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ATTUALITA 

TECNOLOGIA EPROM 

Da anni. nelle riviste, si insegna a program- 
mare ed emulare queste memorie, se ne os- 

-servano gli sviluppi e si utilizzano come po- 
tenti componenti in una molteplicité di pro- 

getti, I sistemi di programmazione sono mi- 
gliorati a passi da gizante ed il numero del- 
le varianti di questo versatile componente & 
aumentato a valanga nelf'ultimo paio d’anni. 
Stiamo naturalmente parlando delle E- 
PROM. Perché i raggi ultrayioletti cancella- 

no i dati? Come funzionano gli algoritmi di 
programmazione interattiva? E cosa succede 
nel vasto mondo dello sviluppo delle B- 
PROM? 

  

Pitt grandi, pitt veloci, pitt potenti 

  

I primi programmatori di EPROM tisalgono 
al 1983, quando il componente pili capace a 
disposizione era il 27256, che aveva una ca- 
pacita di 256 Kbit. Nel 1985 diverinero di- 
sponibili lé EPROM 27512 € 27513, da S12 

Kbit. Da circa un anno, sono fra noi compo- 
nentida | Mbit. disponibili in molte diverse 

architetture. 
Per le EPROM pit piccole, le varianti erano 
liniitate ¢ la maggior parte dei produtiori a- 
dottavano un sistema di numerazione comu- 
ne. Con Veccezione dei componenti Texas 
(che hanno una diversa piedinatura nella lo- 

ro serie 25) edi un paid di EPROM della Mo- 
torola (della seri¢ 68), praticamente tutti i 
produttori hanno adottato ta serie 27, che si 
adeguava ad una piedinatura approvata dal- 
la JEDEC ed aveya sigle del tipo 27n. Il ya- 

lore din poteva essere 58, 16, 32. 64, 128, 
256e512ed indicava lacapacita in Kbit (con, 
l'eccezione di 58, che inrealta significava 08, 

essendo la memoria organizzata in byte, co- 
sa ideale per gli elaboratori ad 8 bit. La sola 
variante a questo tipo di numerazione cra 

_ laggiuntadiun suffisso A perindicare che la 
tensione di programmazione era bassa (per 
esempio, la tensione di programmazione 
dela 2732A era di 21 V, mentre quella del- 

    

     

  

Ja 2732 era di 25 V). Con la comparsa delle 
EPROM da 512 Kbit, si sono evoluti due ti- 

pi di architettura: Ia 27512, conisuoi 64K x 
8 bite la 27513, che é stata la prima rappre- 

sentante di una famigliadi EPROM apagine, 
organizzata Con4 x 16K x 8 bit, Questo com- 

ponente ha un registro che pud essere scritto: 
dal processore, allo scopo di scegliere una 
delle 4 pagine disponibili. Tale dispositive & 
chiaramente vantaggioso in un sistema ad 8 
bit, nel quale la mappa di indirizzamento& li- 
mitata a 64 Kbyte. 

    

   

Megamemorie 

Dopo questo.piccolo compendio storico. 
diamo un'occhiata alle EPROM da} Mbit, le 

cui varianti hanno realmente prolificato co- 
me i funghi. La situazione viene ulterior- 

  

mente complicata dal fatto che lo stesso 
componente pud essere siglato in maniera 

diversa dai vari produttori. 
Derivate dalle altre EPROM a byte sono la 
27010 (Intel), fa 27C1001 (Fujitsu), Ja 
571000 (Toshiba) ola 27C101 (Hitachi). che 
mettono a disposizione 128 Kbyte ¢ possono, 
quindi essere utilizzate soltanto con proces- 
sori da 16.0 32 bit (i processori ad 8 bit non. 
possono indirizzare linearmente pitt di 64 K., 
senza paginazione). La Toshiba offre anche 
Jt 571001, che presenta la medesima archi- 
tettura di quelle clencate in precedenza, ma 
fa piedinatura @ compatibile con la ROM & 
maschera da | Mbit, invece che con gli 
dard JEDEC. Tutti questi componenti oltre: 
passano la barriera dei 28 piedini, per il fat- 
to che & necessario un piedino in pid per!’ 
dirizzamento, ¢ sono le prime EPROM ades- 
sere alloggiate in un contenitore DIL a 32 

    

   

  piedini. Sono anche disponibili versioni in 
contenitore senza terminali, sper ilieninea 
insuperficie, 
LaEPROM paginata Intel 27011 segue le or- 
me della 27513, con la configurazione 8 x 
16K x 8. Poiche lo spazio di indirizzamento 

E Tempi di programma: 

  

    

    

lineare o¢cupato @ ancora di soli 16 Kbyte. il 
numero di bit per Vindirizzamento @ ancora 
14 (come nell 27513)e quindi il componen- 
je é sempre alloggiato in un contenitore DIL 
da 28 piedini. In realta Intel che ha dato o- 
rigine alla filosofia dell paginazione, ha 
pubblicizzato i suoi piani di proseguire fino 
a 32 Mbit (256 x 16K x 8), tutti nello stesso 
contenitore a 28 piedini. Cio vuol dire che i 
sistemi hardware progettati per qualsiasi E- 
PROM di questa famiglia accétteranno qual- 
‘siasi altro membro, richiedendo esclusiva- 

mente modifiche software, 

    

Per utilizzare i componenti a formato di by- 
te com processori da 16 bit, due chip di me- 

~ moria possono simulare con efficacia un'u- 
nica memoria estesa a 16 bit. Le prime E- 
PROM specificamente progettate peri siste- 
mia 16 bit sono la 27210 (Intel), oppure la 
271024 (AMD, Fujitst, Hitachi), disposte 
nella forma di 64K x 16. Nei confronti della 
27512. che ha lo stesso numero di parole di 
quelle ad estensione di byte, sono necessari 
altri 8 piedini di dati e quindi il.contenitore 
balza a 40 piedini. Per ridurre il numero di 
questi ultimi, la 271028 (Fujitsu) collega in 
multiplex 1 bit di indirizzamento e di dati, 

_ mantenendo di conseguenza la EPROM nel- 
Tambito di un contenitore a 28 piedini, Poi- 
ché anche molti processori da 16 bit elabor 

no in multiplex i bus dei dati ¢ degli indir 
zi, Vinterfacciamento non costituisce un pro- 

blema. = 

      

ne 

Le EPROM originali necessitano di ut im- 
pulso da 50ms per programmare ciascun by- 
te. Mentre cid significava un tempo di pro- 
grammuzione di soli 100 s per una 2716, il 

___ corrispondente tempo per una 27010 risulte- 
rebbe molto maggiore di un‘ora, Persino per 
una 2764, il tempo salirebbe apitidi6m, Per 
questo motive, i produttori di EPROM han- 
‘no introdotto un algoritme di programm: 
zione interattiva, da utilizzare per la 2764 ¢ 

superiori. Questo algoritmo funziona appl 

‘eando impulsi da 1 ms, fintanto che il com- 
ponente Verilica in quale punto viene app! 
cato un impulso di sovraprogrammazione 
pid lungo, E’ stato cosi possibile dividere per 
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‘set il tempodi rrogenmaroe leo 
un aumento di VCC al di sopra de! 

  

    
   

      

  

      

  

mile livello di 6.V. c n a ania 
Atrivando alla 27010, troy! | diprodotti basati sul sore, - a distanza, mentre, per la pro- 

con l'algoritmo interattivo. standard, sono che troppo facile copiare illegalmente ileon- tezione del firmware, entrambe si troveran= 
necessari circa 15 minuti iper programmare il tenuto di EPROM, i i i 
componente. Lamaggior parte dei produtto- 
ri di EPROM da I Mbit raccomanda ora un 

_ algoritmo interattivo molto migliorato (co- 

me il Quick-pulse della Intel), in cui la dura firmware di terzi, ma si pud dite che il furto 
twdegli impulsi édi 0,1 ms, ovviandoallane- di software nellarena dell ‘claborazione "do 
cessiti di un impulso di sovraprogramma- i i 
zione. II livello i 
6.25 V. menire ane! Vp 

- di0.25,Y oltre il suo livello specifi 
om nte, il tempo di programmazion 

te Spesso richiesto a 

  

simo. Le coppié di KEYPI IM 
grammate dall'utente con up 
ed entrambi 1 peinponenti'd 

   

   

    

   

  

     
  

e fe rendenie e 
: ees jrareesclu- 
sivamente sul computer per il quale & stato | 
prodotto, perché soltanto questa macchina 

possiede: un componente gemello COE 

         
   
      

   

     

       

  

      

  

. 2 integrati 1 ‘nel silicio) Ja Intel 
messo a disposizione la prima memoria non 

        

  

  

  

ARRAY DI EPROM 

  

MEMORIZZA RICHIAMA 

  

    INDIRIZZO 
EDATI 

     ARRAY DI RAM 
STATICHE        

CONTROLLO 
ARRAY oe       

    
      

  

    
        

  

  
           

CONTROLLO. | 
ie LETTURA OE _ 

p Figura 1. Architettura di una NVRAM. SCRITTURA We 4 

ie ee va 270 oediiss, con un enorme mighiora- 
mento, 

     

  

   

    

  

     

aera prodotti a itte, che pil er ee 
unalgoritmo al- mi computerizzati ad utenti multipli, pe rezza mostra livelli wes Durant 7 

sanane efficiente. seguono un approceio i i di sicurezza tradizionali si sono processo di siutenticazione, la chiaye viens 

  

  

___ diverso allariduzione del tempo di program- 
aps - In questi componenti. i latch inter~ 

ni [Permettono di memorizzare fino a 32 bit, 

- spesso dimostrati inefficienti contro gli at combiniata con, un numero casuale, prima 
liesperti "scassinatori",cosi __ della trastmissione ad altri dispositivi, per = 

dalla stampa. Le KEY- -proteggere ia chiave segreta. L'utente pud | 

    

  

   

  

' iniziare loperazione di programma- tilizzate a coppie, che ef- \ero di varian- 
| ffettuandola quindi per pid diunalo- {ina procedura handsh ing ii au- In programnia =    inparallelo. Neiconfrontideidispo- | tenticazione, quan il sistema viene inizia- 

     

  

    
   

      

   
  

_sitivi alarghezza di byte. nzio- ——_lizzatoe primadisbloccare il contenuto. Do- Jlocco, che provasse una chiaveogni Scen- 
ne, viene ottenuto un aumento di velocita pa- poche tale shlocco & avvenito, 1a 27916 pud ny onde, richiederebbe 45 miliardi = 
“tladvolie, essere letta in modo normale, sone avlerey provarle tutte, se 
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‘tremmo considerare la recente tendenzat ad 
le seers vane CMOS di tutte le comur 
      NV pet me 

  

45, etna; cheat 

iene dar8un Ti 

       

  

cellazione nellambito del sistema, 
Le prime EEPROM permettevano di cancel- 

___ lareelettricamente'|'intero dispositive, men- 
tre quelled 

= a 

  

   
   
     

“gia. irradiazione con ‘ehergia ultraviolet 
i i '¢ Iunghezza dionda ota, . 

  

GATE DI 
Si02 CONTROLLO 

“= RX SFDFl GATE 
oe FLUTTUANTE 

-_‘sario.un impulso'di programmazione dell'or- WWW y 
dine dei ms, i progetti recenti effettuano an- 
che una memorizzazione temporanea detle    

   

      

   

     

    

   

  

    

      

SOURCE DRAIN 

Figura 2. Una cella 
di memoria EPROM.     

  

zazione degli impulsi, liberan 
re una volta iniziata la programmazione. Co- 

linizio della programmuazio- di controllo. con it substrato ed il source al 
_ potenziale di massa, I risultatoe un gradien 

di potenziale tra source e draif, che rod 

  

  

   
       

simile da quello della memoria standard. 
La NVRAM unisce i vantaggi della RAM @ 
della EEPROM, in quanto possiede un'orga- 

  

    

    

  

re {a barriera di SiO2, per 
-comtrol lo. ‘earicato Positivamente. 

fluttuante, sul cle 
mangono stabili, avendo perduto o: 
duo di energia. Aumentando la coi 

one degli clettroni sul gate flutuante. 

    

    

  

  

Tinterruzioné di una linea Vee (mancanza di 
imentazione ).il chip utilizza intemamen- 

lati contenuti nella RAM statica per pro- 
érammure la serie di EEPROM. prima che lat 

_ tensione seomput De Aralo- 

      

      

  

    
    

    

   

ie ececmaion oe 
9 (come I Tntelligeat us    

    Se! cella non é programmata, un po: 
lepeinle tispeene 1 ve eee asatura- 

    

   
la tel sono comprese hella serie 200% ed un 
tipico esempio ¢ Ja 2004, che ha una capaci- 
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tease eign di contralto, durante laveri- 

      

-interattivi ad alta velocita (come il Qui 
pulse della Intel) @ analoga, tranne per il fat-- 

i dispositivi sono progettati per       semplice copiatura, senza 
del computer spite. 

  

viene ulteriormente 
do un maggibre 

    
    

        

La verifica alle linee di: 
ae, Oe garantire una 

  
ttroni attivati termicamente, Questa 

    

   

  

PROGRAMMATA 

  

Figura 3. Caratteristiche elettriche 
di una cella di memoria EPROM.     

    

condo: elie 

nsec a 

poate dlivellodi base pos- 
sito an'unico zoceolo (0 quanto- 

antaggio di un program- 
diminuisce quando aumen. 

50 secondi per programmarla e 
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STROBO PER 

Con semplici lampeggiatori elettronici, 

non é normalmente possibile ottenere u- 
na perfetta illuminazione del soggetto 

fotografato. Per contribuire a risolvere 
questo inconveniente, descriviamo in 
questo articolo un lampeggiatore che si 
presta in manieraeccellente al lavoro fo- 
tografico "in studio". Se qualche volta vi 

siete cimentati con il ritratto fotografico, 
utilizzando una machina sulla quale e- 
ramontato un normale flash elettronico, 
probabilmente la copia o la diapositiva 
sara risultata sgradevole a causa delle 

ombre eccessivamente pronunciate, che 

in realta conferivano al ritratto un aspet- 
to "segnaletico”. Per questo motivo, gli 
studi fotografici professionali operano 
in generale con una batteria di lampade, 
che permettono un'illuminazione otti- 

male del soggetto. Lo strobo ad alimen- 

tazione di rete qui descritto, vi dara la 

stessa possibilita di perfetta illumina- 
zione del soggetto da fotografare impie- 

gando un normale lampeggiatore allo 
xeno, I] circuito potra essere inserito nel 

box di un riflettore, oppure in una scato- 

la di legno (con le pareti interne rivesti- 
te di stagnola di alluminio) che, nel ger- 

go tecnico, & denominata "softbox". 

Liintervallo pitt breve nella sequenza dei 
lampi é di sette secondi, sufficiente per 

il normale lavoro fotografico. Inoltre, si 

evita cosi il pericolo che il tubo lampeg- 
giatore si surriscaldi. La lampada consta 

di un tubo di vetro dotato di un elettrodo 
aciascuna delle cui estremita. L'interno 

di tale tubo di vetro @ riempito con gas 

xeno. Un terzo elettrodo, pil piccolo, & 

applicato alla parete esterna del tubo. I 

due elettrodi principali sono di solito 
collegati in parallelo ad un condensato- 

re di elevata capacita e il riempimento 

gassoso non é normalmente conduttore. 

L'elettrodo ausiliario esterno @ collega- 

to all'avvolgimento secondario di un 

  

   

  

di M. Anticoli 

piccolo trasformatore di innesco ad alta 

tensione. Appena il condensatore di ac- 

cumulazione é completamente carico ed 

il lampo deve essere fatto scattare, la ca- 
rica di un piccolo condensatore ausilia- 

rio viene applicata, tramite un interrut- 

tore, all'avvolgimento primario del tra- 
sformatore di accensione il quale induce 
nel secondario un impulso di tensione 
con ampiezza massima di circa 5 kV, 

Tale impulso, applicato all'elettrodo au- 

siliario, ionizza una parte del gas xeno, 

cosicché l'intero riempimento gassoso 

diventa conduttore e, grazie all'improv- 

viso abbassamento della resistenza in- 

  

STUDIO FOTOGRAFICO 

grafica, vedono una luce analoga a quel- 

la diurna, La temperatura di colore di un 

lampo luminoso cosi prodotto é di cirea 
5500 Kelvin e pertanto le normali pelli- 

cole a colori per luce diurna sono perfet- 

tamente adatte per questa illuminazione 
“artificiale". Dopo che, a causa del lam- 

po, la tensione ai capi del condensatore 

é diminuita a circa 50 V, il lampo si e- 

stingue, il gas contenuto nel tubo perde 

laconducibilita ed il condensatore accu- 

mulatore potra essere ricaricato per un 

nuovo lampo. I] tubo lampeggiatore che 
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oe 

+ Vedi testi 

R2 RE 
Figura 1. Schema elet- 
trico dello strobo. E' 

possibile collegare in FS av 
paralleloduetubolam- swe 
peggiatori, aggiungen- Lr, 
doicomponentiinseri- = aL. 
ti nella cornice tratteg- ra S03 
giata. 

terna del tubo lampeggiatore, il conden- 

satore accumulatore si scarica nel giro di 

un millesimo di secondo. La corrente 

che fluisce improvvisamente nel tubo 
lampeggiatore, durante questo breve in- 

tervallo produce un impulso luminoso, 
il lampo, che comunque non presenta u- 
na luce con spettro continuo. Fortunata- 

mente, la distribuzione dei massimi di 

intensita é tale che l'occhio umano, ed 

anche !'emulsione della pellicola foto- 

abbiamo scelto per il nostro flash @ una 

versione da 125 Ws, che permette un ca- 

tico continuo di 16 W. Non é molto co- 

stoso, é facile da reperire e sopporta una 
tensione anodica massima di 600 V. So- 
no pero disponibili anche altri tipi di tu- 
bi: peresempio la versione, a potenza re- 
lativamente bassa, di 70 Ws, che pud a 
sorbire una potenza continua di 8 W. In 

questi tubi, la tensione anodica (tensio- 
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ne di lavoro ai capi del condensatore 
lampeggiatore) @ al massimo di 400 V. 

