Y all’accu- 

mulatore 

  

il’indice X al punta- 

    

Collegamenti ai piedini del bus J1 

I piedini del connettore JI dell’M65 

sono i terminali del bus SMP. I segnali 
standard (indirizzi, dati) e quelli partico- 

lari (linee di controllo) sono assegnati ai 

connettori multipolari dei gruppi bus. 

La tabella mostra come le diverse linee 

sono collegate ai piedini, I trattini indi- 

cano che i piedini possono essere utiliz- 

zati per altri segnali, 

La serie di contatti “b” non é utilizzata. 

1 -ISV 1 -12V 

2 -5V 2 GND 

3 * 3 +5. V 
4 02 4 - 
5 R/W 5 Al2 

6 RESneg 6 AO 

7 SYNC 7 Al3 

8 R/Wneg 8 Al 
9 - 9 Al4 

10 RAM 

R/W 10 A2 

I ° 11 AlS 

12 

13 
14 
15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

27 

28 

29 
30 
31 
32 
Contatti 

READY 12 A3 

BUSEN 13 - 

DO 14 A4 
z 15s = 

DI 16 AS 
7 17 sf 

D2 18 AS 

- 19 

D3 20 AT 
a Ot 7 

D4 22 A8 

IRQneg 23 - 
D5 24 AQ 

sf 25 a 

D6 26 AlO 
7 27 e 

D7 28 All 
7 29 - 

- 30 - 
+154, 31 GND 
+5: Vimy 32 +12V 
“a? Contatti “c” 

Connettore bus SMP esteso dell’M65 
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MOLTIPLICATORE 
DI CADENZA BCD 

L'integrato HEF4527B @ un 

moltiplicatore di cadenza BCD, 

con due uscite bufferizzate di 

cadenza (Ol ed OI negato), due 

uscite bufferizzate di conteggio 

10 12 14 15 |2 3 

STR|CAS|Sq |Se |Sc |So 

SELETTORE DI CADENZA 

CONTATORE 
+10 

Figura 1. Schema fun 

    

ionale del circuito integrato, 

Modo di applicazione 

terminale (TC e TC negato), 

quattro ingressi BCD per la 

selezione della cadenza (SA, SB, 

SC, SD), un ingresso di clock 

comune (CP), un ingresso di 

HEF4527B 

    

-t (PL), un ingresso di 
ancellazione asincrono ad 

esclusione (CL), un ingresso di 

strobe (STR), un ingresso 

cascade (CAS) ed un ingresso di 

p 

  

Figura 2. Piedinatura del circuito integrato. 

  

HEF4527BP : DIL in plastica a16 piedini 
(SOT - 382) 

HEF4527BD : DIL in ceramica (cerdip) a 16 piedini 
(SOT - 74) 

HEF4527BT : minipack in plastica a 16 piedini 
(SOT - 16, SOT - 109A) 

PIEDINATURA 

INFORMAZIONI APPLICATIVE ; cp ingresso di clock 
PL ingresso di predisposizione a "9" 
cL ingresso azzeramento contatore 

CIFRA PIU! SIGNIFICATIVA CIFRA MENO SIGNIFICATIVA cE ingresso abilitazione contatore 
(attivo a livello basso) 

HER4BO78 ueagave STR ingresso di strobe 
RM4 RM2 CAS. ingresso cascata 

SA e@Sp _ ingressi dipredisposizione della cadenza 
0; €Q _—_uscite impulsi 
Te uscita conteggio terminale 

(attiva a livello alto) 

To uscita conteggio terminale 

    

  CLOCK ——® 

      

      

      

  
  

  Figura 3. 

addizione, 

(attiva a livello basso) 

Due HEF4527B collegati in cascata, nel modo di 

Cadenza d'uscita = 10" (0,1 BCDL + 0,01 BCD2 + 0,01 BCD3 +... ), 
in cui n é il numero degli integrati collegati in cascata, Esempio: con 

RMI predisposto a 9 ed RM2 predisposto a 4, la cadenza degli 
impulsi d'uscita @ 10? (0,1 x 9 x 0,01 x 4) = 94 

Anns ert terest ete emma



Modo di moltiplicazione 

CIFRA PIU! SIGNIFICATIVA 

HEF4527B 
RM1 

  

CIFRA MENO SIGNIFICATIVA 

  
  

  

  

  
    

  

  

  

    

    

HEF4527B 
RM2 

  

abilitazione al conteggio (CE 

negato), attivo a livello basso, 

Il moltiplicatore di cadenza 

BCD fornisce all'uscita un 

segnale impulsivo, la cui 

frequenza dipende dal numero 

    

    

   
se il numero BCD é 6, ci 

saranno 6 impulsi d'uscita per 

ogni impulso di clock 
all'ingresso, 

  

    
      

Figura 4 Due HEF4527B collegati in 
cascata nel modo di moltiplicazione. 

Cadenza d'uscita = 10" (0,1 BODE x 0,1 
BCD2 x 0,1 BCD3 x... ), in cui ne il 
numero degli integrati collegati in 

caseata, Esempio: con RMI 
predisposto a 9 ed RM2 predispostoa 4, 
la cadenza degli impulsi d'uscita @ 10? 
(OLX 9x OLX 4) = 36, 

impostato in BCD, Per esempio, 

  

  

  

  

  

    
  

CLOCK 

Ingressi Uscite 

Numero degli impulsi o livello logico Numero degli impulsi Modo 
0 livello logico di funzionamento 

8p So Sp Sy cop CE STR CAS. CL. PL oO, oO, TC TC 

L L L L 10 L E L L L L H 1 AP! Cacatenza 
L L L H 10 L iE L L L 1 1 1 1 | degli impulsi 
L L H L 10 L L L L L 2 2 1 1 | alle uscite 
L L H H 10 bs L L L L 3 3 1 1 | dipende dal 
L H L L 10 L L le L L 4 4 1 1 | numero BCD 
L H L H 10 L L L li L Gj 5 1 1 | applicato agli 
L H H L 10 L L L i L 6 6 1 1 |. ingressi S,-S, 
L H H H 10 L L L L L 7 ? 1 1 Ano 
H L L L 10 L ie L L L 8 8 1 1 
H t i H 10 L L Lk L L 9 9 1 1 
H L H L 10 L L L L L 8 8 1 1 
H L H H 10 L L L L L 9 9 { 1 
H H L Lt 10 & L L L L 8 8 1 1 
H H C H 10 L L L L L 9 9 1 1 
H H H L 10 L L u le L 8 8 1 4 
H H H H 10 L L L L L 9 9 1 1 

x x x x x H L Le I's L a a H a CE =H; 
x x x x 10 L H L Lk L L H 1 1 | contatore 
x x x x 10 L L H L L H ‘ 1 1 | disabilitato 
H x x x 10 L L if H x 10 10 H L | Uselte 0, ed Op 