Questo valore @ ancora accettabile, an- 

che se in tale caso, con l'utilizzo di con- 

densatori lampeggiatori di elevata capa 
cit, ci si trova al limite de bili- 
ta del tubo. Con tutti i tubi lampeggiato- 

ri, la tensione di alimentazione pudesse- 
re scelta liberamente entro ampi limiti, 

ma occorre tuttavia fare attenzione ai 
valori minimo e massimo, per garantire 

che il tubo funzioni senza inconvenien- 

ti. Per questo motivo, nei tipi da noi con- 
sigliati, @ necessaria una tensione di ali- 
mentazione minima di 250 V (70 Ws) e 

rispettivamente di 300 V (125 Ws). Le 

  

    a cari 

gura 2, Cireuito stampato dello stroboscopio 
visto dal lato rame in scala unitaria. 

  

tensioni di lavoro massime sono state 
gid elencate in precedenza. Funzionan- 
do ad una tensione minore della nomina- 

le, potranno avvenire scatti insufficien- 
ti, con eventuale mancato innesco del 
lampo mentre tensioni eccessive po- 

trebbero invece causare accensioni in- 

  

tempestive a causa della scarica non 

controllata, La potenza assorbita da un 

  

AL TRASFORMAT 
SEPARATORE TRI 

  

RVI 

  

  

   
     

lato rame 

tubo lampeggiatore si calcola in base al 
prodotto dell'energia di ciascun lampo 
(unita: Ws) peril numero di lampi al se- 
condo: 

     

P=E[Ws] xf [1/s] 

Lo strobo produce una sequenza di lam- 
pi ad intervalli di 7 secondi, quindi f & 
0,143 Hz. A motivo di questa sequenza 

TF 

“ly 
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relativamente lenta, il tubo avra tutto il 
tempo per raffreddarsi tra un lampo e 

l'altro. Con un’energia di 50 Ws, la po- 

tenza convertita ammonta, secondo la 

precedente equazione a 7,1 W. In teoria, 
con la potenza di lampeggiamento di 50 
Ws, il tubo lampeggiatore da 16 W po- 
trebbe produrre un lampo ogni 3 secon- 
di, alla potenza nominale, quindi con i 

nostri sette secondi ci 
troviamo certamente in 
una situazione di sicu- 

  

        

rezza. 
Superando 
massima, basta un unico 

tas lampo a mettere defini- 

tivamente fuori uso il tu- 
bo! Attenzione quindi 
alla scelta del condensa- 

tore. Prevedetene uno di 
capacita non eccessiva, 
perché diversamente, il 
tubo non "sopravvive- 
rebbe" fino al termine 

della sua durata utile, 
che @ normalmente di 

8000 lampi_ all'energia 

Venergia 

TRal 

Figura 3. Disposizione dei 
componenti sul circuito 
stampato per la versione con 
un solo tubo. 

    



    massima. Durante ciascun lampo, |'e- 

nergia che viene convertita in luce (od in 

calore)  determinata dalla capacita del 
condensatore di carico e dal valore del- 

essere pill breve di quattro secondi, un lore di 2,2 kQ si ¢ dimostrato ottimale. 

tempo sufficiente per la maggior parte Potrebbe naturalmente essere adattato 
degli scopi fotografici. Naturalmente, alle necessita di ognuno, ma solo entro 

per il lampeggiatore elettronico doyran- certi limiti. Il componente deve comun-    

no essere utili 

  

la tensione ai suoi capi. L'equazione & 

E=05xeV? 

Quando vengono prestabilite la capaci- 

12 in farad e la tensione in volt, si ottie- 
ne l'energia in wattsecondi. L'energia & 

  

ti condensatori specia- 
li piuttosto costosi, a meno che non ven- 
gano acquistati sul mercato del surplus. 
Desiderando attivare contemporanea- 
mente due 0 pid lampeggiatori, fare at- 
tenzione che per ciascun tubo é necessa- 
rio un proprio condensatore! II semplice 

  

que dissipare una notevole potenza per- 

ché, specialmente nella prima fase della 

carica, si scalda molto. II valore minimo. 
peril resistore R 1 si ricava dalla seguen- 

te equazione: 

  

R=T/(7xC) 
  

sated a2] dove T é il tempo che intercorre tra due 
lampi [s] e C @ la capacita dell'elettroli- 
tico del flash [F]. L'intervallo effettivo 
potrebbe essere pitt breve o pid lungo di 
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8 44 90 106     

  

300 - ne “138 = quello calcolato, perché fondamenta 
ae 0 s 89 25 mente. anche la resistenza dell'avvolgi- 

fi eave char ces tho rmonnes A protean 270 mento secondario del trasformatore se- 
70s 2 as. age Be Bs ipeeers 
B00 160203 3 36,0 

900. 18,0. 22:8 és ‘ 34.0 40,5 Tabella 1. Energia accumulata nel condensa- 
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proporzionale alla capacita del conden- 

satore ed al quadrato della tensione. G: 
piccole variazioni della tensione caus 

no una variazione relativamente elevata 
dell'energia accumulata, In Tabella | 

sono elencati i valori dell'energia elettri- 

accumulata, in funzione di alcuni va- 
Jori di capacita e tensione. | valori inter- 
medi potranno essere facilmente calco- 

lati. con l'aiuto delle formule prima e- 
lencate. Dovendo costruire diversi lam- 
peggiatori, con diverse intensitd lumi- 
nose, si consiglia di variare la capac! 

del condensatore. a parita di tensione 

applicata. Anche se le capacita calcola- 

te non dovessero essere comprese nella 
serie commerciale, potranno essere ot- 
tenute collegando in parallelo, conden- 

satori elettrolitici di capacité minore. 

Per il condensatore C1 abbiamo utili 
zato due elettrolitici per flash da 680 uF 

ciascuno: si dovrebbe cosi ottenere, al- 
meno secondo i calcoli, una capacita di 

1360 LF. Con una tensione di alimenta- 

zione di 310 V. questi due condensato- 

ri accumulano un’energia dell'ordine di 
65,3 Ws. Per questo motivo, l'intervallo 
trai lampi di un flash da 16 W non deve 

  

   

                  

collegamento in parallelo dei tubi lam- 
peggiatori causerebbe cio’ l'effetto di 
far convertire |'intera energia al tubo che 
presenta la minima resistenza interna 

dopo I'innesco, con Ja sua eventuale di- 
struzione. Per motivi di semplicita due 

tubi lampeggiatori potrebbero essere in- 
nescati con. un solo elettrolitico. Con pitt 
di due tubi, si dovrebbe comunque mon- 

tare un trasformatore d'innesco supple- 

mentare per ciascuna coppia di tubi in 
pid. 

  

Schema elettrico 

Il circuito elettrico dello strobo & ripor- 
tato in Figura 1. I primoe pid importan- 
te compito del resistore R1 @ la separa- 
zione del tubo lampeggiatore dalla se- 
zione del trasformatore, garantendo in 
tal modo di interrompere la corrente 
passante attraverso i tubi dopo l'innesco. 
In secondo luogo, questo resistore in- 
fluenza fortemente il tempo di carica del 
condensatore per il flash. Poiché {| tem- 
po di carica deve essere uguale all'inter- 
vallo tra i lampi. il tubo avra tempo di 
raffreddarsi. Nel corso delle prove, il va- 

    

tore di carica |Ws], a seconda del 
della tensione. 
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paratore deve essere inserita nel calcolo. 
Inoltre, i valori capacitivi dei condensa- 
tori del flash possono avere tolleranze 
anche elevate. II resistore R7. in paralle- 
lo al condensatore del flash, provvede 

alla sua scarica, quando il dispositivo 

viene staccato dalla rete durante le pau~ 

se del lavoro. Questo provvedimento 

permette di accedere con sicurezza al- 

interno dell'apparecchio, alcuni minu- 
ti dopo che la spina sia stata staccata dal- 
la rete, per apportare "senza timore' e- 
ventuali modifiche tecniche (per esem- 

pio. la sostituzione dell'elettrolitico ). 
Poiché, per caricare l'elettrolitico, viene 

comunque utilizzata una tensione del- 
l'ordine di quella di rete, per motivi di si- 

curezza deve essere prevista una separa- 
zione elettrica tra il lampeggiatore ¢ la 
rete, in forma di trasformatore d'isola- 
mento (tensione d'uscita uguale a quel- 
la d'ingresso). Tali trasformatori sono 

reperibili per diverse potenze. Per il fun- 
zionamento in parallelo di due lampeg- 

giatori, abbiamo utilizzato un trasfor- 

matore d'isolamento da 50 VA, ma ne 

andrebbe bene anche uno pit! piccolo 
perché, durante la maggior parte del 

   



  
      

tempo di utilizzo del lampo, il trasfor- 
matore funziona praticamente a vuoto. 

Solo in un breve intervallo dopo lo scat- 
to di un flash, al trasformatore viene ri- 
chiesta la potenza totale, Tr2 & un nor- 

male trasformatore di innesco, con ten- 
sione d'ingresso di cirea 300 V, che e- 

mette all'uscita impulsi di trigger con 

ampiezza di circa 5-6 kV. | trasformato- 

rid'innesco vengono offerti in parecchie 
versioni, per esempio in forma cilindri- 

ca incapsulata, oppure con nucleo di fer- 

rite per circuito stampato. Poiché la po- 
tenza di accensione é sempre molto ba: 
sa, anche le dimensioni geometriche di 

questi trasformatori sono molto ridotte. 

Il flash pud essere fatto scattare sia nel- 
l'istante della ripresa, con i] contatto sin- 
cronizzato incorporato nella macchina 
fotografica (questo sistema é utilizzato 
almeno nel 99% dei casi). sia con i] pul- 

sante separato SW3 (per effetti speciali 

© riprese combinate a tempi lunghi). 

Grazie all'utilizzo del tiristore TI, la 

corrente d'innesco viene limitata a pochi 

mA, con una tensione di 25 V. Si pud u- 
tilizzare a questo scopo qualsiasi tiristo- 

re con corrente di | A e tensione nomi- 
nale di 400 V. Abbiamo optato per il ti- 

pouniversale C 106, perché lo si pud tro- 

vare ovunque, tranne forse nei negozi di 

generi alimentari, Non 2 necessario un 
dissipatore termico per il tiristore, per- 
ché la potenza commutata & trascurabi- 
le Il condensatore C2 viene caricato, 
tramite il resistore R2, alla tensione pre- 
sente ai capi dell'elettrolitico del lam- 

peggiatore e, appena il tiristore T1 vie- 

ne innescato, collega la bobina primaria 
de! trasformatore di accensione al con- 
densatore carico, che si scarica attraver- 
so il trasformatore di accensione stesso. 
Liavvolgimento secondario produce il 
necessario impulso ad alta tensione, 

Nel condensatore C3 @accumulata ener- 
gia sufficiente ad innescare il tiristore. 
Nel caso si voglia utilizzare un tiristore 
conmaggiore corrente di gate, la capaci- 

ta di questo condensatore deve essere 
aumentata a circa 10 LF. I tiristori mol- 

to sensibili all'innesco potrebbero esse- 
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re eventualmente innescati anche da 
tensioni impulsive captate dalla linea di 
sincronizzazione. In tali casi, trai colle- 

gamenti di catodo e di gate del tiristore 

dovra essere inserito un condensatore 
(circa 1 nF), per sopprimere con effica- 
cia i picchi di disturbo. Come elemento 

di segnalazione ottica della condizione 

di lampeggiatore pronto all'uso verra u- 

tilizzata una lampadina al neon, in ver- 

sione con terminalia saldare e senza re- 
sistore in serie. Mediante il trimmer 
RV1, verra fissato il punto in cui la lam- 

padina al neon si accende nell'istante in 
cui il condensatore del flash é carico. Per 

questa operazione, usare la massima 

precauzione: cacciavite isolato ¢ laltra 
mano in tasca! Nel nostro box lampeg- 
giatore abbiamo incorporato una luce di 
messa a punto, formata da una normale 

lampada ad incandescenza da 100 W, 

con il relativo portalampade E-27. Con 

l'aiuto di questa luce, potrete trovare il 
punto ottimale dove disporre il flash, 
perché la distribuzione della luce e del- 

le ombre corrispondera a quella che poi 
si otterra con il lampo. Anche se una 
lampadina da 100 W emette una luce de- 

isamente minore rispetto al flash, ser- 
vird ottimamente a predisporre gli effet- 
ti di luce per la fotografia. 

                

ci 

  

   

Realiz: 

  

sione pratica 

La costruzione non presenta difficolta, 

perché il numero dei componenti neces- 

sari é scarso. Per le versioni sperimenta- 
li potra essere utilizzata una basetta pre- 
forata ma, utilizzando il circuito stam- 

pato di Figura 2 impossibile che 
avvengano etrori di montaggio, (a tale 

scopo consultare anche la Figura 3 che 

raffigura la disposizione dei componen- 

ti) nella versione finale. 
Abbiamo inserito lo strobo in un conte- 
nitore di legno all'interno del quale ab- 

biamo incollato un foglio di stagnola di 

alluminio (del tipo utilizzato per avvol- 

gere i cibi). II pannello frontale ¢ forma- 

to da una lastra di plexiglass rugosa. Sul 

lato esterno del contenitore abbiamo 

    

  

      

     

montato |'interruttore di accensione, 
quello per la luce ausiliaria ed il pulsan- 
te per l'attivazione manuale del lampo. 

I numero guida é definito dal prodotto 
del diatramma per la distanza del s«     
getto [m]. Per il lampeggiatore in ogget- 
to. non é possibile generalizzare, a cau- 

  

sa delle troppe variabili costruttive. Ser- 

ve soltanto eseguire una serie di riprese 

di prova, effettuate possibilmente man- 
tenendo sempre il soggetto alla medesi 

ma distanza. Viene allora variata soltan- 
to la regolazione del diaframma sulla 

macchina fotografica, mantenendo il 

tempo di esposizione a ur antesimo 

di secondo. La pellicola utilizzata per le 

prove deve avere una sensibilita di 21/ 
10 DIN (corrispondenti a 100 ISO), per- 
ché il numero guida viene generalmen- 
te dato per questa sensibilita. Dopo aver 

sviluppato i fotogrammi relativi alle 
prove, si potra decidere il numero guida 
da attribuire al proprio lampeggiatore. 
Noto questo numero, l'apparecchio & 
pronto per I'utilizzo pratico. 

mies 
COMPONENT 

  

    

  

  

  

  

  

  

         



Monosd V'elettronica? 

1. Quali condizioni permettono al- 

I'SCR di passare dallo stato di con- 
duzione allo stato di non conduzio- 
ne. 

A- Collegamento al suo gate di una 
tensione negativa 
B- Inversione della polarita della 

sorgente di tensione o diminuizione 

della corrente anodo-catodo al di 
sotto del valore di tenuta. 
C - Messa a massa dell'anodo 
D- Messa a massa del catodo 

  

2. Laccorrente di elettroni scorre in 
senso concorde o discorde alla free- 
cia del diodo nel suo simbolo? 

A- Concorde 
B- Non ha importanza il simbolo 
C- Discorde 

3. Cosa & necessario fare per inver- 
tire la polarita di uscita di un raddriz- 
zatore ad onda intera? 

A- Invertire tutti i diodi nel circuito 
rettificatore 
B- Invertire i due diodi in conduzio- 
ne inversa 
C- Invertire i due capi ai quali viene 
collegata la tensione alternata 

4. Quale duplicatore di tensione uti- 

lizza in uscita due condensatori col-   

legati in serie? 

A- I duplicatore ad onda intera 
B- II duplicatore a semionda 

C- Il moltiplicatore catodico 

5. Quanto vale il fattore percentuale 
di stabilizzazione di un alimentatore 

per il quale la tensione di uscita sen- 
za carico risulta essere 12,72 V e 
quella con carico 12,51 V? 

  

  

A-15% 

B- 3,5 % 

C-2 % 

D-1,7% 

6. Perché non é possibile ottenere un 
valore accurato di 6 se la tensione 

Vee varia? 

A-Perché la Ic non varia al variare di 
Vee 

B- Perché una variazione di Vce 
produce una variazione di Ic indi- 
pendentemente dalle variazioni di 
Tb. 

C- Perché la Vbe influenza Ib 

7. Quale é il terminale del transistor 

al quale viene misurata la tensione 

di ingresso in un amplificatore ad e- 
mettitore comune? 

A- Base   

  

B- Collettore 

C- Emettitore 

D- Schermo 

8. Quale parametro del trasformato- 
re determina I'adattamento di impe- 

denza? 

A- Il numero delle spire 

B- La tensione del secondario 

C- II rapporto spire 

9. Quale @ l'equivalente del carico 
resistivo in uno stadio valvolare pu- 

sh-pull? 

  

A- Il carico di uscita 
B- L'avvolgimento primario del tra- 
sformatore di uscita 
C- La tensione di alimentazione in 
rapporto alla corrente nel carico 

10. Perché nei circuiti di ingresso 
degli strumenti di misura vengono 

usati i dispositivi MOSFET? 

A- Perché costano meno 

B- Perché protetti da scariche elet- 
trostatiche 

C- Sono dispositivi ad alta impeden- 
za di ingresso 

Le risposte a pag.102 

el
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USER PORT PER AMSTRAD 

Anche se il computer Amstrad CPC464 
ha un enorme 'potenziale di espansione 

ed é certamente una buona macchina per 

chiunque sia interessato ai dispositivi 
che possono essere aggiunti dall'utente, 
manca di una qualsiasi cosa che possa 

essere paragonata alla porta di utente, 

che invece si pu trovare su altre mac- 
chine, come i Commodore 64 e VIC20. 

Queste porte mettono a disposizione 8 

line, ciascuna delle quali pud essere se- 

  

  ia: 

  

paratamente programmata come ingres- 

so ocome uscita, pil una coppia di linee 

handshake. Sono inoltre disponibili due 

temporizzatori/contatori da 16 bit, che 

possono essere utilizzati per contare gli 

impulsi d'ingresso, oppure per dividere 
il clock di sistema, in modo da fornire u- 

na vasta gamma di frequenze d'uscita. 
Questa é una funzione invero molto uti- 

le, utilizzata in molti accessori del com- 

puter in oggetto. 
Il componente utilizzato per formare la 

porta di utente del VIC20é il VIA (Ver- 

satile Interface Adaptor) tipo 6522. II 

Commiodore 64 ha una specie di versio- 
ne migliorata del 6522, il CIA (Complex 

Interface Adaptor) tipo 6526, ma questo 
componente non é disponibile per gli u- 
tilizzi dilettantistici. 

, naturalmente, previsto per es- 

zrato con le famiglie di micro- 
processori 6502 e 6800, mentre il com- 

puter Amstrad CPC464 é basato su uno 

Z80A. Sarebbe possibile ottenere pre- 
stazioni analoghe a quelle del 6522, uti- 
lizzando una coppia di periferiche Z80A 
(PIO Z80A e CTC Z80A) ma, nonostan- 

te alcune difficolta, & possibile interfa 

ciare le periferiche delle serie 6500 e 

6800 a computer basati su Z80 e Z80A. 

L'utilizzo un 6522 con un CPC464 é u- 

na proposta attraente, perché offre una 

eccellente gamma di funzioni ad un co- 
sto molto modesto. Dovrebbe anche 
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di A, Cattaneo 

permettere l'interfacciamento al 

CPC464 della maggior parte degli 

cessori disponibili per il VIC20e il C64: 

é sufficiente un po di ingegnosita. I di- 

spositivo descritto in questo articolo & 
quindi un'interfaccia 6522 abbastanza 

semplice da realiz: 
I problemi relativi all'interfacciamento 

di una periferica della serie 6500 con un 

sistema basato sullo Z80A, scaturiscono 

dalle differenze nei bus di controllo. C’e 

inoltre un altro problema, in quanto il si- 
stema Z80A utilizza di solito una fre- 

quenza di clock di circa 4 MHz, mentre 

    

re. 

   

      

un 6522 standard ha la massima fre- 

quenza di clock di un solo MHz. In real- 

ta, questo non é un vero problema, per- 

ché la maggiore frequenza di clock del- 

lo Z80A & dovuta ai diversi sistemi di 

gestione delle operazioni interne e nona 

circuiti logici realmente veloci. Questo 

é dimostrato dal fatto che le periferiche 
standard (1 MHz) 6500 e 6800 possono 

essere fatte funzionare con i sistemi 
Z80A a4 MHze non é sempre necessa- 

rio far ricorso alle periferiche ad alta ve- 

locita delle serie "A" e "B". Per pura in- 
formazione, il CPC464 incorpora una 

periferica della serie 6800, sotto forma 

del chip video 6845. 

I due elenchi dati in Tabella 1 sono i bus 

di controllo standard 6502 e Z80, e mo- 

strano le differenze pit importanti tra i 

due. 

Non esistono difficolta con le linee 

CLOCK e RESET negato, che sembra- 

no entrambe compatibili. Nemmeno 

  

con la linea MI esistono problemi e, 

quando si utilizzano periferiche della 
serie 6500, pud essere semplicemente i- 
gnorata. Il principale ostacolo consiste 

nelle differenti disposizioni di lettura/ 

scrittura: infatti, il 6502 ha un'unica li- 
nea che viene mantenuta a livello basso 
durante le operazioni di lettura, mentre 

lo Z80 possiede linee di lettura e scrittu- 

ra separate, che vanno a livello basso du- 

rante le operazioni alle quali sono desti- 
nate.



  

La linea di scrittura dello Z80 é in real- 
td approssimativamente equivalente al- 

la linea di lettura/scrittura del 6502, per- 
ché entrambe vanno a livello basso du- 

rante la scrittura e pud essere usata per 
pilotare I'ingresso lettura/scrittura di u- 
na periferica della serie 6500. Tuttavia, 

  

Figura 1. Schéma elettrico della porta d'uten- 
te. I cuore del circuito é il VIA 6522. 

non sempre é sicuro lasciare semplice- 
mente scollegata la linea di lettura ed & 
consigliabile collegare ad una porta sia 

questa linea che quella di scrittura, usan- 

dole poi per pilotare un ingresso di sele- 

zione del chip della periferica serie 
6500, per garantire che il dispositivo sia 
disattivato sempre, tranne quando ha 

luogo effettivamente un'operazione di 
lettura/scrittura, evitando in tal modo 
letture spurie. Questo potrebbe sembra- 

re di scarsa importanza, ma il risultato 

potrebbe essere un prematuro azzera- 

mento dei flag del registro di stato. 
I] 6502 possiede dispositivi di ingresso 

/uscita mappati in memoria, mentre lo 

Z80 utilizza una mappa di ingresso /u- 
scita separata. Le linee IORQ negato ( 
chiesta di ingresso /uscita )e MEMRQ 

negato (richiesta di memoria) vengono 
utilizzate per fornire le mappe separate, 
mentre la linea IORQ negato va a livel- 

lo basso durante l'accesso ad un disposi 

tivo di ingresso /uscita e la linea MEM- 
RQ negato va a livello basso quando si 
accede ad un circuito di memoria, Que- 

sti differenti schemi comportamentali 

non hanno reali conseguenze e la linea 

TORQ negato viene decodificata dal de- 
codificatore degli indirizzi, proprio co- 

me avviene per qual circuito perife- 

rico del tipo Z80. MEMRQ negato vie- 

ne semplicemente ignorato. 

  

  
   

  

    

  

   

  

  

Schema elettrico 

Lo schema elettrico completo dell'inter- 

facciaé illustrato in Figura 1. 11 CPC464 

presenta un sistema molto semplice di 
mappatura ingresso /uscita nel quale, 
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mantenendo basse le otto linee pit signi- 
ficative, viene attivato un circuito peri- 
ferico. Le otto linee di indirizzamento 
meno significative sono disponibili 
qualora un circuito periferico necessiti 
di pid di un indiri 
Questo non é il sistema standard di map- 

+5V —— rf a 

i GND oT [2 

po oy 
p1 o 2] 

    

    

    

   PAO 

    
  

RD Ato IORQ 

patura di ingresso/uscita dello Z80, ma 
costituisce un approccio pratico, che 

permette di utilizzare una quantita mini- 
ma di decodifica degli indirizzi. La linea 

di indirizzamento A108 libera per le ag- 

giunte da parte dell'utilizzatore ed in 

PORTA A. 

PORTAB 

  

questo Circuito essa viene decodificata 

con IORQ negato, dalla porta NOR a 

due ingressi IC2d. L'uscita di IC2d vaa 

livello alto ed attiva l'ingresso positivo 

di selezione del chip di ICI (il 6522) 
quando A10 e IORQ negato sono en- 

trambe a livello basso. 

Le restanti tre porte logiche di IC2 deco- 

dificano le linee di lettura e di scrittura. 
IC2b produce un'uscita bassa quando 

sonoa livello basso RD negato o WR ne- 
gato e pilota l'ingresso negativo di sele- 
zione del chip di IC1. 

Oltre ad IC2 ed al condensatore di disac- 
coppiamento Cl, il solo altro compo- 

nente del circuito é lo stesso 6522. II bus 
dei dati del computer si collega diretta- 
mente al bus dei dati di IC1. Il 6: ha 

  

  

    

  

  

  

  
  

Tabella 1. Linee di controllo della CPU. 

  

sedici registri e di conseguenza quattro 
ingressi di selezione del registro. Essi 

sono pilotati dalle linee di indirizzamen- 

to AO-A3, disponendo i registri in sedi- 

ci indirizzi contigui. Poiché viene utiliz- 

zata una parte notevolmente minore del- 

l'intera capacita di indirizzamento, cia- 

scun registro appare contemporanea- 
mente in un certo numero di indirizzi. 

Tuttavia, @ consigliabile utilizzare gli 

indirizzi da &F800 a &F80F, per evita- 

re operazioni indesiderate da parte del- 

Vhardware interno del computer. 
Iterminali RESET negato e CLOCK so- 

no alimentati dalle corrispondenti linee 
della porta "floppy disk" (espansione) 

del CPC464. Osservare che, poiché la 

frequenza di clock é di 4 MHzanziché di 

1 MHz, quando i temporizzatori sono u- 

  

 



  

sati per dividere il segnale di clock, la 
frequenza d'uscita sara quattro volte 
maggiore rispetto alla situazione nor- 

male. Questo non é pero un grave incon- 

veniente e la pili ampia gamma di fre- 

quenze d'uscita pud persino essere van- 

taggiosa in alcune applicazioni. Non & 

possibile dividere per quattro il clock, in 
modo da ottenere il segnale da | MHz 
per IC1, perché questo supererebbe le 
possibilita di temporizzazione del siste- 

clock GND 

RESET 

WA 
“RO ioRQ 

+5V 
Do D1 

D2 3 
D4 Ds 

ps G fl 07 
Ao A 
a2 A3 

AIO 

    

Figura 2. Piedinatura della porta di espansio- 
ne. Sono evidenziati i segnali utili al circuito. 

ma durante le operazioni di scrittura, 
rendendo impossibile scrivere dati in 
IC1. PBO-PB7 sono le otto linee di dati 
della porta B di ICI e CB1 pit CB2 so- 

no le due linee di handshake. Solo que- 

sta é disponibile come porta d'utente nel 

VIC20. In questo caso, sono anche di- 
sponibili le otto linee di dati della porta 

A (PAO-PA7) e le due linee di handsha- 
ke CA1l eCA2), con un totale di 20 linee 
di ingresso/uscita. 

Per il circuito @ necessaria una sola ali- 
mentazione da 5 V, con una corrente as 
sorbita ben minore di 100 mA, che pud 
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essere prelevata dalla porta di utente del 

computer stesso. 

Realizzazione pratica 

La traccia rame del circuito stampato & 
disegnata in scala naturale in Figura 3, 

mentre la disposizione dei componenti& 

riportata in Figura 4. Poiché ICI @ un 
componente MOS e costa anche parec- 

chio (@ un DIL a 40 piedini), per questo 
circuito integrato é indispensabile uno 

  

    

  

  
      

    

  
Tabella 2. Indirizzi e funzioni dei registri del 
VIA 6522. 

zoccolo. Montare tutti gli altri compo- 

nenti, compresi i cavi ed i collegamenti 
cablati prima di inserire IC] nel suo zoc- 

colo, accertandosi poi che il suo orienta- 

mento sia corretto. 

I collegamenti al computer verranno ef- 

fettuati mediante uno spezzone di cavoa 
piattina da 20 poli, lungo circa mezzo 
metro. L'estremita libera del cavo € mu- 

nita di un connettore da 2 x 25 poli e pas- 

so di 0,1 pollici trai contatti, utilizzando 

il sistema di collegamento illustrato nel- 

le Figure 2 e 3. L'utilizzo di cavo multi- 

polare a fili di diverso colore é fortemen- 
te raccomandato, perché riduce di mol- 

to il rischio di errori di cablaggio, E' im- 

probabile che abbiate a disposizione un 
connettore munito di adatta chiave di o- 

      

rientamento ma, con un po di ingegnosi 

ta, potrete inserimne una. In alternativa, il 

connettore dovra essere munito di chia- 

ri contrassegni. 

Sul prototipo, sono stati utilizzati sem- 

plici connettori per c.s., con passo di 

2,54 mm tra i contatti, per portare le con- 

nessioni di ingresso di uscita della por- 

ta (che comprendono +5 V e GND, con 

un totale di 22 terminali). La spina a 22 

poli consiste in realta di una a 10 ed una 

a 12 poli, accostate tra loro. Natural- 

mente, va bene 

   

  

a | anche qualsiasi 

Se ee altro tipo di con- 

nettore con passo 

4 di 2.54 mm. 

  Messa in opera 

Collegare l'unita 

alla porta "floppy 
disk" del compu-   

  

  

ter prima di ac-   

  

  cenderlo. Dopo 

che il computer & 

stato acceso, do- 

vrebbe apparire 

sullo schermo il 

solito messaggio 

ed il computer 
dovrebbe funzionare normalmente. Se 

si nota qualche segno di malfunziona- 

mento, spegnere immediatamente e ri- 

controllare l'interfaccia. Come prova 

veloce, per determinare se I'unita fun- 

ziona normalmente 0 meno, inserire 
questo comando: 

PRINT INP(&F800), 

Se tutto va bene, dovrebbe apparire il 

numero 255. Provare a collegare a mas- 
sa PBO e ripetere il comando. II valore 

ottenuto dovrebbe ora essere 254. 

Tl 6522 & un componente molto com- 

plesso, che dispone di una vasta gamma 

di prestazioni. In questo caso, non viene 

utilizzata l'uscita IRQ (richiesta di inter- 

ruzione) del piedino 21, escludendo de- 

finitivamente alcune funzioni. Qui ab- 

biamo spazio sufficiente soltanto a de- 
scrivere alcuni aspetti fondamentali del 

  

| 
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6522 e chiunque voglia utilizzare prati- 
camente questo progetto é vivamente 

consigliato di procurarsi i fogli dati, che 

trattano compiutamente di tutti gli a- 
spetti del componente 

In Tabella 2 sono elencati tutti i sedici 

registri, oltre ai loro indirizzi primari. 
Naturalmente, le funzioni pit utili del 
componente sono le due porte di ingres- 

so/uscita, la cui funzione @ abbastanza 
facile da capire. Ciascuna linea pu es- 
sere predisposta come ingresso 0 come 

uscita e la funzione ottenuta dipende 
dallo stato del relativo bit nell'appro- 
priato registro direzione dati. Un bit a li- 

vello 0 predispone la corrispondente li- 
nea come ingresso; la linea viene predi- 

sposta come uscita se il bité 1. L'impul- 
so di reset all'accensione azzera tutti i re- 
gistri e di conseguenza tutte le linee so- 

no predisposte come ingressi. 

    

Figura 3. Circuito stampato visto dal lato rame 
in scala unitaria. 

  

Se, per esempio, vogliamo predisporre 

le linee PAO-PA3 come uscite e PA4- 
PA7 come ingressi, i bit da 0 a 3 del re- 

gistro direzione dati A dovranno essere 

  

parte dei casi, tutte le otto linee di cia- 

scuna porta vengono predisposte allo 
stesso modo, con il valore 0 (tutti ingres- 

si) oppure 255 (tutte uscite). 
E' importante comprendere che i registri 

direzione dati controllano soltanto la 

funzione di ciascuna delle linee ed i da- 

  

lare il flusso dei dati in ingresso ed in u- 

scita da ciascuna porta. Queste linee so- 

no controllate dal registro di controllo 

delle periferiche, all'indirizzo &F80C. 
Se iniziamo con CAI, questo ha solo 

due modi di funzionamento, entrambi 
dei quali come ingresso. Pud rilevare sia 

  

ti in esse contenuti non vengono letti in 

questi indirizzi, Essi vengono scritti o 
letti dagli appropriati registri delle peri- 

feriche. Per esempio, i dati per la portaB 

vengono scritti 
  

  

nel registro delle 

periferiche B, 

che si trova al- 

l'indirizzo 

&F800. Le porte 
possono essere 
lette in BASIC 

utilizzando la 

funzione 

INP(X), come 

nel semplice e- 

sempio dato in 

precedenza. A     

  

Tabella 3. Valori dei registri 
handshaking. 

portati al livello 1 edi bitda4a7 alivel- 

lo 0. Dovra quindi essere scritto nel re- 
gistro direzione dati A il numero 15 e 

questo risultato potra essere ottenuto da 
BASIC, utilizzando l'istruzione OUT 
(cio OUT &F803,15). Nella maggior 

  

ntrollo periferiche per il funzionamento 
tutti gli ingressi 

sono applicati 
resistori di pull-up e di conseguenza so- 

no a livello alto se lasciati non collega- 

ti. IL CPC464 gestisce una funzione 

AND a bit, che pud essere utilizzata per 

mascherare qualsiasi bit che non inte- 

re Molte applicazioni necessitano 

della funzione handshaking per control- 

  

   

  

  

  

transizioni alto-basso che basso-alto. In 

altre parole, non pud rispondere a livel- 
li logici fissi, come le linee dei dati, ma 

rileva transizioni da uno stato logico ad 

un altro, CA2 pitt complesso ed ha ot- 
to modi operativi (quattro ingressi e 

quattro uscite). Quando viene usato co- 

me ingresso, risponde anch'esso a tran- 
sizioni, piuttosto che a stati fissi. CAl e 

CA2 sono controllati dai quattro bit me- 
no significativi del registro di controllo 

delle periferiche, come specificato nel- 

la Tabella 3. CB1 e CB2 sono controlla- 

ti esattamente nello stesso modo, dai 

quattro bit pit significativi ed i numeri 

decimali tra parentesi sono i valori equi- 

valenti per CB1 e CB2. 

Quando un ingresso viene attivato, pre- 

dispone l'opportuno bit del registro dei 

flag di interruzione, nel seguente modo: 

CAl Bit 1(2),CA2 Bit 0 (1), 
CBI Bit 4 (16), CB2 Bit 3 (8). 
Il numero tra parentesi é il valore deci- 

male del quale viene incrementato il va- 

lore prelevato dal registro delle interru- 

zioni quando questo bit viene settato. 

Con i modi di ingresso handshake, i flag 
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vengono resettati leggendo o scrivendo 
nell'opportuna porta, oppure scrivendo 

1 nel rispettivo bit del registro delle in- 
terruzioni (e non, come si potrebbe pen- 

sare, scrivendo 0 nel bit da resettare). 