Li x x x x tC L ie H x L H H L | disabititate 
x x x x x te lt L L H L H L H | Uscita 0, 

disabilitata 

H = livello logico alto (tensione pil positiva) CL=H 

L = livello logico basso (tensione meno positiva) Azzeramento 

X = Non importa il livello cone 

* Stessa uscita delle prime 16 linee di questo modo funzionale (dipende dai valori di SA-SD) 

0 Dipende dallo stato del contatore. 
Figura 5, Tabella delle funzioni. 
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INGRESSO CP 

USCITA FF1 

USCITA FF2 

USCITA FF3 

USCITA FF4 

Rt 

R2 

RB 

R4 

USCITA 04 
Sa =soloH 
USCITA Oy 
Sp = soloH 
USCITA 0; 
Sc = soloH 
USCITA Oy 
Sp =soloH 

USCITA TC 

USCITA TC 

Numero degli 
impulsi 

all'uscita 4 

Figura 6. Diagramma di temporizzazione. 
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rrispondenza alla tral 

discendente dell'impulso di 
clock. Quando CE negato, STR, 

CAS, CL e PL sono a livello 

basso, le cadenze d'impulso sono 

disponibili alle uscite O ed O 
negato e gli impulsi 

di conteggio terminale su TC e 

TC negato. Un livello alto su CL 

azzera il contatore, 
indipendentemente da tutte le 

altre condizioni d'ingresso ed 

una cadenza di 10 impulsi & 
disponibile alle uscite O1 ed O1 
negato, quando SD @ a livello 

alto, Quando CE negato @ a 

livello alto, il contatore viene 

disabilitato e lo stato delle uscite 

(OL ed O1 negato) dipendera dal 

contenuto del contatore, 

Un livello alto su PL predispone 

il contatore nello stato "9" e TC 

passa a livello alto, 
Un livello alto su STR blocca le 

uscite O1 ed O1 negato, Un 
livello alto su CAS costringe 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

l'uscita O1 a livello alto, mentre 

lo stato di O1 negato dipende 
dagli ingressi SA-SD (vedi righe 
da 1 a 16 della tabella delle 

funzioni). Questo componente 

pud essere utilizzato per 

effettuare operazioni 

aritmetiche, La funzione di 

trigger di Schmitt nell'ingresso 

di clock rende il circuito molto 

tollerante nei confronti di un 

segnale di clock a 

commutazione lenta (tempi 

lunghi di salita e discesa 

dell'impulso). 
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t Numero predisposto in BCD    
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GAS DETECTOR 

L'apparecchio che vi presentiamo @ un 
rivelatore in grado di avvisarvi di anche 

una minima perdita di gas. L'unitd & 
completa di un avvisatore acustico che 
consente di prevenire il pericolo in tem- 

po utile. 
Tra le tante comodita che la moderna ci- 

viltd ci offre, il gas & senz’‘altro una del- 

le pit. utili, Specialmente I'uso del gas di 
petrolio liquefatto (G.P.L.) ha fatto pas- 
si da gigante in tutti i posti dove non & 
possibile far arrivare la rete del gas di 
cit. Prima del G.P.L, gli abitanti delle 

campagne erano condannati all'uso del- 

la legna o del carbone per la cucina 0 il 

r Idamento. 

Perd, come tutti i ritrovati tecnici di ra- 

pido sviluppo, anche il gas presenta dei 

pericoli non indifferenti. 
Si possono distinguere in linea di massi- 

ma due tipi di gas. 
Nelle cittd dove esiste una officina del 

gas, si usa il cosiddetto gas illuminante 

composto prevalentemente da idroge- 

no, da metano e da piccole quantita di 

ossido di carbonio. 

Dove non esiste un impianto centraliz~ 

zato per gas, si usa il G.P.L. conservato 

in bombole a pressione. Questo gas é 

composto principalmente da propano e 

butano miscelati, deriva dalle frazioni 

pil leggere contenute nel greggio del 

petrolio, e possiede un potere calorifico 

circa doppio di quello del gas di citta. 

Tutti e due i tipi di gas presentano dei pe- 
ricoli, sia pure di natura diversa. 

Il gas illuminante deve principalmente 

la sua pericolosita alla piccola percen- 
tuale di ossido di carbonio che contiene. 

L’ossido di carbonio deriva da una com- 

bustione incompleta del carbonio con 

l'ossigeno (la combustione completa 

produce anidride carbonica) e per l'uo- 

  

   

    

  

di A. Borri 

mo, ¢ gli animali a sangue caldo, costi- 

tuisce un vero e proprio veleno, Per spie- 
gare l'azione di questo veleno, conviene 
fornire alcune spiegazioni sul fenomeno 
della respirazione. 

Nel sangue é contenuta una particolare 

stanza, l'emoglobina, che ha la pro- 

prieta di fissare l'ossigeno formando un 

composto instabile, l'ossiemoglobina 

Tale composto si scinde nei tessuti re 

    

venta quindi inerte agli effetti della re- 

spirazione. Quando una certa percen- 

tuale di emoglobina ha perso le sue pro- 

prieta per effetto dell'ossido di carbonio, 

la quantita di ossigeno che arriva nei tes- 

suti e specialmente nel cervello, non & 

pit sufficiente a mantenere la vita, e l'or- 

ganismo muore per asfissia. Il fatto che 

    

tuendo l'ossigeno che ha prelevato nei 

polmoni per gli usi vitali: si tratta di un 

semplice mezzo di trasporto per I'os: 

geno. Ma I'emoglobina reagisce anche 

molto facilmente con l'ossido di carbo- 

nio, formando questa volta un compo- 

sto, la carbossiemoglobina che, al con- 

trario del precedente, & molto stabile. 

Liossido di carbonio percid si fissa nel- 
l'emoglobina, distruggendo le proprieta 

di trasportare l'ossigeno, L'emoglobina 

combinata con l'ossido di carbonio di- 

    

FARE ELETTRONICA - FEBBRAIO 1989 

la mancanza di ossigeno colpisce per 

primo il cervello, rende ancora pid peri- 

colosa l'azione dell'ossido di carbonio. 

Infatti il primo sintomo della maneanza 
di ossigeno al cervello é il sonno, 
Un individuo che inala il gas per prima 

cosa si addormenta profondamente, 

non pud pit difendersi. 