Questo potrebbe sembrare uno strano 

modo di fare le cose, ma rende piii faci- 

le resettare soltanto il flag od i flag desi- 

derati. I modi di ingresso indipendenti 

le perché fornisce un breve impulso ne- 

gativo quando i dati vengono scritti, op- 

pure letti dal relativo registro della peri- 

ferica. Il modo di uscita handshake por- 
ta a livello basso la linea quando i dati 

vengono scritti nella rispettiva porta e la 
linea viene riportata al livello alto in oc- 

casione di una transizione attiva sull'al- 
tra linea handshake di quella porta. 

  

Figura 4. Disposizione dei componenti sulla 
basetta stampata. 

sono diversi, perché i flag possono esse- 

re resettati esclusivamente utilizzando 

questo secondo sistema e non vengono 

influenzati dalle operazioni di lettura 0 

scrittura sulle porte. 

Due dei modi d'uscita sono utilizzati 

semplicemente per stabilire a livello al- 
too basso, come necessario, la linea d'u- 
scita. I] modo di uscita ad impulso é uti- 

  

Naturalmente, se state utilizzando di- 

verse linee handshake, deve essere scrit- 
to un singolo valore nel registro di con- 

trollo delle periferiche, per predisporre i 

necessari modi operativi. Si tratta sol- 

tanto di trovare il valore necessario a 

predisporre ciascuna linea per il modo 

richiesto, usando la Tabella 3; lasomma 
di questi valori viene poi scritta in 
&F80C. Per un rapido controllo della li- 
nea handshake, provare questo semplice 
programma 
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5 OUT &F80C,0 
10 PRINT INP(&F80D) AND | 
20 OUT &F801,0 
30 FOR D=1 TO 100 
40 NEXT 
50 GOTO 10 

Facendolo girare, questo programma 

stampa ripetutamente lo stato del flag 
CA2, nell'angolo in basso a sinistra del- 
lo schermo e lo resetta, se necessario. 
CA2 viene predisposto nel modo han- 

dshake da alto a basso. Di conseguenza, 

vengono normalmente ottenute letture 
“O", ma ogni volta che CA2 viene corto- 

circuitato a massa, verra ottenuta dal 

computer un'unica lettura"1". L'utilizzo 
dei temporizzatori va invero oltre gli 
scopi di questo articolo ma, come rapi- 
da prova, potrete provare questi coman- 

di: 

OUT &F80B,192 

OUT &F804,208 

OUT &F805,7 

La prima riga predispone il temporizza- 

tore | nel modo ad avanzamento libero 
ed attiva I'uscita su PB7, mentre le suc- 
cessive due righe scrivono il valore 

2000 nei latch del temporizzatore 1. La 
frequenza d'uscita su PB7 @ uguale a 
2000000 divisi per il valore scritto nel 
temporizzatore 1: con questi valori. la 
frequenza d'uscita é 1 kHz. Tuttavia, u- 

tilizzando valori different i 
ottenere frequenze comprese tra la ban- 

da audio bassa e la banda ultrasonica. 
Il Kit e il cireuito. stampato di questa 
realizzazione sono distribuiti dalla I.B.F. Casella 
Postale 154 - 37053 Cerea (VR) tel. 0442/30833 

  

   

    

  

  

  

  
  
  
 



STEREO METER 
Trai misuratori di picco PPM (Peak Pro- 
gramme Meter) ed i VU-meter (molto 

pit conosciuti), esistono due principali 

differenze. [1 PPM ha una differente 

"balistica", cioé attacca rapidamente e 

smorza lentamente, percid vengono 

chiaramente visualizzati i valori di pic- 
co. Inoltre, la scala del PPM é approssi 
mativamente lineare, mentre la scala di 
un VU-meter non lo é affatto. 

  

Un VU Meter diverso 

Osserviamo con maggiore attenzione 
come é fatto un VU-meter. II segnale au- 
dio viene rettificato ed integrato, in mo- 

do da produrre sullo strumento una let- 

tura corrispondente al livello medio del 
segnale (il PPM mostra il livello di pic- 

co). All'estremita sinistra della scala, 
corrisponde il valore -20, e l'estremo de- 

stroa+3 VU (Volume Unit). II livello di 

0 VU corrisponde a circa 2/3 della sca- 

di Ian Coughlan 

la ed equivale, per convenzione, a +4 

dBm. 
Inserendo un'onda sinusoidale in un 
VU-meter, con livello di +4 dBm, la let- 
tura sara 0 VU. Inserite un segnale audio 

ad un livello medio di +4 dBm e legge- 
rete sempre 0 VU, anche se l'indice si 
spostera un poco, in risposta alle varia- 
zioni del segnale. I segnali audio con- 

tengono perd picchi abbastanza supe- 
riori a +4 dBm e, poiché un VU-meter 

effettua un'integrazione, questi picchi 
non produrranno un aumento propor- 

zionale della lettura sullo strumento ed il 
sistema audio potra essere pilotato in so- 

vraccarico anche se il VU-meter indica 
che tutto va bene. 

Tutto questo pud avere un'importanza 
relativamente scarsa; per esempio, i re- 
gistratori a nastro analogici mostrano u- 
nacaratteristica di sovraccarico "morbi- 
da" e la distorsione non é troppo eviden- 

te. Altri sistemi non sono pero altrettan- 

to indulgenti. I sistemi di registrazione 
digitale, i trasmettitori audio e, in ma- 

niera pill accentuata, gli amplificatori 

audio, hanno limiti superiori molto ben 

definiti. Se questi sistemi vengono pilo- 
tati anche poco al di sopra dei loro limi- 
ti, semplicemente si rifiutano di funzio- 

nare: i picchi del segnale risulteranno li- 

mitati e la distorsione sara invero molto 
fastidiosa. 
Ovviamente, il miglior rapporto segna- 

le/rumore in un sistema audio verra otte- 

  

nuto mantenendosi pili vicino possibile 

al limite superiore, poco prima del so- 

yraccarico. Se possedete soltanto un 
VU-meter, i picchi non verranno regi- 
strati e pertanto dovrete prevedere, per 

essi, un ampio margine superiore al 

massimo livello del segnale medio, che 
andra a pregiudicare le prestazioni nella 
zona inferiore. 
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Presentazione del PPM 

La risposta rapida del PPM fa si che 
l'ampiezza dei picchi del segnale possa 

essere monitorizzata con precisione e, 

se sapete qual’é il limite superiore del 

vostro sistema (é facile verificarlo: ba- 
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Figura 1. Funzione di trasferimen- 
to del misuratore di livello musica 
le di picco. 

sta aumentare il livello del segnale fin- 

ché si manifesta il taglio dei picchi all'u- 
scita ), regolate il livello in modo che i 

picchi arrivino appena al di sotto di tali 

limiti. Potreste anche voler mantenere 
una riserva per i picchi di ampiezza ec- 

cezionale ma tutto il materiale preregi- 

strato o radiotrasmesso é gia stato libe- 

rato da questi picchi. 

Per il PPM non pud essere utilizzato un 

qualsiasi vecchio strumento. I] PPM che 

descriviamo in questo articolo utilizza 

LED in luogo di uno strumento ad indi- 
ce e quindi I'indicazione é proprio la pitt 
veloce ottenibile! Ed anche a buon mer- 
cato, perché il costo di produzione di 

questo PPM stereo, completo di alimen- 
tatore, é minore del prezzo di un norma- 

le strumento PPM con scheda di control- 
lo. E' vero che non ha la precisione di ta- 

li strumenti commerciali, ma con un 
confronto fianco a fianco, nel monito- 
raggio di normale materiale registrato, 

non é stato possibile rilevare differenze 

visibili. Inoltre, i LED hanno un’estetica 
migliore. 

La scala PPM é molto caratteristica. A 
differenza del VU-meter, che tende a 
comprimere I'area che interessa, nella 

meta superiore della scala, il PPM esten- 

de questa parte della scala, in modo che 

vada ad occupare tutta l'escursione. 

CURVA_DISCONTINUA 
APPROSSIMATA 

zione @ realizzata, in questo progetto, 
mediante una tecnica nota come "ap- 

prossimazione lineare discontinua". 

L'uscita dell'amplificatore non lineare 
non varia in maniera continua e gradua- 

le, ma consiste in una serie di linee ret- 
te, progettate in modo da approssimare 

OPI g 

FUNZIONE DI TRASFERIMENTO 
DESIDERATA 

  2 3 4 
VOUT oF Picco 

PPMI corrisponde a -12 dBm, PPM7 

corrisponde a +12 dBm. Al centro della 
scala si trova riportato il valore PPM4 (0, 

dBm). Le divisioni della scala sono e- 
quidistanti e spaziate di 4 dBm. 
La Tabella 1 mostra i numeri sulla sca- 

la del PPM, con i corrispondenti livelli 

Figura 2. Determinazione dei punti di discon- 
tinuita della funzione di trasferimento. 

in dBm ed i livelli di tensione (efficace 

e di picco). Per ottenere questa scala li- 

neare, é necessario un amplificatore non 

lineare, del quale la Figura 1 illustra la 

funzione di trasferimento. Questa fun- 

PPM
 D

IS
PL
AY
 

  
Tabella 1. Livelli visualizzati dal PPM. 
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lacurva desiderata, come risulta dalla li- 
nea punteggiata. La pendenza dell'am- 

plificatore viene variata in ciascun pun- 
to di discontinuita e, quanto maggiore 
sara il numero di queste ultime, tanto pid 
precisa sara l'approssimazione. 

Il progetto utilizza tre punti di disconti- 
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PENDENZA = -1 

    

I PENDENZA = -0,5   
Yout 

nuita e quattro pendenze, sufficienti per 
questa applicazione, come illustrato in 
Figura 2. Per tutte le tensioni d'ingresso 
fino a +1 V, il guadagno dell'amplifica- 

tore sara -1, perché Q1 sara interdetto (la 

sua base viene mantenuta a -0,3 V). 
Quando I'uscita scende al di sotto di -1 

V.Q1 inizia a condurre, aprendo un per- 

corso di retroazione supplementare in- 

torno all'amplificatore. La resistenza di 
retroazione é ora formata da R3 in paral- 

lelo ad R2 e pertanto il guadagno diven- 

ta -0,5. Come mostrato, si possono ag- 

giungere altri punti di discontin 

    

Funzionamento del circuito 

Gli schemi elettrici delle due schede so- 
no illustrati nelle Figure 3 e 4. Oltre che 

dall’alimentatore, il PPM é composto da 

due circuiti ident pertanto, per mo- 
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tivi di chiarezza, ne verra descritta sol- 
tanto una meta. [Cla é un amplificatore 

invertente con guadagno di circa 20 dB 

cr 1000 
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ee 
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Figura 3, 
la. 

Schema elettrico della basetta pict   

quando SW1 @ nella posizione "-20 

dBm" e guadagno unitario nella posizio- 
ne "0. dBm". In questo modo, il PPM pud 
essere utilizzato su apparecchiature pro- 
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fessionali con livello di segnale di 0 
dBm, nonché nelle apparecchiature do- 

mestiche, in cui sono presenti livelli di 
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TENSIONE D'INGRESSO 
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segnale molto minori. L'impedenza 

d'ingresso sara di 9,1 Q nella posizione 

-20 dBm e di 100 kQ nella posizione 0 

dBm. IC2a e b sono configurati come 

rettificatori ad onda intera. [C2a ignore- 

ra la semionda positiva del segnale, ma 

invertira quella negativa. [C2b fara esat- 
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CANALE 
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uscira, 

© CANALE 
DESTRO 

tamente il contrario. II segnale risultan- 

te, al catodo di D2, ha direzione positi- 

vae viene utilizzato per caricare C3, tra- 

mite R8. La tensione ai capi di questo 

 



  

condensatore é uguale al livello di picco 
del segnale d'ingresso La costante di 
tempo di carica é determinata da R8 e 

C3, mentre la costante di tempo di sca- 

rica é determinata da R4 in serie ad R8 e 
C3. 
Vengono cosi ottenute le caratteristiche 

di attacco veloce e smorzamento lento. 

1C2c amplifica la tensione di C3. 

  

Nore: 
IC5-10=LM3914N 
IC11=78L15 
112-7915 
D15.22=1N4002 

DALLA BASETTA 
‘SUPERIORE 

  

R13/R9. Sopra BP1, ma sotto BP2, R12 

é in parallelo ad R13 ed il guadagno di- 

minuisce. Al di sopra di BP2, ma sotto 

BP3, R11, R12 ed R13 sono in paralle- 

lo, mentre lo stesso avviene per R10, 

R11, R12 ed R13 al di sopra di BP3. Di 

conseguenza, man mano che il livello 

d'ingresso aumenta, il guadagno scende 

ad ogni punto di discontinuita. 
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sul pannello i fori piloti, da 1 mm. Stac- 

care ladimaedallargare i foria2 mm. Al 

termine della foratura, carteggiare il 

pannello con carta abrasiva fine ad umi- 

do, pulirlo, applicare il sottofondo e ver- 

niciarlo. Quando la vernice sara essicca- 

ta, applicare le scritte, con caratteri tra- 

sferibili e poi proteggerle con uno spray 

trasparente. 

P2121    
  

es 

      
107 

      
  *PEFFD PLP 

  SINISTRO © 

  

TIP TF 
    

  

            DESTRO O Rag 

  
  

  
  

  3 mS 
        
  

  

  

  

        

  

          
            
    

  

    
                

      
  

              
  

  
  

  
          
  

>t Tey - 

oa al re Pe 
tal ad 

° LITE TF i Er x ws 

i = 7% a ms mg mg 

Weebl is 
Figura 4. Schema elettrico della basetta princi- 
pale, 

1C2d é l'amplificatore non lineare ed il 
suo funzionamento é stato descritto in 
altra parte di questo articolo. RV3 deter- 

mina il punto di discontinuita 1 (BP1), 

RV2 serve per BP2 ed RVI per BP3. 

Prima che venga raggiunto BP1, il gua- 

dagno dello stadio & determinato da 

es FARE ELETTRONICA - MARZO 1989 

Realizzazione pratica 

I pannelli frontale e posteriore devono 

essere sagomati e forati come mostrato 
in Figura 5. 

L'esecuzione dei fori sul pannello ante- 

riore non é cosi semplice come sembra: 

l'accorgimento consiste nel praticare 

per primi i quattro fori pitt grandi e fis- 
sare la dima sul pannello, con i fori alli- 
neati con quelli dei LED. Praticare poi 

Fissare sul pannello posteriore le prese 

fono ed anche una linguetta per il colle- 

gamento di massa: all'interno dell'appa- 

recchio é presente la tensione di rete ed 

é vostro interesse garantire la massima 

sicurezza. 

Saldare R55 ed R56 al commutatore a 

slitta SW1. Inserire tutti i LED su una 

basetta preforata per prototipi, veri 

cando che la polarita sia corretta, ma non 

saldarli ancora. Infilare i LED nei fori 
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del pannello anteriore e fissare a que- 
st'ultimo la striscia preforata, con viti 
svasate sul frontale e distanziali da 6,35 
mm. Ad una delle viti fissare una lin- 

guetta a saldare, che sara il collegamen- 
to di massa del pannello frontale. 

    

  

Se tutti i LED si adattano regolarmente 

   
   

ai rispettivi fori, provvedere alla loro 

saldatura, separando le tracce tra i cato- 

di Le tracce che collegano gli anodi pos- 

sono essere lasciate intatte, poiché tutti 
gli anodi sono collegati tra loro. 
Oraé tempo di controllare se tutti i LED 

funzionano, utilizzando un alimentatore 
da circa 12 V ed un resistore in serie, ad 
esempio da 4,7 kQ. Se tutto va bene, in- 
serite una striscia di cartoncino tra le due 
file di LED, per evitare che la luce di u- 
na fila trapeli nell'altra. Mettere ora da 
parte i pannelli anteriore e posteriore. 
Controllare entrambi i circuiti stampati, 

di cui la traccia rame nelle Figure 6 e 7, 

acaccia di eventuali cortocircuiti, prima 
di montarci i componenti, la cui disposi- 
zione é illustrata invece nelle Figure 8 e 
9. Inserire i piedini dei componenti del- 

la scheda principale dal lato rame, quel- 

  

Figura 6. Circuito stampato della basetta pi 
cola visto dal lato rame in scala unitaria. 

  

li della scheda piccola dal lato dei com- 

ponenti. In questo modo, tutti i collega- 
menti cablati rimarranno compresi tra le 

24 

due basette e l'insieme avra un aspetto 

molto ordinato, 

Montare e saldare su entrambe le baset- 
te tutti i ponticelli, i resistori, i conden- 

9 31 FOR! © 2, PASSO 2,54 MM 

Tenere presente che i valori di due resi- 

stori sulla scheda grande (R47, R52) de- 
vono essere determinati mediante pro- 

ve, pertanto non potranno essere monta- 

‘TUTTE LE DIMENSION! in mm. 
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  Figura 5. Foratura dei pannelli         
QUATTRO FOR! 
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  anteriore e posteriore.   
satori, gli zoccoli DIL, i trimmer, i por- 
tafusibili, i trasformatori, ed i semicon- 
duttori (tranne i circuiti integrati). Col- 

legare i punti contrassegnati da lettere 

Sees 

aH 
BEE 

sul lato inferiore della scheda piccola, u- 
sando trecciola isolata e mettere da par- 
te anche questa basetta. 

  76 

ti fintanto che non se ne conoscera l'ef- 

fettiva resistenza. 
A questo punto, dovranno essere effet- 

tuate alcune prove i Inserite 

  

sean 3,28 

Zee A 3 
- 

un fusibile da 500 mA nel portafusibile 

e collegate una coppia di fili isolati ai 
piedini della fase e del neutro: attenzio- 

 



ne, un sano rispetto per le alte tensioni & 
buona cosa! Dare corrente e controllare 

la presenza di +15 e -15 V sugli appro- 

priati piedini. Se tutto va bene, togliete il 

    
  

Figura 7. Circuito stampato della basetta prin- 
cipale visto dal lato rame in scala unitaria. 

  

collegamento alla rete ed inserite gli 

LM3914 nei loro zoccoli, facendo atten- 

zione al corretto orientamento (si tratta 

di componenti piuttosto costosi!). 
Collegate provvisoriamente un LED al- 
la posizione LED3 ed un altro alla posi- 

zione LED27. Collegate un potenzio- 
metro (preferibilmente un multigiri da 

Figura 8. Disposizione dei componenti sulla 
basetta piccola. 

circa 10kQ) tra+15 V (finecorsa orario) 
e0 V (finecorsa antiorario). Collegate il 

cursore al piedino d'ingresso LEFT. 

es FARE ELETTRONICA - MARZO 1989 

  

Riaccendete I'alimentazione e regolate 

il potenziometro fino ad ottenere +11,25 

V al suo cursore. Scegliete ora R47 in 

modo che LED27 inizi appenaad accen- 

Potrebbe rivelarsi necessario montare 
due o piii resistori in serie od in paralle- 
lo. Controllate ora se LED3 si accende 
ad una tensione maggiore di +1,25 V sul 

ce 
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dersi. Un'altro trimmer (20 kQ) facilite- 
ra questo compito. Quando il valore sa- 
ranoto, saldare R47 nella sua posizione. 

cursore del trimmer multigiri. La sud- 

detta procedura deve ora essere ripetuta 

per il canale destro (RIGHT) e percid 

25



trasferite i LED su LED33 e LEDS7, 

spostando il cursore del trimmer multi- 

giri verso l'altro ingresso. Dopo che sa- 

rete soddisfatti di entrambi i canali, 
scollegate l'alimentazione e staccate tut- 

ti gli altri collegamenti prowvisori. 

Cablate i catodi dei 62 LED. Quelliall'e- 

  

letto e fissare il gruppo nella sua posizio- 

ne. Montare i pannelli anteriore e poste- 
riore e cablarli alla basetta pil grande, 
come mostrato in Figura 10. Ricordarsi 

di inserire una cuffia isolante sul connet- 
tore di rete IEC e di collegare i fili di ter- 

ra. 

‘ANODI DI TUTT | LED 

lo di -8 dBm (308,4 mVeff) all'ingresso 

sinistro e regolate RV4 fino a leggere 

sullo strumento PPM2. 
Aumentate il livello del segnale a0 dBm 
(775 mVeff) e regolate RV3 per PPM4. 

Aumentate nuovamente il livello del se- 

gnale a +4 dBm (1,228 Veff) e regolate 
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Figura 9, Disposizione dei componenti sulla 
basetta principale. 

strema sinistra di ciascun canale 
(LED61, 62) sono accesi quando arriva 

l'alimentazione e vanno collegati al cen- 

tro della basetta principale. Il display 
peril canale sinistro va quindi da LED30 

a LED1, quello del canale destro da 
LED 60aLED31. Fissare insieme le due 
schede, con distanziali da 25 mme mon- 
tare gli integrati su quella pitt piccola. 

Ritagliare un pezzo di cartoncino ed in- 
serirlo per isolare le prese d'ingresso dai 
terminali di rete del circuito stampato. 
Inserire i due circuiti stampati nel mobi- 

Taratura 

La taratura del PPM é molto facile. A- 
vrete bisogno di un oscillatore audio, 

che possa erogare fino a +12 dBm (3,08 

Veff). 
La procedura @ identica per entrambi i 
canali, pertanto effettuate l'operazione 
qui descritta sul canale sinistro e poi ri- 
petetela per il canale destro, con le ade- 
guate variazioni ai riferimenti dei com- 
ponenti. 

Posizionate il commutatore a slitta sul 

pannello posteriore in posizione 0 dBm. 

Applicate un'onda sinusoidale con livel- 

  

    

RV2 per PPMS. Aumentate nuovamen- 

teil livello del segnale a+12 dBm (3,084 
Veff) e regolate RV1 per PPM7. 
Controllate i punti PPM nei confronti 

dei livelli dei segnali mostrati in Tabel- 
la 1 e, se necessario, ripetete la procedu- 
ra appena descritta. Quando sarete sod- 

disfatti del canale sinistro, passate a 

quello destro. 

Questo é tutto: la taratura € completa. 

Fissate il coperchio nella sua posizione 
ed il PPM é pronto all'uso. 
Per I'utilizzo, & sufficiente collegare il 

PPM nel circuito audio che desiderate 
porre sotto controllo. 
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Figura 10. Assemblaggio. 
44.000 

I Kit e il circuito stampato di questa realizzazione sono distribuiti dalla L.B.F. 5 a7 5 DORE 

Casella Postale 154 - 37053 Cerea (VR) tel. 0442/30833 

  

  

      

      

      

    
‘Tutti i resistori sono da U/4 W 5% C78 cond. ceramico 
se non diversamente specificato da 100 nF samme 

Co- cond, elettr. 220 uF Sa sinh | 
RI-22 resistori da 9,1 kQ 25 VI : a 
R2-5-6-7-13 C13 1000 1 25VI 
26-27-28-34 resistori da 100kQ © IC1-3 circuiti integrati 
R3-4-24-25 resistori da 200 kQ TLO72 
R8-29 resistori da 1 kQ 12-4 circuiti integrati 
R9-30 resistori da 12 kQ TLO74 
R10-31 resistori da 27 kQ 1C5/10 circuiti he 
RI1-32 resistori da 33 kQ integrati LM3914N 
R12-18. a 39 resistori da 120 kQ. Tcit circuito integrato OTM YE TA 

resistori da 43 kQ 78L15 
resistori da 51 kQ Ic circuito integrato 79L15 FANE OER EAI noe 
resistorida75kQ  — QU/6 transistori BC1O7 CON FLOPPY 5 1/4 e3 1/2 
resistorida 150k © DI/I4 diodi 1N4148 J 
resistorida H0kQ — D15/22 diodi 1N4002 

resistori da 3 kQ 2% da 2 mm piatti 
44-45-46 FSI fusibile 1A 
49-50-51 resistorida2,7kQ © SKI/4 prese fono 
RA7-52 resistori da 7 kQ SWI commutatore 
R53-54 tori da 3,9 kQ bipolare 
55-56 resistori da 91 kQ subminiatura 

(fuori dal CS.) TL trasformatore 
RVLS trimmer 10 kQ 0-15, 0-15, 3 VA 2. ms -DOS 
C1-4-10-12 cond. elettr. trasformatore o 

da 100 uF 25 VI 0-6, 0-6,3.VA § SOFT WARE 
C25 cond. ceramico da 10 pF 1 contenitore 
€3-6 cond, elettr. 1 presa di rete 

tantalio 1 portafusibile 
da 2,2 UF 16 VI da 20 mmaciip       
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A MENTI 1988 - 1989 
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Euro.uce al RAGG X 

Da quest'anno 
l'abbonamento alle riviste 
Jackson offre una serie 
innegabile di vantaggi e 
servizi: anzitutto lo sconto 
eccezionale de! 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 

SrodesPC1 

ABBONAMENTO 
= JACKSON 

e software Jackson, per 
acquisti effettuati 
direttamente dall'editore, 
oltre a una serie di sconti 
per acquisti vari presso 
librerie, 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 
all'abbonamento 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. 

  

IN QUES tecnico internazionale del 
settore. Ma c’é di piu: la 
Jackson Gold Card, per 

  

lidentificazione 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 

  

we 
Emerson 26 Gemini SF   

  

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. 

COMMUNICATION 

) MPUTER = TECNOLOGIE E MERCATI = HOBBY E HOME COMPUTER
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Abbonarsi alle riviste 
Jackson significa leggere il 
meglio, risparmiando il 
40%, in informatica, 
elettronica e nuove 
tecnologie, ma soprattutto 
partecipare al grande 
concorso Jackson riservato 
agli abbonati, con la 
possibilita di vincere premi 
favolosi. 
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jot 1084 mete , i vats 92 : eas Sempre quest'annoy il 

concorso abbonamenti 
Jackson prevede un primo 
premio veramente 
eccezionale: la possibilita di 
esplorare il misterioso 
Estremo Oriente, in un 
viaggio che unisce il fascino 
di una tradizione millenaria 
ad uno sviluppo tecnologico 
senza precedenti. 

4 > Il viaggio, di oltre dieci 
giorni per due persone, @ 
studiato nei minimi dettagli, 

   
  

(3 GRUPPO EDITORIALE 

; ABBONAMENTO 
JACKSON 

FORTUNA 
STREPITOSA 

per offrire il miglior comfort 
e le migliori ospitalita ed & 
garantito da tre leader di 
primissimo livello: Acentro 
Turismo di Milano, Swissair 
e Sheraton Hotels. 

Non solo. Ad altri nove 
abbonati fortunati, il 
Gruppo Editoriale Jackson, 
in collaborazione con 
Commodore Computer e 
CTO, riserva altri premi 
eccezionali, dalla pit 
completa gamma di 
computer di successo: un 
favoloso personal computer 
Amiga 2000, un 
Commodore PC20 Ill serie, 
un Commodore PCI, un 
Amiga 500 e un nuovo 
C64, in palio dal secondo 
al sesto estratto. Quattro 

pacchetti “Commodore 
Software by CTO” saranno 
inoltre sorteggiati dal 
settimo al decimo premio. 

Partecipare al concorso 
é semplice: basta 
abbonarsi a una o pid tra 
le riviste Jackson (chi si 
abbona a pil riviste ha, 
naturalmente, pid 
possibilita di vincita), 
utilizzando la speciale 
Cartolina/Questionario, 
gia predisposta e 
affrancata, da compilare in 
ogni sua parte e restituire 
all'editore. 
Affrettatevi! Abbonatevi per 

vincere! 

PRIMO NELLA 
|BUSINESS-TO-BUSINESS 
COMMUNICATION
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Lo sconto del 40% é stato tariffe di ciascuna rivista per 
calcolato, in certi casi, esigenze di gestione. 
arrotondando le cifre in 
modo da differenziare le 

GRUPPO EDITORIALE PRIMO NELLA 
'BUSINESS-TO- JACKSON 

 



  

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

vogliano addentrarsi nel mondo dell’elettronica pratica. 

1 circuiti proposti si basano perlopit su di un unico circuito integrato, sono 

quindi assai semplici e di sicuro funzionamento. Per rendere pit facile 

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

e pronti ad essere cablati. 

L'importanza di avere un dispositi- 

vo che conti e visualizzi il numero 

di giri del motore dell'automobile & 
spesso sottovalutata, principal- 

mente perché tale optional é consi- 

derato un accessorio utile soltanto 

se montato sulle macchine sporti- 

ve. D'altra parte, i costruttori di 

macchine utilitarie sono spesso ri- 

luttanti a montare qualcosa che non 

sia richiesto dalla legge o che pos- 

sa garantire un aumento delle ven- 

dite. 
Attualmente diverse vetture di 

gran prestigio (e purtroppo anche 

dal prezzo inaccessibile) hanno in 

dotazione il contagiri elettronico 

standard e di serie, che @ una sorta 

di "status symbol" appunto, per ta- 

lune automobili. Le altre...beh, so- 

no definite "tranquille" ovvero ber- 

line familiari e mancano del tutto di 

questo indicatore, 0 meglio talune 

hanno quello meccanico, notoria- 

mente impreciso, utile a chi "non 

sente" il motore ed é per sua natu- 

ra propenso a romperlo. La man- 

canza dell'indicatore R.P.M. sulle 

vetture usuali, di questi tempi @ 

piuttosto incomprensibile. Lo stru- 

mento infatti, non serve e solo a "ti- 

rare" le marce al limite dello sfar- 

fallamento, o ad evitare la sbiella- 

tura, ma pili pedestremente pud es- 

sere impiegato per risparmiare car- 

CONTAGIRI PER AUTO 
di F. Pipitone 

burante sfruttando la massima cop- 

pia motrice. Il cuore del nostro con- 

tagiri @ costituito dal circuito inte- 

grato TCA 865 della Siemens. 

Il circuito é facile da costruire e da 

tarare, funziona con tensioni di ali- 

mentazione di valore compreso fra 

8 e 20 V ed é abbastanza preciso. 

  

Le prerogative che rendono tale 

chip adatto alla realizzazione di 

strumenti per automobili o altri 

motoveicoli, sono essenzialmente 

il fatto di risultare insensibile ad 

ampie variazioni della temperatura 

e di presentare un'alta immunita al 

rumore.



—___—_ Elettronica Facile ___ 
Il circuito elettrico 

La Figura | mostra il circuito elet- 

trico completo, impiegante uno 

strumento a bobina mobile da 1 mA 

f.s. (la modifica per l'impiego di un 

pill robusto indicatore di 10 mA f.s. 

verra descritta pid avanti). Quando 

il deviatore S1 é nella posizione di- 

D1 RI 

IN-CB 

segnata in schema, il circuito fun- 

ziona come contagiri. I] terminale 

d'ingresso CB é collegato al contat- 

to caldo delle puntine. Il resistore 

R2, il diodo D3 e il condensatore 

C2 proteggono I'integrato nei con- 

fronti dei transienti ad alta tensio- 

ne. Quando i contatti delle puntine 

si aprono, la tensione all'ingresso 

(pin 6 del TCA 965) sale fino a su- 
perare la tensione di soglia applica- 

taal pin 8 (circa 3 V, ricavati da u- 

na sorgente interna di riferimento, 

disponibile al pin 5). Per effetto di 
tale comparazione, il transistore 

d'uscita il cui collettore @ connesso 

al pin 13, passa in saturazione per 

un periodo di tempo determinato 

dalla costante R3/CS. Durante que- 

aaa 

sto periodo di tempo, lo strumento 

éattraversato da una certa corrente, 

per rendere indipendente la quale 

dalle variazioni della tensione di a- 

limentazione, @ prevista nel chip 

un’altra sorgente di riferimento, di- 

sponibile al pin 10. L'inerzia mec- 

canica dello strumento é sufficien- 

te per integrare gli impulsi di cor- 

  

rente, fornendo la richiesta indica- 

zione del numero di giri al minuto. 

Quando il deviatore é posizionato 

verso il basso, il circuito funziona 

l'angolo di camma e I'angolo di fa- 

se. In sostanza, il compito del cir- 

cuito @ soltanto quello di "pulire" 
gli impulsi di tensione provenienti 

dai contatti delle puntine: per tutto 

il tempo in cui questi ultimi sono 

chiusi, scorre corrente attraverso lo 

strumento, Come nel caso prece- 

dente, l'inerzia meccanica dello 
strumento permette |'indicazione 

del valore medio della corrente im- 

pulsiva corrispondente alla misura 

richiesta. 
I valori dei componenti indicati 

nell'elenco permettono di conser- 

vare la stessa scala per entrambe le 

misure. Quando il circuito lavora 

come contagiri, il fondo-scala del- 

lo strumento corrisponde a 80 

Dwell (il ciclo di lavoro dei contat- 

to & dell'80%). 
Nella strumentazione di bordo 

Figura 1. Schema elettrico del contagiri per 
auto. 

pratica comune l'impiego di stru- 

menti sensibili e fortemente smor- 

zati, con scala di 270°. 

  

come misuratore dell'angolo di 

camma. La misura viene espressa 

in Dwell, cioé viene indicato il rap- 

porto (in forma percentuale) fra 

Montaggio pratico 

Le Figure 2 e 3 illustrano rispetti- 

vamente il circuito stampato in 

grandezza naturale visto dal lato



rame e la disposizione pratica dei 

componenti del contagiri sulla re- 

lativa basetta. 

Per chi non fosse ancora molto pra- 

tico di montaggi su circuiti stampa- 

ti, forniamo alcuni consigli per 

questo tipo di lavorazione. 

Per ottenere un ottimo risultato bi- 

  

Figura 2. Circuito stampato del contagiri vi- 
sto dal lato rame in scala unitaria. 

  

sogna attenersi ad alcune norme e- 

Jementari. La Figura 3 mostra il la- 

to componenti del circuito stampa- 
to, che forniamo in omaggio con la 

rivista, sovrapposto alla traccia 

delle piste conduttrici in rame viste 

in trasparenza. I componenti vanno 

montati con il corpo aderente alla 

superficie del circuito stampato, 

salvo nei casi di montaggio vertica- 

le espressamente richiamati nel ci- 

clo di montaggio. Prima di essere 

inseriti nei rispettivi fori, i termina- 

li dei componenti vanno piegati o- 

ve occorra, facendo attenzione a 

non danneggiare la sezione di at- 

tacco. 

La saldatura deve essere eseguita 

con un saldatore di potenza limita- 

ta (30 Watt circa) e con la maggior 

velocita compatibile con una buo- 

na riuscita, in modo da non surri- 

scaldare il componente, special- 

mente quando si tratta di semicon- 

duttori e chip. 
La saldatura deve risultare lucida e 

ben diffusa sulla piazzola e sul ter- 

minale. Non si deve usare pasta sal- 

da in quanto sovente, corrosiva e 

conduttrice. In caso di difficolta 
ravvivare con la lama di un tempe- 

rino le superfici da unire. Eseguita 

la saldatura, tagliare con un tron- 

chesino i terminali sovrabbondanti 

ad una altezza di un paio di milli- 

metri dalla superficie della pista di 

rame. Fare attenzione alla corretta 

inserzione dei componenti polariz- 

secondo le istruzioni fornite 

nel ciclo di montaggio. Alla fine di 
ogni fase di montaggio eseguire un 
controllo della corretta disposizio- 
ne dei componenti per evitare la 

  

effronica Facile _ 
voro dell'80%; regolare P1 finché 

lo strumento non indichi fonfo-sca 

la (80%). Se non si ha a disposizio- 

ne né un oscilloscopio né un preci- 

so generatore di impulsi, @ possibi- 

le applicare all'ingresso CB un'on- 

da quadra simmetrica e quindi re- 

golare P1 fino a portare I'ago dello 

   

Vino Cm | 
rame ° 

He 

L 

possibilita di un funzionamento di- 

fettoso dovuto ad errori di inserzio- 

ne. Controllare che non vi siano 

ponti di stagno tra piste adiacenti, 

specie nel caso del circuito integra- 

to, che presenta i piedini molto rav- 

vicinati. 