A questo punto sarebbe ancora possibi- 

le il salvataggio se un altro individuo co- 

sciente proveniente dall'esterno provye- 
desse a portare il malcapitato fuori dal- 
l'azione del gas. Ma se non arrivano i 

soccorsi si passa dal sonno alla mor' 

   

   



  

senza alcuna possibilité di reazione. 
L'azione dell'allarme ¢ appunto quella di 

intervenire prima o durante la fase della 
sonnolenza, per mettere sull'avviso del 
pericolo. 
Il fatto che il gas abbia un particolare o- 
dore, non é rilevante in quanto l'olfatto 

difficilmente rileva un odore che persi- 
sta costante per un certo periodo, 0 che 

aumenti in maniera graduale nel tempo. 
Lasegnalazione di un allarme é invece i- 

nequivocabile e mette in moto I'istinto 
di conservazione, impedendo danni ir- 

reparabili all'organismo. 
Il gas di petrolio liquefatto non contiene 

ossido di carbonio e quindi non é vele- 

noso per l'organismo, anche se in deter- 

minate concentrazioni non permette la 

respirazione, in quanto occupa il posto 

dell'ossigeno nell'atmosfera. 
Non forma perd composti con l'emoglo- 

bina, ed il pericolo per la respirazione 

Figura 1: Circuito elettrico completo del 
gas-detector, 

   

sopravviene a concentrazioni molto ele- 

vate, ma il vero pericolo con questi gas 

é un altro. 

Ciascuno ricordera che i gas combusti- 

bili, mescolati in certe proporzioni con 

l'aria ed accesi, invece di bruciare lenta- 

mente esplodono; tale principio @ alla 

base di fenomeni utili o disastrosi. 

Come esempio dei due casi, citiamo il 

motore a scoppio e le esplosioni nelle 
miniere. Nel motore a scoppio la misce- 

la tonante del vapore di benzina e dell'a- 
ria produce effetti utili sotto forma di la- 

voro meccanico, 

Nelle esplosioni delle miniere la misce- 
la tonante del metano con l'aria, esplode 

in maniera non controllata, provocando 

effetti tremendi. 

I composti del petrolio bruciano con u- 

no sviluppo di calore a parita di peso cir- 

ca triplo di quello degli altri esplosivi 

come il trinitrotoluene (T.N.T.). 

Se lacombustione avviene in maniera e- 

splosiva, l'enorme quantita di calore si 

sviluppa in modo "quasi" istantaneo, 
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ettroniaGenerelic 
con effetti molto superiori a quelli degli 

esplosivi, La differenza sta tutta in quel 
"quasi"; infatti la rapidita della detona- 
zione degli esplosivi limita gli effetti 
dell'esplosione entro un certo raggio 
dalla medesima. 

  

   

  

  

+
0
<
 

  

  

    
    

  

L'esplosione del gas @ invece legger- 

mente pi! lenta, quel tanto da permette- 

re all'effetto dirompente di estendersi 

per un raggio notevole. 

Da questo deriva l'effetto di sventra- 

mento che hanno le esplosioni di gas su- 
gli edifici: in pratica basta l'esplosione 

della miscela tonante contenuta in una 
sola stanza a provocare danni gravissimi 

a un intero edificio come la cronaca 

spesso purtroppo registra, Un ambiente 

si satura di gas magari durante l'assenza 
del proprietario per la perdita di una 

bombola e non appena si produce nel- 

l'ambiente una piccola scintilla, suonan- 
do il campanello od accendendo la luce, 

o battendo una superficie metallica con 

altro metallo, si verifica l'esplosione. 

Conoscendo il fatto che l'ambiente & 

turo di gas, si potrebbero prendere le a- 

datte precauzioni per evitare il prodursi 

        

ndezza na- 

  

di scintille e provvedere ad aerare l'am- 

biente per scongiurare il pericolo, Con il 

gas liquefatto il pericolo che avvenga u- 

na saturazione con persone presenti & 

molto scarso in quanto al gas viene ag- 
giunta una sostanza di particolare odore 

nauseabondo che difficilmente provoca 

i fenomeni di assuefazione che prima 

abbiamo visto per il gas di cittd. La pre- 

senza di un allarme in questo caso é uti- 

le per mettere sull'avviso chi arriva dal- 

l'esterno; naturalmente é essenziale che 

l'allarme possa funzionare senza pro- 

durre pericolose scintille. 

I] nostro apparecchio fa uso esclusiva- 

mente di circuiti allo stato solido, sens 

relé o campanelli pericolosi per la pre- 

senza di contatti meccanici che si apro- 

no e si chiudono, provocando scintille. 

    

Come vedremo, il circuito & stato pro- 
gettato per garantire la sensibilita otti- 

male, e una buona stabilitd nel tempo, 
senza voler raggiungere sensibilita e- 

streme che rivelerebbero anche le mini- 

me fughe che si verificano al momento 

dell’accensione dei fornelli, oppure per 

   



  

la concentrazione di ossido di carbonio 

sempre purtroppo presente nell'atmo- 
sfera delle citta industrializzate. 

Il sensore 

L'elemento pitt importante del circuito 

del rivelatore di gas é il sensore RT. Tale 

sensore sfrutta la proprieta di certi semi- 
conduttori di variare la propria resisten- 

za in presenza di determinate sostanze 
gassose, comprese quelle che prima ab- 
biamo descritto come pericolose. 
Fondamentalmente il rivelatore di gas 

consiste in due elettrodi disposti in una 

m: del particolare semiconduttore. 
Una tensione applicata tra questi due e- 
lettrodi provochera il passaggio di una 

  

  

  

   

Figura 3: Disposizione pratica dei compo- 

nenti. 

corrente che dipendera dalla resistenza 
della massa semiconduttrice e quindi, in 

definitiva, dalla concentrazione del gas 

nell'ambiente. La parte sensibile & pro- 
tetta da una reticella metallica fitta, che 

permette i] passaggio del gas ma proteg- 

ge dagli urti. 

Siccome il fenomeno si manifesta in 
maniera pill evidente se la massa di se- 
miconduttore é ad una temperatura piut- 
tosto elevata, i due elettrodi in platino 

assumono la forma di una spirale da ri- 
scaldare, attraverso la quale si fa passa- 
re una corrente destinata esclusivamen- 

te al riscaldamento della giunzione. Sia 

la tensione di riscaldamento che la ten- 

sione ai capi della resistenza variabile 

sono di tipo alternato in quanto non é ne- 

cessario alimentare il sensore in corren- 

te continua. 