Taratura 

Con il deviatore in posizione dwel- 

|-meter, applicare al circuito un se- 

gnale positivo di forma quadra, con 

ampiezza di 5 V econ un ciclo dila- 

<= > }! 

strumento ad indicare 50, Per il 

funzionamento come contagiri, 
non é strettamente necessaria alcu- 

na operazione di taratura. Se per C5 

ed R3 sono stati impiegati compo- 

nenti con tolleranza del 5%, la mi- 

sura risulta sufficientemente preci- 

  

sa per la maggior parte delle appli- 

cazioni pratiche. I] valore corretto 

per R3 dipende dal numero dei ci- 

lindri (c) e dal numero dei "tempi" 

(t) del motore al quale il circuito & 

applicato, secondo la formula se- 

guente: 

  

 



R3= t/e x 40 (kQ) 

Ad esempio: per un motore a quat- 

tro tempie a quattro cilindri, R3 va- 

le 40 kQ (in pratica si impiega un 
resistore da 39 kQ; per un motore 
da quattro tempie sei cilindri, il va- 

lore corretto @ 27 kQ. 

frequenza, regolare il trimmer fin- 

ché lo strumento non indichi esat- 

tamente il fondo-scala (8000 giri/ 

minuto). 

Questa operazione di taratura deve 

seguire la taratura gia descritta, re- 
lativa alla misura dell'angolo di 
camma. 

  

Figura 3. Disposizione dei componenti sulla 
basetta. 

Naturalmente, se @ disponibile un 

generatore di impulsi ed un fre- 

quenzimetro digitale, & possibile 

migliorare la precisione della lettu- 

ra. A tale scopo occorre sostituire 

R3 con un trimmer potenziometri- 

co (il valore di 50 kQ é adatto alla 
maggioranza delle applicazioni) ed 

applicare all'ingresso CB un segna- 

je ad onda quadra di ampiezza suf- 

ficiente. 
La frequenza del segnale applicato 

dipende evidentemente dal numero 
dei cilindri e dei "tempi" del moto- 
re, e viene ricavata attraverso la se- 

guente formula: 

f= c/t x 266 Hz 

Con un segnale di ingresso di tale 

Per finire 

Montare lo strumento sull'automo- 

bile & cosa abbastanza facile. L'ali- 
mentazione a 12 V viene ricavata 

da un punto qualsivoglia dell'im- 

pianto elettrico dell'auto possibil- 

mente a valle dell'interruttore a 

chiave e di un fusibile di protezio- 

ne, icollegamenti di alimentazione 

dell'autoradio e dell'accendino e- 

lettrico rappresentano (di solito) 

punti facilmente accessibili e adat- 
ti al nostro scopo. 

Tl comune di alimentazione é rea- 

lizzato con un buon collegamento a 

massa in un punto vicino allo stru- 

mento stesso. L'ingresso CB dello 

strumento viene collegato alla con- 

nessione puntine-bobina di accen- 

sione. 

Per ridurre al minimo I'influenza di 
segnali interferenti, ¢ bene che il 

conduttore che porta il segnale allo 

strumento venga fatto scorrere il 

pill possibile aderente alla carroz- 
zeria metallica dell'auto, badando 
bene a tenerlo lontano dalle fonti di 
calore! 

Meglio ancora se viene impiegato. 

del cavetto schermato, la cui calza, 
in questo caso, va collegata (ad una 

sola estremita) alla carrozzeria del- 

l'uto. 

  

      

 



  

TV SERVICE 
  

NF-Endstufe 
MODELLO : LOEWE C7000 tadio finale suono 

SINTOMO : : Televisore completamente spento 

PROBABILE CAUSA : Alimentatore in avaria 

  RIMEDIO : Sostituire il transistor T631 

tipo BU208A 

  

  

ZF -Verstarker (Stereo) F I.-ampl /stereo 

  
  

  

  

  
      
  

      

                
    

  

MODELLO : LOEWE C7000 

SINTOMO : Riga orizzontale attraverso aun 

lo schermo “t 
av 

PROBABILE CAUSA : Sincronismo verticale guasto 

RIMEDIO : Sostituire 1411 modello TDA1170S 

cos ease 
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TV SERVICE | 
  

  

  

  

      

    
    

  

  

    
  

      | TDA 3500               ae 

  

  

MODELLO 

  

SINTOMO 

_ PROBABILE CAUSA : 

RIMEDIO 

: LOEWE C7000 

  

_: Manca il colore verde 

Stadio finale colore interrotto : 

: Sostituire i transistori T381-T388 
-modello BF869 
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fhudiantistica 
ITAMSAT: 
IL SATELLITE 
AMATORIALE 
MADE IN ITALY ...... 
Finalmente ci siamo: i ra- 
dioamatori italiani avranno il 

loro satellite per comunica- 

zioni. II progetto, chiamato I- 

tamsat (Italian Amateur Sa- 

tellite), ha preso ufficialmen- 

te il via il 22 ottobre 1988, 

con la delibera del Consiglio 

Direttivo dell'Associazione 

Radioamatori Italiani di affi- 

dare a due Soci (Alberto Za- 

gni e Franco Dallaporta) I'in- 

carico di studiare la fattibilita 

di un tale progetto. Questi 

      

studi, che peraltro erano gia 
partiti l'estate scorsa con l'in- 

contro con un radioamatore 

americano gia appartenente 

alla NASA, hanno portato al- 

la relazione da parte del team 

alla stampa, che si é tenuta lo 

scorso 16 febbraio presso il 

Civico Planetario di Milano 

(e quale luogo pid qadat- 

to?).In questa relazione, Al- 

berto Zagni, noto trai radioa- 

matori con la sigla I2KBD, 

ha esposto le tematiche che 

hanno ispirato 

il progetto, i 

problemi sia 
tecnici che e- 

conomici che 
fin dal primo 

momento si 
sono presenta- 
ti, e le scelte 

che hanno per- 
messo di risol- 

vere brillante- 
mente tutti 
questi proble- 

mi. Certamen- 
te nulla si sa- 
rebbe potuto 

fare senza la 

collaborazio- 

ne del Rotary 
Club Giardini 
di Milano e Il Project Manager di ITAMSAT, Alberto Zagni i 

KBD al lavoro sul modello di volo di MicroSat a della Epson I- 
Boulder (U.S.A.) talia, che han- 

  

  

  

  

    

no voluto partecipare all'im- 

presa fornendo gli aiuti eco- 
nomici necessari per I'acqui- 

sto dei materiali e per la mes- 

sa in orbita finale. 
Tradioamatori non sono nuo- 
vi all'avventura spaziale: da 

decenni gli OM di tutto di tut- 

to il mondo si scambiano 

messaggi da un capo all'altro 

del globo, impiegando satel- 

liti americani, russi e giappo- 

nesi. Anche i colleghi tede- 

schi hanno avuto da tempo le 

loro prime esperienze nel set- 

tore. Anni addietro, una mis- 
sione Shuttle, che aveva co- 

me membro dell'equipaggio 

un radioamatore, trasmise a 
terra immagini a scansione 

lenta che furono ricevute an- 
che da stazioni d'amatore ita- 
liane. Ma la nuova missione 
ha dell'avventuroso, poiché 

vede i radioamatori del no- 
stro Paese in prima linea nel- 

la sperimentazione di nuove 

tecnologie coinvolti diretta- 

mente nella grande avventu- 
ra. Itamsat appartiene a una 

famiglia di satelliti nati negli 

Stati Uniti, dove la presenza 

di tecnologie avanzate a di- 
sposizione degli hobbisti 
permette sperimentazioni 

che in Italia hanno a dir poco 
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del problematico. Alcuni 

telliti di questa serie sono gia 
stati acquistati dai radioama- 
tori argentini, brasiliani e dal 

Weber State College (USA), 

quest'ultimo per scopi didat- 

tici. Questi hanno scelto la 

via pill semplice, commissio- 
nandone, oltre la costruzio- 

ne, anche la messa in orbita, 
che avverra da qui a pochi 

mesi. La via scelta dai radioa- 

matori italiani @ quella pit 

scomoda, che prevede si l'im- 
piego delle medesime tecno- 
logie, ma con l'aggiunta della 

sperimentazione diretta sul 
campo, ottenendo a questo 

modo il risultato pit: consono 

alle necessita degli OM ita- 

liani, II satellite sara dotato di 

due trasmettitori e di un rice- 
Vitore, tutti controllati da una 
CPU tipo V40 di produzione 

NEC. Il modulo CPU princi- 

pale contiene 256 kB di 

RAM, mentre il boot di siste- 
ma viene eseguito attraverso 

la lettura di una EPROM da 

2K. Questo modulo gestisce, 

oltre alle comunicazioni in 
protocollo AX25 (una riedi- 
zione dell'X25 usato anche 

da Itapac) e ai gruppi a radio- 

frequenza, anche il modulo a- 
limentatore. Questo si avvar- 
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ra di batterie al nichel-ca 
dmio, caricate nel periodo di 

illuminazione dai pannelli 

solari che sono disposti su 

tutte sei le facce del satellite. 
Tutti i moduli del satellite, 
compreso uno per esperi- 
menti che cambia a seconda 
della missione, sono inter- 
connessi tra loro mediante un 

unico cavo; é forse questo I'a- 

spetto pid interessante di tut- 
to il sistema, visto che nei sa- 
telliti convenzionali si posso- 
no contare dalle centinaia di 
metri ai chilometri di filo e- 
lettrico. Ma quali sono state 
le limitazioni imposte a dei 

privati per la messa in orbita 
diun satellite? Indubbiamen- 
te, prima di tutto, vi é il costo 

dell'affitto di uno spazio su 
un razzo vettore. In questo 
caso le cifre che vengono fat- 

te si aggirano sul miliardo di 

lire, ma non é difficile andare 
oltre. Il problema é stato ri- 

solto grazie al fatto che tanto 

  

       

   

adiantistica 
lo spazio sul vettore. PacSat 
si presenta allora come un cu- 

bo di 23 cm di lato, con delle 

antenne di piccole dimensio- 

        

   

        

   

                            

  

  
La struttura interna di 

PacSat alla cui fami- 

glia appartiene Itam- 
| sat. Dall'alto si identifi- 

    

dulo per esperimenti, 
Palimentatore, il mo- 
dulo CPU e i trasmetti- 
tori. Tutte queste parti 
sono interconnesse con 
un unica piattina.     

é minore I'ingombro del ma- 

teriale da mettere in orbita, 

tanto minore sara il costo del- 

ni sotto (per i 70 cm) e un'an- 
tenna VHF sopra, il tutto sen- 
za eccedere gli 8 kg di peso 

complessivo a terra. Grazie a 

cid, il trasporto verso l'orbita 

non eccedera i 30 milioni di 
lire! L’orbita prevista sara po- 

   
  

lare. I tenici che hanno lavo- 
rato al progetto, lo ricordia- 

mo, sono prima di tutto ra- 

dioamatori, non hanno volu- 
to neppure prendere in consi- 

derazione l'inserimento del 
satellite su un'orbita geosta- 

zionaria per diversi fattori: 
innanzitutto i costi, poiché il 

satellite dovrebbe essere do- 
tato di un propunsore proprio 

con relative apparecchiature 
elettroniche di controllo tele- 

  

metrico; inoltre, perché per 
realizzare una copertura 

mondiale, necessaria secon- 
do la morale radiantistica, sa- 

rebbe stato necessario rispor- 
re di 3 satelliti sparsi sull'or- 

bita geostazionaria; in ultima 

analisi, l'unicita di quest'or- 

bita fa si che ottenere un per- 

messo di inserimento di un 
satellite da parte di un priva- 
to sia cosa praticamente im- 

possibile, dato il sovraffolla- 

mento gia esistente. 

Ma varra veramente la pena 
di spendere tanto denaro per 
mettere in orbita un satellite 
che, non avendo carattere 
commerciale, non si ripaghe- 

ra in moneta sonante? La ri- 
sposta @ certamente si, vale la 
pena. Non dimentichiamo 

che il servizio di radioamato- 
re, in tutte le situazioni di e- 
mergenza, ha sempre dato un 

insostituibile aiuto alle forze 
di Stato: nei drammatici gior- 

ni del terremoto in Friuli, 
piuttosto che in occasione di 
quello in Meridione, le uni- 

che vie di comunicazione con 
le zone disastrate erano tenu- 
te dai radioamatori sulle fre- 
quenze al loro concesse. Fra 

qualche tempo, entro la fine 

del 1990, i radioamatori ita- 
liani e di tutto il mondo po- 
tranno dcontare su un pit ef- 
ficiente mezzo, che non ri- 
sente di cid che avviene sulla 
Terra, e che, conseguente- 
mente, potra venire in aiuto 

nella malaugurata ipotesi che 
fatti del genere possano ripe- 

tersi. 
Intanto restera a disposizione 

di tutti per le normali comu- 

nicazioni, in modo che molte 
stazioni amatoriali possano 
disporsi al meglio per fare 
buon uso del satellite. 
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INDUTTANZIMETRO A QUARZO 

Lo strumento che vi presentiamo in que- 

sto articolo é un-misuratore di induttan- 
ze con base dei tempi a quarzo, e lettu- 

ra digitale su tre display LED. 

E' noto che la misura dei valori dinami- 
ci dei componenti deve essere eseguita 

incorrente alternata. Infatti la prima dif- 

ferenza che si riscontra rispetto i sistemi 

tradizionali é la sostituzione di una sor- 
gente di tensione continua, con una sor- 

gente di tensione alternata di frequenza 
fissa (circa 1 kHz). La frequenza di 1000 

Hz é stata scelta in quanto costituisce il 

riferimento standard per varie grandez- 

ze in bassa frequenza, come per esempio 

l'impedenza delle bobine degli altopar- 

lanti. Cid non toglie che i valori delle in- 
duttanze misurati saranno validi per 

qualsiasi frequenza. Tale costanza non 

vale perd per i coefficienti di bonta, per 

cui é stato inutile dare una scala, ma ci 
siamo limitati a fornire una regolazione 

non tarata atta ad equilibrare la parte re- 

sistiva o reale dell'induttanza a garanzia 

di una migliore esattezza della misura 

della parte reattiva od immaginaria. Per 
la misura esatta del coefficiente di bon- 
ta esistono appositi strumenti, i Qmetri, 

che eseguono la misura all'effettiva fre- 

quenza alla quale la bobina dovra fun- 
zionare. Infatti il Q o coefficiente di 

bonta o di smorzamento dipende da 

troppi elementi connessi alla costruzio- 
ne della bobina, che non permettono l'e- 

strapolazione esatta per valori di fre- 
quenze diversi da quella di misura. 

In linea di massa i tecnici possono trova- 

re qualche difficolt& soltanto nel misu- 
rare dei valori di capacita o di resisten- 

za molto piccoli oppure molto elevati; 

ma quando si tratta di misurare delle in- 
duttanze, specialmente se impiegano 

dei ponti universali di tipo corrente, non 

dirado vengono a trovarsi in serio imba- 
1azzo. 
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di F. Pipitone 

Cid é dovuto al fatto che in pratica le in- 

duttanze sono impure. Infatti i resistori 
sono quasi sempre di natura semplice, 

intendendo con cid che misurando il 

componente con due strumenti diversi, 
aventi la stessa sensibilita, il risultato & 
sempre lo stesso, salvo il caso in cui si 

siano verificate, nel tempo intercorso fra 
iazioni di 

temperatura, in pid o in meno. I conden- 

satori, a loro volta, se si escludono gli e- 

lettrolitici di qualita inferiore, hanno ca- 

ratteristiche secondarie che influenzano 

        

ben poco il valore misurato. Per contro 

quasi tutte le induttanze presentano una 
diversa resistenza significativa alle fre- 

quenze acustiche, fenomeno che pud di- 

pendere tanto dalle perdite che si riscon- 

trano nel rame, cioé in relazione alla re- 
sistenza dell'avvolgimento, quanto alle 

perdite del nucleo che in effetti modi 

cano notevolmente la resistenza appa- 
rente tramite l'assorbimento di energia 

in presenza di corrente alternata. Una 

eccezione a questa regola é data dalle 

  

bobine realizzate per scopi particolari e 

che hanno un Q molto elevato, come ad 
esempio le induttanze di filtro in cui so- 

no impiegati dei nuclei a ferrite. 

Cid & dovuto al fatto che questo tipo di 
nuclei hanno una permeabilita talmente 

elevata che I resistenza effettiva é mol- 
to minore delle induttanze comuni e per- 
tanto l'effetto dovuto alle loro impurita& 

trascurabile. Di fronte alle induttanze 
impure occorre pertanto eseguire una 

  

doppia misura simultanea, la quale & 

empre causa di difficolta, poiché non e- 

siste una relazione specifica fra resisten- 

zae induttanza. 
Si definisce come non lineare, I'indut- 
tanza per la quale, se si traccia il dia- 

gramma della corrente in funzione del 

variare della tensione, a frequenza co- 

stante, anziché una linea retta se ne ottie- 
ne una curva. A questo proposito occor- 

re tenere presente che nel grafico relati- 

vo a.una induttanza tipica, la retta si tra- 

sforma in una curva anche nel caso in cui 

si fa variare una frequenza, mantenendo 
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costante la tensione oppure aggiungen- 

do una componente in corrente continua 
che vari nel tempo, ferme restando le al- 
tre condizioni. 
Mentre le induttanze ad aria in linea di 
massima sono molto lineari, almeno fi- 
no ad un valore di frequenza oltrepas- 
sando il quale l'effetto della capacita di- 

ferenti. Quando un'induttanza é inserita 

in un circuito la non linearita pud dar 
luogo ad altri effetti. Se, ad esempio, si 
prende in considerazione un'induttanza 
impiegata in un filtro, pud accadere che 
l'induttanza inserita nel circuito denun- 
ci un valore del tutto differente da quel- 

lo che si era riscontrato in separata sede 
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SR4RSRO 

+ 
OuT-DVM-100MV 

Figura 1; Schema elettrico del circuito di misu- 
ra. 