      

Circuito elettrico 

La Figura | illustra lo schema elettrico 

completo del "Gas Detector" e, come si 

nota dalla stessa figura, il circuito @ ab- 

bastanza semplice. Il regolatore integra- 
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to IC1 (MC7805) fornisce in uscita una 

tensione stabilizzata di +5V che va ad a- 
limentare il sensore "RT" (TGS812) sui 

piedini 2 e 5S. 
Il potenziometro P1 & collegato in serie 
con il sensore di gas per formare un par~ 
titore di tensione, il cui funzionamento 

  

dipende dall'inquinamento dell'aria. 
Il cireuito integrato IC2 (CD4071) viene 
impiegato come semplice oscillatore 
temporizzato attivato dall'SCR1 
(TIC206A). 

Nel caso si verifichi una perdita di gas 

l'uscita di IC2 piedino 3 fornisce un im- 
pulso che va a pilotare l'integrato IC3 

(NE555) montato in configurazione di 

multivibratore astabile che emette un 

segnale di allarme ad una frequenza di 

1,6 kHz circa. 

Tale segnale raggiunge I'altoparlante 

SPK tramite il piedino 3, il condensato- 
re C3 e la resistenza R4. L'intero circui- 

to viene alimentato da una tensione con- 

tinua di +12 Vee che pud essere ottenu- 
ta per mezzo di alimentatore stabilizza- 

to in grado di fornire almeno 500 mA di 
corrente d'uscita. Chi desiderasse ali- 

mentarlo con una batteria a 12 Vec, pud 

farloacondizione che sia in grado di for- 

nire detta corrente. 

    

Il montaggio pratico 

Il montaggio del gas detector risulta ab- 

bastanza semplice visto il basso numero 

di componenti. 

Le Figura 2 e 3 illustrano rispettivamen- 

te il circuito stampato in scala 1:1 visto 

dal lato rame e il disegno serigrafico del- 
la disposizione dei componenti, A mon- 

taggio ultimato, se non sono stati com- 
messi errori, il dispositivo funzionera 
subito in quanto l'unica operazione di ta- 
ratura consiste nel regolare il potenzio- 

metro PI in modo tale da mandare in 

  

conduzione il diodo SCRI in presenza 

di gas. 
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| Questa rubrica oltre a fornire consigli 0 chiarimenti sui circuiti 

presentati dalla rivista, ha lo scopo di assicurare la consulenza ai 

lettori. In particolare possono essere richiesti schemi elettrici relativia 

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 sollecitazioni. Tutto il materiale oggetto della 

consulenza, potra essere pubblicato anche sulla rivista ad 
insindacabile giudizio della redazione. 

mo dei tre timer dovrebbe assicurare un im- 
pulso di 1 s, il secondo timer, che entra in fun- 
zione nello stesso istante in isattiva il 
primo, dovrebbe fornire un gradino di 0,68 ¢ il 

, sempre in immediata successione, un 
gradino della durata di 1,5. Come livello dila- 

voro si intende lo standard TTL, Restando in 
attesa diun vostro gradito riscontro, invio i pitt 

distinti saluti. 

  

     

  

G. Ardito - BRESCIA 

Il suo problema é risolvibile collegando tre timer 

in cascata e facendo in modo che il fronte di disce- 
sa del primo attivi il secondo e che quello del se- 
condo attivi il terzo. La temporizzazione di ognu- 
no dipende, come al solito dalla costante di tem~ 
po introdotta da un gruppo RC. Ma vediamo lo 
schema clettrico: Figura 1, Come timer abbiamo. 
usato i tre 555 alimentati 
le sj che, Alla prima us 
bile, a partire dall'istante di trigger determinato 

  

  
     

    

    

Per finalizzare un progetto al quale sto layo- izzatore in grado di fornire tre dis Figura 1, Schema elettrico del timer sequen- 

  

                
  

    
    

      

    
  

        

rando da tempo, avrei bisogno di un triplo tem- comando di diversa lunghezza, Il pri- ziale. 

+5V 9 

4 8 Ra 33 4 8 Rb 33 4 8 Re 
kQ kQ 

2 3 4 2 3 _—I] 2 8 
I \C1 7 ' Ic2 7 q Ic3 7 

Vs 5 6 5 6 5 6 

ia Bee Len saline 555 555 
10 ras pce 10 ree see 

  

            
    

  

> a
 oO
 

100  



  
  

LF e Ra=100 kQ, ci no come valore, B' chia- 
ro che la precisione dipende essenzialmente dal- 
la tolleranza dei componenti, se si vuole una tem- 
porizzazione precisa, sono necessari dei compo- 
nenti RC altrettanto precisi, 
All'uscita (B) sara disponibile il secondo impulso 
la cui durata sara T2=1,1 Rb Cb. Per ottenere gli 

0,5 s necessari, dovrd assumerte Rb=100 kQ e 
Cb=4,7 UF. 
Alla terza u: 

    
   5Vidiv 

  

Ti=1.1 RaCa 
USCITAA 
  

    

  

  

T1=1,1 RbCb 
USCITA B 

  

  

  

a (C) che si attiva sul fronte di di- 
scesa dell uscita precedente grazie all'impulso de- 
rivato sul terminale 2 di 1C3, avremo un impulso 
di durata T3=1,1 Re Ce. Per aver 1,5 s, Re=100 
kQ e Cc=14,7 [UF circa. Le uscite del timer se- 
quenziale sono riassunte dal grafico di Figura 2. 

    

  

  

Ti=1.1 ReCo 
USCITA C     

  

  

       
    

                          
t=0 

ne d'onda alle uscite del timer se- dalla chiusura di S, un impulso quadrato la cui du- 
rata vale T1=1,1 Ra Ca per cui assumendo Ca=10 

  

Figura 2. For 

    

       lirei, s       minanza L, presente sul terminale 6 della presa base di TR3 che si ine sempre al- 

  

fosse possibile, veder pubblicato lo schema e- 
lettrico di una interfaccia in grado di raggrup- 

‘a sulla presa DB9 in 

  

DB9, che i segnali RGB, a disposizione rispetti- 
vamente sui pin 3, 4e 5, emitter di TRI invia il 

segnale, attraverso RS alla base di TR2 che é il ve- 

la base di TR2 il quale, funzionando da emitter 
follower, presenta all'ingresso video un segnale 

a impedenza del valore dil Vpp 

  

    composito suba 

    

ro miscelatore d'uscita, Alla stessa base fanno ca- 
po, attraverso D1 e D2, i sincronismi compositi i 
quali, se previsti, sono presenti sui pin 8 9. Agli 
stessi pin fanno di solito capo i sincronismi verti- 
cale (9) e orizzontale (8) i quali raggiungono la 

uno solo pe 
co composito, 

y su video monocromati- 

  

cirea, 
Il terminale 7 della presa fornisce il positvo di a- 
limentazione a + SY, mentre i pin | e 2 sono la 

massa generale, 

      

A, Irrera » MESSINA 

  

Allo scopo servono tre transistori, un paio di dio- 

die una manciata di resistori, il tutto in Figura 3. 
Sulla base di PRI convergono | segnale di lu- 

      

+6V (MenoNATS 

oo0000 

0000 

6789 

  

  
  

  
        

USCITA | | L: luminanza 

RGB: video 
CSINC. 

| | H: sinero orizzontale 

| V: sinero verticale 

GND 2,2 KO 
GND 

Figura 3. Circuito elettr 

  

co del videomix per compatibili. 
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LINEA 
DIRETTA CON ANGELO 

   

Nell'articolo "Apricancello" presentato su 
"Fare Elettronica" del mese di Novembre 
1988, sono stati omessi alcuni dati, eccoli qui di BC237B. 

seguito: a pagina 93 in Figura 7 manca la con- Nell’ 

nessione dal collettore di TI alla seconda spira 

della bobina d'antenna; nell'elenco compo 

nenti di pagina 94, dove si parla del trasmetti- 

    

  

  

          
D2 SENSORE LED1LED2 — ELETTRODI PER UA FREQUENZA 
RESPIRATORIO CARDIACA 

{seen 

a, “AL CONNETTORE 9 T EGR DATTERIA 3 cr 
Mt ¢ 

  

  a> +BATTERIA 
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COLLEGAMENTI AL C.8, DEL DISPLAY 

© COLLEGAMENTO PaSSANTE > = Resistone MONTATO VERTIC, 

Figurad 

102 

pF; & meglio usare per il tran: 
smettitore il tipo BC546 in sostituzione del 

rticolo "Monitor ¢a 
rio" pubblicato sul Dicembre 1988, la disposi- 
zione dei componenti a pa 
punti, indecifrabile: 

, &stato omesso il valore di C7 che edi 4700 la Figura 4. 

AL 
C.S

, 
DEI
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OM

MU
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tor TL del tra- 

  

  diaco © respir 

na 13 é, in alcuni 
AMO pI 

    

FiguraS, Struttur: 

   

-ALLINEA LASER. 

  

In base a quale elemento viene eseguito lalli- 
neamento di un raggio laser o di qualsiasi altra 

fonte puntiforme? 

    

aloe 
Esistono dei fotodiodi al silicio speciali chiama- 

ti "quadrant-geometry" i quali inglobano quattro 

sentando diversi elementi, mettendo a disposizione altret 

tanti segnali che sono funzione della luminosita 

ricevuta, Elaborando tali segnali, & possibile cen- 

trare un dispositivo su di una sorgente luminosa, 
proprio come avviene per la ricerca automatica 
dei missili per i quali la sorgente & perd infraros- 
sa. Per rimanere terra-terra, diciamo che tali di- 
spositivi sono diffusamente impiegati per la cen- 
tratura del i laser di lettura dei CD sulla tr 

cia del disco stesso, In Figura 5 troverd la struttu: 

ra del TIED82 prodotto dalla Texas Instruments. 

Le sue caratteristiche sono: - area attiva pari a 2,1 
cmg, - tempo di salita e di discesa di 7 ns, - cor- 
rente al buio per ogni quadrante di 100 nA, - inte- 
rattivitd tra due quadranti inferiore al 5%, 

    

       

      

di un fotodiodo "quadrant-geometry" 

THE ACTIVE ELEMENTS ARE ELECTRICALLY INSULATED FROM THE CASE 

TOP SIDE BOTTOM 
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DC/DC Converter 

* separazione galvanica 
* facile parallelismo 

Il convertitore galvanico c.c./c.c. 
SR9151 della Branduer, 
galvanicamente separato, 6 
caratterizzato dalla piccola 
dimensione meccanica 
rapportata all’elevata potenza 
d'uscita. 
Meccanicamente si presenta in 
formato scheda singola Europa 
ed @ PIN compatibile con gli altri 
convertitori della stessa famiglia, 
con eccezione dei differenti 
spessori, o numero di TE, in 
funzione alla potenza erogata. 
Il parametro che lo distingue é la 
possibilita di realizzare un reale 
parallelismo tramite la 
distribuzione al 50/50 della 
corrente sul carico e dal perfetto 
sincronismo. 
La frequenza di switching @ 
di 50 kHz e I'isolamento di 500 
Vec. 
Sono punti determinanti per i 
convertitori di questa famiglia la 
possibilita di numerose 
configurazioni di input/output, 
l'ampia tolleranza della tensione 
d'ingresso, l'alta efficienza fino 
all’85%, la protezione contro le 
sovratensioni. 
II ripple e il rumore sono di 20 
mV max e gli spikes a 100 kHz 
sono limitati a 50 mVpp, mentre 
quelli a 10 MHz all'1% della 
tensione d'uscita pil: i 50 mV. 
La temperatura di storage @ 
compresa fra i -40 e i +85 °C, 
mentre quella operativa tra 0 e 
70 °C. 
Il modello SR 9151 @ un 
convertitore isolato singola 
uscita con una potenza massima 
di 150 W, con spessore di 9 TE 
su scheda singola Europa e 

connettore tipo DIN 41612. 
Normalmente le tensioni 
d'ingresso sono   

12-24-48-60 V +/- 25% 

e su richiesta fornibile anche con 
range estesi, tipo 38 :/- 72 V, 

Contraves SpA 
v. G. Balzaretti, 15 - 20133 Milano 
tel. 02/2042180 
Telex 333259 

Cl per telecomandi 

* diodo emettitore all'infrarosso 
* 32 codici 

Plessey Semiconductors ha 
introdotto 2 c.i. CMOS, per 

sistemi di telecomando con 32 
codici, per applicazioni in 
televisione o registratori video. 
lI circuito trasmettitore & 
denominato MV500, ed il 
ricevitore MV600: i due circuit 
richiedono pochi ulteriori 
componenti discreti per 
realizzare un economico sistema 
di telecomando a infrarossi. 
Con una semplice tastiera a 
basso prezzo, un diodo 

emettitore all'infrarosso, un 

risonatore ceramico ed un 
singolo transistor, l'MV500 

realizza un completo 
trasmettitore di telecomandi: il 
dispositivo opera con qualunque 
tensione di alimentazione nella 
gamma da 3 a 10,5 V, e con 

l'impiego di un economico 
risonatore ceramico risolve tutti i 
problemi di temporizzazione del 
sistema. 
I ricevitore MV600 dispone di 5 
uscite binarie, a 3 strati, che con 

i loro 5-bit codificano i 32 codici 
generati dell’MV500. 
Liinterfaccia con un 
microprocessore @ agevole, 
siccome il dispositivo possiede 
anche i segnali di uscita “Data 
Ready” ed “Enable”. 
Un risonatore ceramico viene di 
nuovo usato per eliminare 
qualunque problema di taratura.   