  

stribuita é significativo, le induttanze a 

nucleo magnetico lo sono molto meno. 

Questa non linearita ¢ dovuta al modo 

complesso con cui varia il magnetismo 
della struttura cristallina del materiale 
con il variare del campo magnetico; es- 

saé comunque presente a qualsiasi valo- 
re di frequenza. Tali condizioni di non 
linearita hanno tendenza a diminuire 
quando il circuito lavora in aria, cioé con 

traferro, oppure con una sostanza legan- 

te non magnetica, come avviene per 
l'appunto nel caso dei nuclei in polvere. 
La non linearita di un'induttanza é per- 

tanto un fattore di importanza fonda- 

mentale per cui, quando un tecnico od 

Figura 2: Schema elettrico del circuito lettore 
e visualizzatore. 

un costruttore non specificano detta- 

gliatamente le condizioni in cui sono 
state eseguite le misure, si possono con- 

statare notevoli discordanze fra i dati di- 
chiarati a quelli rilevati con metodi dif- 
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q 

acausa dei diversi valori di corrente che 
circolano nel circuito stesso, come av- 
viene nei filtri che sono impiegati per at- 

tenuare la distorsione armonica. 
Pud anche verificarsi che la distorsione 

  

di un circuito aumenti non a causa della 
non linearita del nucleo, cioé non in re- 
lazione al fattore Q, ma bensi in funzio- 

ne del livello del segnale. E’ un caso ca- 

ratteristico della diafonia e della inter- 
modulazione. Ci sono pero dei casi in 
cui le condizioni di non linearita sono 

volutamente sfruttate. 
Succede infatti nei modulatori a modu- 
lazione di frequenza nei quali viene fat- 

ta variare l'induttanza della bobina di 
sintonia ad alta frequenzae quindi la fre- 
quenza istantanéa sovrapponendo al 

campo ad alta frequenza un campo ma- 

gnetico ad audiofrequenza ed un campo 

in corrente continua. Sullo stesso princi- 

pio si basano molti dei sistemi di sinto- 
niaa distanza dei radioricevitori. In que- 

sto caso I'induttanza é controllata trami- 
te la corrente continua che attraversa u- 

na bobina ausiliaria avvolta sulla bobina 
ad alta frequenza. Da quanto si é detto 
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sopra risulta evidente che le condizioni 

di misura delle induttanze debbano es- 
sere controllate con dei nuclei magneti- 

ci. Talvolta le caratteristiche delle indut- 

tanze sono espresse in maniera cosi ap- 
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Gioca 
sul serio! 

Se vuoi essere sempre super-informato e super-aggiornato, 
se vuoi divertirti e giocare, fallo sul serio. 

Cerca sempre i prodotti Jackson Software D.O.C. perché solo 
Jackson ti garantisce serieta e giochi originalissimi, esperienza 
e novitd, informazione e divertimento. E poi, diffida delle cattive 
imitazioni, delle cassette pirata e delle edizioni fantasma. 

Se non vuoi brutte sorprese non scegliere a caso, 
non sprecare tempo e denaro. Chiedi sempre il marchio Jackson 
Software D.O.C. Scegli la sicurezza 
della qualita che é solo Jackson. > GRUPPO EDITORIALE 

QIACKSON 
‘AREA CONSUMER 

Scegliil meglio: scegli Jackson. 

 



    

a un ponte qualsia- 

si considerando il valore ottenuto come 
il valore effettivo di impiego. 

Circuito di misura 

In Figura | viene illustrato lo schema e- 

lettrico del circuito di misura. Come si 
nota é molto semplice e non si tratta di 

un circuito a ponte ma di un circuito ad 

  

“Auto-Induzione". La corrente che pas- 

sa attraverso la bobina viene periodica- 

mente interrotta in modo da poterne mi- 

surare la tensione di autoinduzione. Per 
fare cid si applica uno dei segnali d on- 
da quadra proveniente dal generatore di 

frequenze campione a quarzo formato 

dai circuiti integrati [C1 -1C2-1C3 -IC4 

alla base del transistore TR1. 

Lo strumento va alimentato a pile con 

due alimentazioni separate rispettiva- 
mente di +12 Vcc, per la sezione base e 
di +5 Vcc per il lettore digitale. 

  

Lettore digitale 

Il secondo schema riporta la sezione di- 

gitale dello strumento che écomposta da 

84 

tre circuiti integrati, da altrettanti di- 

splay e da pochi altri componenti, come 

mostra la Figura 2. 
Il circuito digitale impiegato nel nostro 
progetto non é altro che un comune vol- 

Figura 3: Circuito stam- 
pato del modulo di mis 
ra visto dal lato rame in 
scala unitaria, 

  

RY Figura 4: Disposizione dei 
componenti sulla basetta di C4 
misura. Fare attenzione al 

corretto orientamento dei cir- |e” 

cuiti integrati. 

tmetro digitale a tre cifre, che fa uso del- 

la coppia di IC CA3161E/CA3162E. 

Il principio di funzionamento gia sfrut- 

tato per altri articoli di questa stessa rivi- 

sta, € quello classico della doppia ram- 

  

pa. II convertitore A/D é la parte essen- 
ziale degli indicatori digitali; l'unica ec- 

cezione é rappresentata dagli strumenti 

che misurano direttamente valori digita- 

li. Un noto detto, afferma che un'intera 

     

    

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

        
calena none pill robusta del suo anello 

pitt debole, per cui le prestazioni di un 
indicatore sono usualmente determinate 
dalla precisione del convertitore A/D. 
Icircuiti dei convertitori A/D sono di per 

 



  

se complessi e ogni tentativo di realiz- 
zarli con dei componenti discreti, sareb- 

be al di fuori del pensabile. I circuiti in- 

tegrati offrono la risposta esatta alle ne- 

cessita, ed il numero degli IC previ: 

per questo impiego crescono continua- 

mente. Siccome la tecnologia degli IC 

procede decisamente verso l'integrazio- 
ne a larga scala (MSI e LSI), si é tenta- 

ti di compiere un passo successivo; tut- 

to in un blocco, Infatti, vi sono diversi 
strumenti digitali realizzati in un solo 

chip. 

Il rapido decadimento dei prezzi, un 

prodotto al passo della tecnologia dei se- 

miconduttori, sembra proprio che debba 

segnare la fine degli strumenti ad indice, 

tant’ vero che attualmente un indicato- 
re digitale, costa meno del suo equiva- 

lente analogico. Da qualche tempo, so- 

no stati introdotti nel mercato diversi IC, 
che eseguono tutte le funzioni richieste 

    

  
da un misuratore digitale universale, so- 

no dispositivi economici, entrati prepo- 

tentemente sul mercato per un abbatti- 

mento dei prezzi veramente notevole. 

Uno di questi IC, é il CA3162E costrui- 

to dalla RCA. Tale circuito integrato, 
accetta un ingresso analogico (in tensio- 
ne) ed eroga un valore equivalente sotto- 

forma di combinazione a tre cifre in co- 

dice BCD multiplexato. LIC é previsto 

per lavorare in unione con un decoder- 
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driver BCD e con sistemi a sette seg- 

menti, ovvero il CA3161E. 

Occorrono ben poche altre parti, per rea- 

lizzare un misuratore universale digita- 

le, che supera in prestazioni qualunque 
indicatore ad indice di tipo tradizionale. 

Figura 5: Circuito stampato 
del lettore visto dal lato rame 
in scala naturale,     

L'unico svantaggio, nei confronti degli 

strumenti ad indice, é che questo tipo di 
misuratore deve essere alimentato. Il 
CA3I161E & un convertitore pilota da 

BCD asette segmenti, studiato per lavo- 

rare in unione con il CA3162E. 
Gli ingressi sono TTL compatibili e l'u- 
scita per i segmenti prevede un sistema 

di"buffer". I "buffer" (separatori/ampli- 
ficatori) d'uscita, fungono da intensifi- 
catori della corrente, ed in tal modo il si- 

  

~ te. I] CA3162E contiene un convertito- 

stema display a led a sette segmenti, pud 
essere collegato direttamente all'IC, 

senza che vi sia alcuna neces 
rire dei resistori di limitazione di corren- 

   

   re tensione/corrente, un generatore del- 

lacorrente di riferimento, il rivelatore di 
soglia e l'oscillatore a 780 kHz. 

Il contatore invia in uscita le tre cifre in 
sequenza (lavoro in multiplex), in sin- 

cronismo al circuito interno "abilitatore 
della cifra" (digit enable) il quale manda 
bassa I'uscita relativa alla cifra da pre- 

sentare. 
Il circuito non é altro che il voltmetro di- 
gitale appena citato, che misura la cadu- 
ta di tensione sulla resistenza R1. IC1 & 
stato progettato per lavorare con tensio- 
ni continue d'ingresso. 

L'ingresso analogico é applicato all'in- 

tegrato converter A/D. Le uscite BCD di 

ICI sono connesse ai rispettivi ingressi 
di IC2, che é il decoder pilota da BCD a 

sette segmenti. Le uscite di quest'altro 
IC sono connesse direttamente ai seg- 

menti corrispondenti dei tre display, 

mentre le linee che selezionano le tre ci- 
fre partono dai terminali 3,4. 5 diIC1. 
Sono queste che attivano il display giu- 

sto al momento giusto del ciclo multi- 

plexer, attraverso i transistori T1, T2 e 

73. I display DL1, DL2 e DL3 sono ad 
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anodo comune. Nel nostro caso abbi 
mo scelto i display della Siemens del ti- 
po HA1141G di colore verde che offro- 
no una maggiore luminosita, ma ne: 

no vieta di montare equivalenti. L’inte- 

grato [C3, é un regolatore di tensione a 
5 V,e serve ad alimentare I'intero ampe- 
rometro. 

      

Montaggio pratico 

Il montaggio dello strumento risulta 

molto semplice, infatti basta fare riferi- 

mento alla Figura 3 e alla Figura 4 per 

quanto concerne il circuito stampato in 
scala 1:1 e la disposizione dei compo- 
nenti del circuito di misura. Come prima 
cosa sistemare tutti i componenti e cioe 

iresistori, i trimmer, i diodie il transisto- 
re TR1. Saldate quindi gli zoccoli che al- 
loggeranno gli integrati IC1, 1C2 e C2, 
IC4, ed infine il quarzo QI da 1 MHz. 

Le Figure 5 e 6 illustrano rispettivamen- 

  

te il circuito stampato a grandezza natu- 
rale e la disposizione pratica dei compo- 

nenti del circuito visualizzatore. Anche 
per questo apparecchio, come per tutti 
gli altri che impiegano circuiti stampati 
dalle tracce accostate e semiconduttori 

piuttosto elaborati, si deve impiegare 
per l'assemblaggio, un saldatore di bas- 

sa potenza (25/30 W) munito di punta 

sottile e degli zoccoli per gli IC. 

    

Superata la fase di montaggio, lo stru- 

mento deve necessariamente essere esa- 
minato con grandissima cura; avviene 
infatti che gli sperimentatori alle prime 
armi, riescano a completare strumenti 
"difficili® senza incontrare problemi 

perché, essendo un po timorosi, eseguo- 

no ciascuna operazione con somma cu- 
ra, mentre tecnici "con manico" si trovi- 
no nei guai perché, forti della loro espe- 
rienza, non curano i dettagli. Qualunque 

sia l'esperienza di chi opera, consiglia- 

mo di ricontrollare il tutto, accertandosi 
di non aver commesso errori, dopodiché 

si potra passare tranquillamente alla fa- 

se di taratura. 

   

    

   

Taratura 

L'operazione di messa a punto risulta 

abbastanza semplice, in quanto i punti di 

taratura sono soltanto due. Come prima 

cosa. alimentate lo strumento con due 

  

Figura 6: Disposizione dei 
componenti sulla basetta del 
lettore. Eseguire per primi i 
ponticelli presenti sotto ICL 
e102. 

pile piatte da 4,5 V, poi regolate il trim- 

mer multigiri P1 da 50 kQ, fino a legge- 

re sui tre display a led | cifra "000". 
Inviate tra la massa e I'ingresso di R1 u- 

na tensione campione di 100 mV, rego- 
late quindi il trimmer P2 fino a leggere 

99,9 mV. Superata questa fase collega- 
te I'uscita del modulo di misura all'in- 
gresso del voltmetro digitale e cioé tra il 

negativo e RI. Selezionate la portata 

  

100 WH e collegate alle boccole d'in- 

gresso dello strumento una induttanza 
campione di 47 tH, regolate il trimmer 

corrispondente alla portata fino a legge- 

re sui tre display 47,1 1H. Superata que- 

sta fase, passate alle portate successive 

utilizzando delle induttanze campioni 

rispettivamente di 470 WH, 4,7 mH e 47 
mH, ripetendo l'operazione di taratura 

regolando i rispettivi trimmers, fino a 

leggere sul display rispettivamente: 

470, wH 4.70, mH 47.0, mH 0,47 H. 

 



  

Leggere 
attentamente 
le istruzioni. 

Questo annuncio é riservato a tutti i titolari 

JACKSON CARD: vogliamo ricordarvi il modo pit Sai momaaia ViGaNe 
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Jackson Card. Tanto con tanto poco.



  

ardware   

MICROCOMPUTER M65 

In questa terza parte, tratteremo le chia- 

mate al sistema e la mappa di memoria. 
Nel prossimo numero chiuderemo 

l'argomento fornendo il contenuto del- 

la EPROM e il relativo disassemblato. 

Chiamate al sistema (descrizione) 

Le chiamate al sistema operativo sono 
subroutine disponibili all'utente. Le par- 

ti del programma che appaiono di fre- 
quente vengono qui radunate e poi pos- 

sono essere chiamate come subroutine 
(mediante JSR). Le chiamate sono pro- 
grammi o parti di programmi che fun- 

zionano in maniera autonoma ed utiliz- 
zano, dove necessario, il controllo di 

temporizzazione del sistema. 

L'accumulatore serve, nella maggior 

parte de casi, a trasferire i parametri (per 

esempio l'impostazione di un codice 
nell'accumulatore, con KEYIN) I regi- 

stri X ed Y non vengono modificati, se 
non sono necessari per il trasferimento 
(eccezione: ERR-F827). 
Gli indirizzi del sistema operativo sono 
situati nella memoria a partire dalla lo- 
cazione &F8O9. 
L'utilizzatore ricerca una tabella dei sal- 
ti (a partire da &F8@@), che poi lo gui- 
da alla subroutine desiderata. 

Questa procedura presenta parecchi 

vantaggi: 

- Gli indirizzi di salto sono situati uno 
dopo I'altro e sono facili da memorizza- 

re. 
- Gli indirizzi di salto rimangono con- 
servati, anche quando il sistema operati- 
vo deve essere migliorato od ampliato. 
Di conseguenza, tutti i programmi esi- 

stenti possono ancora girare, anche con 
i sistemi operativi ampliati. 

88 

di A. Cattaneo ( 3* parte) 

KEYIN 

La chiamata KEYIN al sistema operati- 

vo cerca il codice di impostazione di un 

tasto premuto. Se non é stato premuto 

nessun tasto, KEYIN attende la pressio- 

ne diun tasto. II relativo codice viene poi 

trasferito all'accumulatore. 

Registri modificati: 

    

KEYIN 

  

       
  Tasto 

premuto 
2 

  

Codice > A 

RTS 

      

Figura 1 

KEYINI 

Questa chiamata al sistema operativo ha 

effetto analogo a KEYIN, ma non atten- 

de che venga premuto un tasto. 

jer 1 

Codice > A 
  

      

  

Figura 2 

DISPEX 

Modifica al sistema operativo per il co- 

mando esterno de: display a LED (da 

DISP1 a DISP6): permette cioé il co- 

  

mando individuale di ciascuno dei seg- 

menti. 

Questo modo di funzionamento viene 
automaticamente eliminato dopo I'av- 

viamento del programma da parte del si- 

stema operativo. 
DISPEX @ quindi necessario soltanto 

per cancellare l'utilizzo del modo DI- 

SPEX. 

Inoltre, se i display a LED fossero spen- 
ti(OUTPB spegne i display), si riaccen- 

derebbero. 
Registri conservati: nessuno. 

PHAXY 

Inserisce l'accumulatore, il registro X ed 

il registro Y nello stack. 
I registri A, X ed Y sono memorizzati 
nello stack 

Registri conservati: nessuno. 

   

  

    

     

    

   

  

STACK < (A) |) 
STACK <- (x) | 
STACK <-  (Y)   

Figura 3 

PLAXY 

Estrai l'accumulatore, il registro X ed il 

registro Y dallo stack. 

Il contenuto dei registri memorizzati da 

PHAXY viene estratto dallo stack 

(PLAXY deve essera chiamato median- 
te JSR). 

Registri modificati: A, X, Y. 
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Figura 2 
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STACK < (A) |) 
STACK <- (x) | 
STACK <-  (Y)   

Figura 3 

PLAXY 

Estrai l'accumulatore, il registro X ed il 

registro Y dallo stack. 