mercato 
| circuiti sono previsti per 
operare con il preamplificatore 
allinfrarosso SL486 della 
Plessey, che pilota il ricevitore 
con la gamma di segnale 
richiesto, anche in condizioni di 
trasmissione difficili. 
L'MV500/MV600 sono disponibili 
sia in contenitore plastico D.I.L., 
che in contenitore per montaggio 
superticiale tipo SO. 

Plessey SpA Div. Solid State 
v.le Certosa, 49 - 20100 Milano 
Tel. 02/39004408 
TIx 331347 
Fax 02/31.69.04 

NUOVO PROGRAMMATORE 
212 DATA 1/0 

DATA 1/O, rappresentata in Italia 
da SISTREL, presenta il Modello 

212, il primo programmatore a 
basso costo aggiornabile via 
software. Il 212 programma piu 

di 350 PROM MOS e CMOS, 
EPROM ed EEPROM in 
package di 24, 28, 32, e 40 pin. 
Con il micro-modulo opzionale, il 

212 pud programmare 

microcontroller single-chip. Una 
porta parallela seriale 
bidirezionale permette un rapido 
e facile trasferimento di ampi file, 
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permettendo anche di 
interfacciare il 212 ad un 
handler. L' RS232C collega il 
212 ad uu host computer, ad un 
PC 0 ad una stampante. Con 
"'interfaccia PromoLink ed il file 
management software 6 
possibile editare , programmare 
e@ persino customizzare il menu 

del PC. II 212 utilizza i pit: veloci 
algoritmi di programmazione 
oggi dispibili quali Quickpulse e 
Flash Intel, Flashrite AMD e 
Snap Texas Instruments. 
Inoltre, con la programmazione 

in set seriale si programmano 
rapidamente dati a 8, 16 e 32 bit. 
La RAM standard a 2 megabit é 
espandibile fino a 8 megabit 
fornendo una capacita extra per 
un numero maggiore di 

componenti. 
La "memory card" del 212 
permette di aggiornarne algoritmi 
senza apportare modifiche allo 
strumento: basta infatti inserire 
una nuova "card", 

SISTREL SPA 
Via P. da Volpedo, 59 
20092 Cinisello B. (MI) 
tel. 02-6181893 
fax 02-6182440 

Array Mosfet di potenza 

“100V-5A 
* contenitori Powerdip 
e Multiwatt 

Due nuovi circuiti integrati 
MOSFET di potenza, i dispositivi 
L6100 e L6102, in grado di 

sostituire circuiti MOS di potenza 
discreti e array di darlington 
bipolari, sono stati presentati 
dalla SGS, 
Ciascun dispositivo contiene 4 
transistor MOSFET isolati con 
una tensione massima di 100 V, 
una resistenza di saturazione di 
1 ohm e una corrente massima 
di 5 Adi picco. Tutte le 
connessioni di source e drain dei   

mercato 
dispositivi L6100 e L6102 sono 
disponibili esternamente. 
Adatti per applicazioni di 
controllo di motori stepping 
unipolari e di pilotaggio degli 
aghi per stampanti a matrice, i 
nuovi L6100 e L6102 
sostituiscono soluzioni 
convenzionali con dispositivi 
discreti e array di darlington. 

  

Il dispositivo L6100 é un array 
monolitico di 4 transistori MOSFET, 
sviluppato e prodotto dalla SGS 
utilizzando la tecnologia Multipower 
BCD100 e assemblato in contenitori 
plastici DIP e Multiwatt. 

| nuovi integrati offrono, rispetto 
alle soluzioni discrete, 
caratteristiche di maggior 
affidabilita, minor ingombro e 

costo pit! contenuto. Rispetto 
invece agli array di darlington 
offrono dissipazione piu ridotta, 
assenza di secondo breakdown 
e velocita di commutazione 
estremamente elevata. Un 
unteriore vantaggio é costituito 
dal fatto che il diodo di ricircolo & 
intrinseco nella tecnologia. 
II dispositivo L6100 @ disponibile 
in contenitore Powerdip 12+3+3 
mentre il dispositivo L6102 6 
montato in contenitore Multiwatt 
15 per quelle applicazioni che 
richiedono maggiore potenza 
dissipata. 

SGS Microelettronica SpA 
v. Olivetti, 2 - 20041 Agrate Brianza 
Tel. 039/6555597   

Convertitore DC/DC 

* sincronizzabile 
* tecnica master/slave 

Un nuovo convertitore DC/DC 
della Burr-Brown elimina 
il rumore non desiderato 
generato da piu’ alimentatori 
presenti nello stesso sistema. 
Questo rumore puo’ mascherare 
dei segnali e causare notevoli 
problemi progettuali. 

Il PWR1017 risolve 
il problema usando un’esclusiva 
tecnica di MASTER/SLAVE. 
Quando si usano diversi 
PWR1017, il loro pin SLAVE 

deve essere collegato al pin 
MASTER di una unita’, 
sincronizzando tutte le frequenze 
di switching a quella del 
convertitore MASTER 
ed eliminando cosi’ 
ogni rumore dovuto 
al battimento. 
La frequenza di switching puo’ 
essere regolata tra 200 kHz a 
350 kHz; in free-run e' di 250 
kHz.I| PWR1017 e' un 
convertitore a4 canali, doppia 
uscita non regolata. 
Funziona con tensione 
d'ingresso compresa tra +10 Vcc 
e +18 Vcc, mentre l'uscita di 
ciascun canale e’ 25 mA a +/-15 
Vcc, 
La potenza di uscita max e' 3 W, 
L'isolamento ingresso/uscita e 
canale/canale e’ di 1000 V 
continui. 

Altre caratteristiche sono: 
schermatura su 6 lati per 
eliminare le radiazioni 
elettromagnetiche, filtri 
d'ingresso e d'uscita. 

Burt-Brown International Srl 
v. Zante, 14 - 20138 Milano 
Tel. 02/5065228 
Telex 316246 
Telefax 02/504709 
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  IMPARA A GASA TUA 
UNA PROFESSIONE VIN VENTE 

specializzati in elettronica ed informatica. 

   
   

on Scuola Radio Elettra puoi diventare in 
‘i breve tempo e in modo pratico un tecnico in 

elettronica e telecomunicazioni con i Corsi:   
ELETTRONICA E ELETTRONICA 
TELEVISIONE tecnico in SPERIMENTALE Ielettronica 

radio-telecomunicazioni per i giovani 
TELEVISORE B/N E 
COLORE installatore e 
riparatore diimpiantitelevisivi * ELETTRONICA 
ALTA FEDELT/ INDUSTRIALE 
tecnico dei sistemi elettronica nel mondo 
amplificatori stereo HI-FI del lavoro 

un tecnico e programmatore di sistemi a microcomputer 
con il Corso: 
ELETTRONICA DIGITALE E MICROCOMPUTER 

‘oppure programmatore con i Corsi: 
BASIC * COBOL PL/! 
programmatore su Personal 
Computer 

programmatore per Centri 
di Elaborazione Dati 

   
‘TUTTI MATERIAL!, TUTTI GLI STRUMENTI, TUTTE LE APPARECCHIATURE. 
DEL CORSO RESTERANNO DI TUA PROPRIETA, 

Scuola Radio Elettra ti fornisce con le lezioni anche i mate- 
riali e le attrezzature necessarie per esercitarti subito pratica- 
mente, permettendoti di raggiungere la completa preparazione 
teorico-pratica e quindi intraprendere subito I'attivita che pre- 
ferisci. Potrai costruire interessant apparecchiature che reste- 
ranno di tua proprieta e ti serviranno sempre. 

PUOI DIMOSTRARE A TUTTI 
LA TUA PREPARAZIONE 

Al termine del Corso ti viene rilasciato l’Attestato di Studio, 
documento che dimostra la conoscenza della materia che hai 
scelto ¢ I'alto livello pratico di preparazione raggiunto. 

E per molte aziende é un'importante referenza. 
SCUOLA RADIO ELETTRA ti da la possi- 
bilita di ottenere la preparazione scolastica ne- 
cessaria a sostenere gli ESAMI DI 
STATO presso istituti legalmente 

riconosciuti, = 
Presa d'Atto Ministero Pubblica Istruzione n. 1391. 

SE HAI URGENZA TELEFONA 
ALLO 011/696.69.10 24 ORE SU 24 

  

   

        

FACILE Perché il suo metodo di insegnamento é chiaro e di im- 
mediata comprensione, RAPIDA Perché ti permette di imparare 

tutto bene ed in poco tempo. COMODA Perché inizi il Corso 
quando vuoi tu, studi a casa tua nelle ore che pi ti sono como- 

de, ESAURIENTE Perché ti fornisce tutto il materiale necessa- 
tio e lassistenza didattica da parte di docenti qualificati per per- 
metterti di imparare la teoria e la pratica in modo interessante e 

SS ~* => completo, GARANTITA Perché ha oltre 30 anni di esperienza 

. C ed é leader europeo nell'insegnamento a distanza, CONVEMIEN- 

Y ¢ ¥ i TE Perché puoi avere subito il Corso completo e pagarlo poi con 

piccole rate mensili personalizzate ¢ fisse, PER TUTTI Perché gra- 
zie a Scuola Radio Elettra migliaia di persone come te hanno 

ra Scuola Radio Elettra, per soddisfare le 
richieste del mercato del lavoro, ha creato an- 
che i nuovi Corsi OFFICE AUTOMATION 

trovato la strada del sucesso, 

TUTTI GLI ALTRI CORSI SCUOLA RADIO ELETTRA: 
“Vinformatica in ufficio” che ti garantiscono la 

preparazione necessaria ad un inserimento diretto all'uso del 
«+ IMPIANTI ELETTRICI DI ALLARME 

a 4 ‘ «+ IMIANT Dl REFRIGERAZIONE, 
Personal Computer nell'industria, nel commercio e nella libe- 
ra professione, 

AISCALDAMENTO & CONDIZIONAMENTO 

5 Corsi modulari per livelli ¢ specializzazioni Office Automation: 

* STIUSTA DI MODA 
+ DSEGNO E PITTURA 
* FOTOGRAFIA BIN E COLORE 

© GIORNALISTA 

* TECNICHE DI VENOITA 
' TECNICO E GRAFICO PUBALICITARIO 

“ IMPIANTI IORAULICI E SANITARI 
+ IMPIANT DI ENERGIA SOLARE 
« MOTORKTA 

  

* UTILIZZO DEL PC. * GESTIONE TESTI: «+ ELETTRAUTO « OPERATORE, PRESENTATORE, GIORNALISTA 
» SISTEMA OPERATIVO: WORDSTAR + UINGUE STRANIERE RADIOTELEVISO. 
MS/DOS + PAGHE E CONTRIBUTI * OPERATOR! NEL SETTORE DELLE RADIO 

PROSE ELIAONIGE IMIGEST ONE ARCHIVE ’ TECHEEO CGESTIONE AZIENDALE SA ROA Dead ASHORE e2e Z 8 
LOTUS 10203 BASE II! PLUS «+ DATTILOGRAFA * VIDEOREGISTRAZIONE 

| Corsi sono composti da manuali e floppy disck contenenti © SEGRETARIA DAZIENOA # DICYOCKEY 
i programmi didattici, E indispensabile disporre diun PC. (IBM + ESPERTO COMMERCIALE * SCUOLA MEDIA 
© IBM compatibile), se non lo possiedi gia te lo offriamo noi SASSTENTEE DISESAIDEE BOLE SUS SEBNTEO 

dlizioni eccezionali * TECNICO I OFFICINA * GEOMETRA 
aise : * DSEGNATORE MECCANICO PROGETTISTA. © MAGISTRALE 

* ARREDAMENTO * RAGIONERA 
| Scuola Radio Elettra @ associata all’AISCO + ESTETETA SHAESTRA DASLO 

* VETRINSTA * INTEGRAZIONE DA DIPLOMA A DIPLOMA " (Associazione Italiana Scuole per 
| Corrispondenza per la tutela dell’Allievo) 

    B18) Thode Wer aN 
IL CORSO COMPLETO 

IOP Eu Mee lel ae RCE 

Compila e spedisci subito in busta chiusa questo coupon 

BTS 
Scuola Radio Elettra 
SA ESSERE SEMPRE NUOVA 

VIA STELLONE 5, 10126 TORINO 

Riceveral GRATIS E SENZA IMPEGNO 
UMM TACO YACeAC UC 

LI 
desidero ricevere GRATIS E SENZA IMPEGNO tutte le informazioni sul 

CORSO DI j 

| CORSO DI _| 

  

  

  

    
  

  

  

  

| COGNOME NOME 

VIA N. CAP, 

LOCALITA PROV. 

ETA PROFESSIONE TEL. 

MOTIVO DELLA SCELTA: (1 PER LAVORO (PER HOBBY 

FEG 56 8 S| Scuola Radio Elettra Via sclone 5, 10126 TONNO



PA BDED 
METRAWATT UN GRANDE DISPLAY 

PER UN PICCOLO GRANDE MULTIMETRO 
  

en Confronta le specifiche, le funzioni, il display digitale, il display analogico, le protezioni, il design 

RANGE 

«» “aD ED. mA= 
PEAK 

HOLD ES, a i TY 
30 

5 0 0 10 15 20 15 30 

Latetatatuletetatetalotetatatalititatatiletttitilittitilititinl + 

Indicazione delle funzioni RANGE Indicazione dell'unita di misura 

Indicazione digitale a 37, cifre con 

+ 3,000 digit: altezza cifre 
TORN uaa] 

simbolo 4b indica chewa,batterla 
ore Cc) 

Indice della scala analogica 

Scala analogica con campo neg 
tivo. e@ commutazione di pola 
automatica 

Indieazione della portata impos 

Tasti per inserimento e disinseri-., 
TANSHANCoMe cleo nr4(el a aN aN 
HOLD" e ,PEAK HOLD! 

Portate di corrente » 
ReLeL0T TU, Warman a 

Robuste protezioni in gomma 

li triangoli indicano il superamento 

Prova diodi e prova‘acustica di 

continuita 

ITSO Weel MMe KOM Vs LO Ceo iin} 
Rane Ned 

aii appoggio | 

  
DISTRIBUTORI 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA: Galliate (NO), Rizzlorl Gugliolmo. Tol. (0321) 63377; Ivrea (TO), Orme, Tol. (0125) 63067; Torino, Pinto Fi, Tel (011) 6218188; Rels, Tel. (011) 6197962; LOMBARDIA: 

Bergamo, C&O, Tol, (035) 249026; Castellanza (VA), Vematron, Tol. (0931) 504064; Castione Andevenno (80), Elenord, (0242) 358082; Cernusoo S/N, CAD, Tol. (02) 9237744; Como, Gray, Tel, (031) 857424; 

  

  
SISTREL   

  

  

    
  

Milano, Cimge, Tel, (02) 306942; Clal Shop, Tel, (02) 3496649; Select, Tel (02) 404967; TRENTINO AL TO ADIGE: Trento, Fox, Tel, (0461) 824903; VENETO: Belluno, Elo, To, (0437) 940256; Ce soc marae ra 
(TV), Elco, Tel. (0438) 64637; Feltre (BL), Euro Elco, Tel, (0439) 89900; Padova, Eco, Tel. (049) 761877; Verona, SCE, Tel, (045) 972655; FRIULI VENEZIA GIULIA; Pordenone, Elco Friuli, Tel, (0434) 29234; fs 5 
Trleste, Radio Kaka, Tl, (040) 362765; LIGURIA: La Spezia, Antol & Paoluccl, Tol. (0187) 602859; Genova, Gardella, Tol, (010) 873487; EMILIA ROMAGNA; Bologna, Lar, Tel. (051) 406032, Cognento SE Pe RuD A: AMD eV OO PRI 

} (MO), Lar, Tel, (069) 341194; TOSCANA: Firenze, Alta, Tel, (058) 717402; Flrenze, Dis.Co, Tol, (055) 362865; Livorno, G.R, Electrons, Te, (0586) 808020; MARCHE: Ancona, GP Electrons FiNings, Tel 10148 TORINO - Vi Beato Angsco 20 
| (071) 804018; Castelidardo (AN), Adimpox, Tol, (071) 7819012; Porto D'Ascoll (AP), ON-OFF Centro Elattonico, Tol, (0378) 658873; UMBRIA; Ternl, AS.SI, Tel. (0744) 43377; Ramozzl Rossana, Tol (0744) 47a VEN Pallone 8 
| 49848; ABRUZZO-MOLISE: Chietl, C.E..T, Tol, (0871) 69547; Montorio al Vomano (TE), Sport Idea, Tel. (0861) 692079; Pescara, Fort Elettroforitur, Tel. (086) 52441; Pan Didattca, Tel, (088) 64908; TEL (048) 595938, 

  

LAZi9: Frosinone, Mansi Luigi, Tol. (0775) 874691; Latina, Cepl, Tel. (1773) 241977; Rletl, Cantro Elettronica, Tel, (0746) 45017; Roma, Diosso, Tol, (06) 776494; D.M.E., Tel. (06) 6232124; El,Co, Tol. (08) 
5135908; Giupar, Tel, (06)5758734; $.M.E.T,, Tel, (06) 6258904; Viterbo, Elettra, Tel, (0761) 237755; CAMPANIA; Casapulla (CE), Segel, Tel, (0823) 465711; Eboll (SA), Fulgione Calcedonio, Tel. (0828) 31263; 

Melito di Napoli, GennaroD'Amodio, Tel, (081) 7111260; Napoll, Antonio Abbate, Tel, (081) 206083; Ce T, Tel, (081) 7414025; VDB, Tel. (061)287233; PUGLIA: Bari, Damiani Saverio, Tel, (080) 216796; Brindisi, 

Elettronica Componenti, Tel, (0831) 882537; Taranto, Eurotecnica, Tel, (099) 442461; SICILIA; Catania, Datamax, Tol, (095) 441203, Elottronika, Tel, (005) 444561, Importex, Tel. (995) 437086; Palermo, AP 
Elotironica, Tel, (091) 6252453; Elettronica Agr, Tel, (091) 250705; Siracusa, Elettronica Professionale, Tel, (0931) 53589; SARDEGNA; Cagllar|, Fratelli Fusaro, Tel, (070) 44272; San Gavino (CA), CA.MO.EL., 
Tel, (070) 9998907; Sasearl, Pintus, Tol, (079) 294280,   

19100 = LA SPEZIA - Via Crispi 189 
TEL. (0187) 20743, 
(00142 - ROMA - V.le Erminio Spalia 41 
TEL. (06) 5040273 
5016 ; MONTESILVANO SPIAG\ 
Via Seccta 4 » TEL. (085) 8375 
80126 - NAPOL! - Via Cinta al P 
TEL. (081) 7679700 
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