Il contenuto dei registri memorizzati da 
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CORSO COMPLETO IN AUTOISTRUZIONE 
wee ALL’USO DEL PERSONAL COMPUTER 

“Facile come un-due-tre” & un modo di dire ameri- 
cano, in realta con Lotus 1-2-3 si allude al fatto 
che il programma include in sé , integrandole, 
TRE funzionalita: spreadsheet, data base e grafi- 
ca gestionale llinee, istogrammi, torte ecc.]. 
Lotus 1-2-3 8 un programma per Personal Compu- 
ter che consente di impostare agevolmente dei 
dati legati fra loro da formule, rappresentandole 
visivamente sullo schermo del PC con una griglia 
suddivisa in tante caselle. 
Questo corso in autoistruzione, permette al letto- 
re di acquisire la padronanza di 1-2-3, potente e 

    

   

flessibile software, istruendosi al contempo sulle 
nozioni basilari delle elaborazioni non solo con- 
tabili ma di simulazione e modellizzazione dei 
problemi. 
Olire alle generalita sui fogli elettronici, sulla loro 
struttura e sul loro utilizzo, viene presentato lo 
standard Lotus 1-2-3, la tipologia dei dati, esempi 
efficaci d'impiego, i comandi e le funzioni fonda- 
mentali, i grafici integrati nel pacchetto e i con- 
cetti base sull'utilizzo dei macrocomandi. 
Lotus 1-2-3 si articola in otto lezioni quindicinali, 
nelle quali viene proposto il connubio tra testo e 
software interattivo. 
I contenuto delle lezioni interattive su disco, per- 
mette al lettore di trovarsi immerso nel mondo del 
foglio elettronico, operando realmente sotto un 
controllo guidato che verifica l'esecuzione e for- 
nisce eventuali suggerimenti. 
Al termine di ogni sezione @ previsto un piccolo 
esame, sempre sotto la guida del computer. 

LOTUS 1-2-3 
8 lezioni: 8 testi + 8 dischi 
in fascicoli quindicinali 

Accendi il tuo computer 
con la collana PC Master 

  

  



| PLAXY 

(A) STACK |p 
(x) STACK 
(Y) STACK | 

ET 
| RTS 

  

      

Figura 4 

ASK2 
ASK4 

Impostazione di un indirizzo da 2 byte. 

La cifra impostata tramite la tastiera ri- 
mane negli indirizzi di memoria dopo 
che il sistema é stato avviato. 

OAD ADR16 solo ASK2 

@@A1 ADRI6 +1 
Registri modificati: A, X 
Nota: I valori contenuti in ADR16 ed 
ADR16+1 sono sovrascritti dal sistema 
dopo RESET e JMP MON6S, poiché 

anche il display viene modificato. 

| DISPEX 

  

  

    

Commutatore J 
nel modo DISPEX | 

Commutatore qd 

in display f 
To el 

RTS 

Figura 5 

DISPSY 

Attivazione del sistema operativo per la 
rappresentazione da parte del sistema 

dei sei display a LED a7 segmenti (pos- 
sibilita di visualizzare @, 1, 2, 3...E, F). 

I dati da visualizzare devono essere regi- 

strati in tre indirizzi: 

    

QOAG ADRI16 
@OA1 ADR16+1 
@@A1 DATS 
(per esempio: STA @@AQ). 

90 

Inoltre, i display a 7 segmenti vengono 

attivati, qualora fossero disattivati. 
Registri conservati: nessuno. 

| DISPSY 

  

  

  

    

Commutatore i. 
nel modo DISPSY | 

ee 

Commutatore : 
in display / 

ATS 

Figura 6 

MON65S 

Salto di ritorno al sistema operativo 

dell'M65. 

Viene inizializzato i] VIA 6522 (IC2). 

Il puntatore dello stack viene caricato 

con FF 

| eit 
  

Puntatore di stack 
‘+ aFF 
  =F 
  

  Iniziatzzazione 
VIA 1G2 6522 
    
    ‘Awiamento 

afreddo 

  

Figura 7 

Applicazione: 

Termine di un programma d'utente, con 

JMP MON65. 

Programma di utente 

AC 18 F8 JMP MON65 

MON65 

Saltaa MON65 quando viene premuto il 
tasto [E]-ENTER 

Applicazione: 

Terminare un programma d'utente 

quando l'ultimo display deve rimanere 

Programma d'utente 

4C 1B F8 JMP MON6SE 

  

     

  

MON65E 

no 

    

  Ce’ 
impostazione 

~ 2 

     
Figura 8 

TOIS 

Ciclo di temporizzazione, che dura 0,1 
secondi moltiplicati per il contenuto 

dell'accumulatore. Questa chiamata al 

sistema produce un ritardo da 0,1 a 25,5 

secondi (I'accumulatore pud contenere 

qualsiasi numero, fino all'esadecimale 

FF, quindi 255). 
p La durata @ determinata dal contenuto 

dell'accumulatore. 
Per esempio, quando @9 viene trasferi- 

to nell'accumulatore, il ritardo risulta di 
0,9 secondi. 
Esempio: 

Programma d'utente 

 



  

A9@9 LDA #& ritardo 

20 1E F8 JSR TO1S@.9s 
Programma d'utente 

INC16X. 

Incremento di 16 bit, indirizzo nel regi- 

stro X. 

INC16X incrementa un dato da 16 bit, 
locato in due successivi indirizzi della 
pagina zero. L'indirizzo viene trasferito 

nel registro X. 

DECI6X 

Decremento di 16 bit, indirizzo nel regi- 

stro X. 

Tl resto come INCI6X. 

ERR 

Informazione di errore, con il relativo 
codice (per esempio, ERROR3) 

Il codice di errore viene trasferito nel- 
l'accumulatore. Ci sono 16 possibili co- 

  

  

                    

dici di errore: ERROR 1, ERROR 2... 
ERROR E, ERROR F. 
Esempio: Rappresentazione di ERROR 
3 

A9@3 LDA 
20 27 F8 

#&O3 
JSR ERR 

La subroutine ERR attiva il modo DI- 

SPSY 

Registri modificati: A, X 

Caricamento della pagina zero 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

        

B/B\/8/8\8/8) = ADR16 =00A0 
pisP 1 | pisP2| pisP3 | pisP4 | pisP5 | DIsP6| DISPEX ADRI6+1 =00A1 

ADR 16 +1 ADR 16 DATS DISPSY DAT8 =00A2 

DISP1 =00A3 
Controllo dei segmenti nel modo DISPEX DISP2 =00A4 

a Esempio : ICH DISHES! = 0085 

‘i Bité DISP4 =00A6 
Bits Bit 4 

Bit Binario —_ Esadecimale DISPS =00A7 

Bits 5 0010 0001 21 DISP6 =00A8 
Bit o Bit2 ,1,5,6 0110 0011 63 

0,2,3,4,5 0011 1101 3D HRS =00A9 

ER! MIN =00AA 
Figura 9 

64Kb} 2b © MONITOR REEF 
Esempio: Un dato da 16 bit é conserva- pe Ic4 

to negli indirizzi @O35 e O36 e deve ane ‘0 
essere incrementato. II dato @ 342E. 

Indirizzo Dato 
9035 2E 
0036 34 DFFF Area libera per schede 

di espansione 
AOFF 
A000 VIA 6522 

L'ordine dei byte é il solito: per primo il & 
Puen significativo, poi il pit signi- aS ne Wed don ee 

di espansione 
Nel programma di utente, la sequenza di 

andi | ea comandi legge: oo 

O7FF 

A235 LDX &35 eae 100 Area RAM a disposizione 
26 21 F8 JSR INC 16X . oar ae ee Tex} 

fagina | 0100 = occupate 
a 1_| ooFF dal monitor del sistema 

Cl . ams user Ram Pagina 
Registri conservati: nessuno Figura 10 0000 
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Gestione delle interruzioni 

  

Figura 11. Disposizione + pecisten secon cowtRoL section © ——> 
interna della CPU 6502. 

    
    

  

     

  

      

        

     

Res To — nit < 5 2 daa A 
Gestione dei vettori di interruzione nel 

sistema CT65 
Significato degli indirizzi:      

INDE) 40 x INTERRUPT REGISTER tore 

a 
RES65_ vettore RESET 

IRQ65_ vettore IRQ 

ey NMI65_ vettore NMI 
BRKU_ vettore BREAK per I'utente 

(con sistema operativo). 

IRQM _ vettore IRQ per I'utente 

(con programma monitor). 
Questo vettore viene chiamato 

ciclicamente ogni 2.5 ms. 

re INDEX 
REGISTER, 

x 
43 

aM STACK POINT 
REGISTER, 

‘Si 
as 

INSTRUCTION 
DECODE 

AS 

"7 

TiN Corretto funzionamento dei vettori:      

      

    

  

   

  

    

  

     

  
        

  
  

      

CONTROL 
as ‘ACCUMULATOR 

’ 
ns 

1 UNI 
6512.13.14, 18 

ao +4 2 UNI 2 

AY) ay 

‘iia svaTbsReciren en 69 UNI 6502 0804 05 08,07 
INPUT DATA 

ase A 9; our 
2 OUT 

au RW 
OBE 

as ae “eairen 
1. Impostare l'indirizzo iniziale del pro- 

ot gramma di interruzione nelle locazioni 

= Be less del vettore (per esempio NMI65 = 
ft (8 967 e @OC8). 
RENE (SERIE D6 2. Predisporre a @@ il corrispondente 

" indirizzo di flag (in questo caso, l'indi- 

rizzo & OOC6). 
IRQMF = 00C9 I programmi di interruzione devono evi- 

SEC = 00AB IRQM =00CA, 00CB denziare la seguente struttura: 

RES65 
GA =00AD BRKUF = 00CC 2 

GX =00AE BRKU_ =00CD, 00CE (programma) 

GY = 0OAF 

REFS =00C0O Tutti gli indirizzi sono in forma esadeci- TRQ65 

RES65 = 00C1, 00C2 male 

(programma) 

IRQF =00C3 Rappresentazione sui display a 7 seg- j 

IRQ65 = 00C4, 00C5 menti JSR PLAXY 
RTI 

NMIF =00C6 Controllo dei segmenti nel modo DI- 

NMI65_ = 00C7, 00C8 SPEX NMI65_ . 

   



  

| Microtest T.C.E. Mod. 80 
Il pid piatto e pill piccolo tester del mondo (mm. 90 x 70 x 18) con una 
grande scala (mm. 90) ed un minimo peso (120 grammi). 
20.000 Ohm x Volt in c.c. e 4.000 Ohm x Volt in c.a. 
Precisione: 2°/o in c.c. e c.a. 
Otto funzioni: V. c.c.; V. c.a.; Amp. c.c.; Amp. c.a.; Ohm; Volt uscita; 
Decivel e Capacita. 
Quaranta portate. Senza reostato poiché ad azzeramento elettronico. 

Prezzo al pubblico. 44,900 + 1.v.. fino al 31-12-1984. Forti sconti per quantitativi. 

Super tester 680G 10 funzioni e 48 portate! 
Protetto contro fortissimi sovraccarichi e contro urti meccanici. 
20.000 Ohm x Volt in c.c. - 4.000 Ohm x Volt in c.a. 
Manuale di istruzioni di ben 56 pagine con schemi elettrici ed indicativi, 
comprendente una facile guida per riparare da soli il tester in caso di 
guasti accidentali. 
Dimensioni mm. 105 x 84 x 32. - Ampiezza scala 100 mm. 
Peso solo 250 grammi! - Precisione 2°/o in c.c. e c.a. 

Prezzo al pubblico fino al31-12-1984 L. 55.600 + 1.V.A. Forti sconti per quantitativi. 

Super tester 680 10 funzioni.e 80 portate! 
Protetto contro fortissimi sovraccarichi e contro urti meccanici. 
20.000 Ohm x Volt in c.c. e 4.000 Ohm x Volt in c.a. 
Manuale di istruzioni di ben 76 pagine con schemi elettrici ed indicativi, 
comprendente una facile guida per riparare da soli il tester in caso di 
guasti accidentali! 

Prezzo completo di astuccio in Moplen antiurto L. 69.200 

al pubblico, fino al 31-12-1984. Forti sconti per quantitativi. 
Richiedere alla ICE catalogo di tutti gli accessori a disposizione dei suddetti tester! (14 Modelli). 

Digitest TCE. Mod. 82 
Uno dei pil completi Tester Digitali del mondo! 

DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI DA 12,7 mm 
47 FUNZIONI E 2000 PUNTI DI LETTURA PER OGNI 
PORTATA - VIRGOLA FLUTTUANTE 
INVERSIONE AUTOMATICA DELLA POLARITA 
SPEGNIMENTO AUTOMATICO DOPO CINQUE MINUTI 
INDICATORE DELLO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA 
SPINE DEI PUNTALI PROTETTE CONTRO CONTATTI 
ACCIDENTALI 
PROTEZIONE DI TUTTE LE PORTATE CONTRO 
| SOVRACCARICHI 
CIRCUITI_ CON TECNICHE AVANZATE CON INTEGRATI, 
C. MOS E LSI - REALIZZAZIONE ERGONOMICA 
MISURE DI TEMPERATURA DA 0° A 1300°C 
PROVA SONORA DI CONTINUITA CON 8 SOGLIE DI 
INTERVENTO 
PROVA GIUNZIONI E DIODI 
MISURE DI CAPACITA DA 1 pF A 200 uF IN SEI PORTATE 
MISURE DI CONDUTTANZA PER MISURE DI RESISTORI 
DA 5 MEGAOHM A 100.000 MEGAOHM 
MISURE DIRETTE DI RESISTENZA DA 1 DECIMO DI OHM 
FINO A 20 MEGAOHM 
MISURE AMPEROMETRICHE IN C.C. E CA. 
DA 1 CENTESIMO DI MICROAMPER FINO A 10 AMPER 
MISURE VOLTMETRICHE IN C.C. E C.A. CON IMPEDENZA 
DI 10 MEGAOHM x VOLT DA 1 DECIMO DI MILLIVOLT I Cc E FINO A 750 VOLT IN C.A. E 1000 VOLT IN C.C. 

NDUSTRIA XwOSTRUZION! EALETTROMECCANICHE ASTUCCIO DI PROTEZIONE POSIZIONABILE A 45 GRADI 
VIA RUTILIA, 19/18a— 20141 MILANO - ITALY MANUALE DI ISTRUZIONI DI BEN 48 PAGINE! 
TELEFONO 02- 531554 / 5/6 Ml DIMENSIONI: mm 152x120 x 50. PESO: 460 GRAMMI 
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Principali comandi del 6502 

  

  

    

  

  
  

      

  

    

vss (1 40 
Apy [)2 39 

0; (0UT) C]3 38 
ira C]4 37 
ne. Cs 36 
NMiC]6 35 

sync []7 34 
vec [8 33 

Ao [9 32 
at [J 10 3t 
a2()1 30 
as C]12 29 
Aa [J 13 28 
As [14 ar 
As [J 15 26 
a7 Cfi6 25 
as (J 17 24 
ao [18 23 

Ato [] 19 22 
att C) 20 24       

  

RES 
2 (OUT) 

S.O. 
Qo (IN) 
N.C. 
N.C. 
R/W 

Do 
p41 

D2 
3 
D4 

DS 
D6 
D7 

AIS. 
At4 
ANS 
Ata 
vss 

Figura 12. Piedinatura dello zoccolo a 40 piedi- 
ni della CPU 6502 

Figura 1 
versatile 

  

  
INPUT LATCH 

  

Schema a blocchi dell'adattatore 
interfaccia (VIA) tipo R 6522. 

1RO 

  

(IRA) 
  

ourpuT 
(ORA) 

DATA DIR 

KI 
  
BUFFERS. 

(PA) K=> port 

    (ODRA) 
PORT A REGISTERS: 
  

  

  
  

  

INTERRUPT 
CONTROL 

FLAGS 
(FR) 

(programma) ENABLE 
(IER) 

DATA JSR PLAXY NS 
RTI BUFFERS 

PERIPHERAL 
(PCR) 

BREU PY aonurse 
z (ACR) 

rogramma) FUNCTION 
(arse : CONTROL 

LATCH | LATCH 
4 eS (ML-H) } TLL) RES —>| 1 
JSR PLAXY rd ee 

RTI °2—> (mic-H) fy (T1c-L) 
ost >| cuir TIMER 1 
32 —| Access 

TROM so —| CONTROL TIMER 2 
¥ si —>| TANG 
(programma) As2 —>| (Tat -L) 

= COUNTER | COUNTER 
(rec-H) 1 (ac-) 

RTS! 

    
  

  

              

HANDSHAKE 
CONTROL 
  

SHIFT REG 
(sR) 

  

+ ca 
}+—_—_——_———> ca2 
or 

    Bt 
  

  

  

INPUT LATCH 
(IRB) 

DATA DIR 
(ODRB)   

cB2 

  

BUFFERS 
Ko (Pa) 

  
K> ron 

        

PORT B REGISTERS 

J] yrecsecensee-sunpnessrpein stipes nmreeans Pete PEEP TARDE EB ESTE NSS ADS ES RSS EE]



    

Mappatura della memoria 

Area libera per schede di espansione 

Area libera per schede di espansione 

Area RAM libera per I'utente 

@@8O-OOFF sono occupati dal sistema 

monitor 

Realizzazione 

Il computer M65 prevede una scheda a 
circuito stampato da 10 x 16 cm (form 

to Europa), con tastiera, display e tutti i 

circuiti integrati necessari per il funzio- 
namento del computer. La CPU (unita 

centrale di elaborazione) & la 6502 del- 

      

la Rockwell. La tastiera ed i display a7 

segmenti sono controllati tramite il cir- 

cuito di porta 6522, detto anche VIA (a- 

dattatore versatile di interfaccia). 

Il connettore J1 é il bus del sistema (cir- 

cuiti di indirizzamento, dati e controllo). 

Nello zoccolo a 24 piedini per IC4 é@ 

montata una EPROM 2716, da 2048 x 8 

bit, nella quale é inserito il programma 
monitor (sistema operativo) listato alla 

fine di questo articolo. IC3 @ una RAM 

2114 (6116), necessaria per il funziona- 

mento del sistema (stack, memoria in- 
termedia). L'area RAM che va da 

&9OOO a KOOTF e da &OH20O a 
O7 disposizione dell'utente. 

  

Principali caratteri: 

  

iche tecniche 

- Due ingressi/uscite bidirezionali da 8 

bit 
- Due temporizzatori/contatori pro- 
grammabili, da 16 bit 
- Ingresso seriale dei dati 

- Tensione di alimentazione di +5 V 

- Compatibile con i livelli TTL 

- Compatibile con i circuiti CMOS di 

controllo periferiche 

- Funzionamento ad | e 2 MHz. 

Terminiamo avvisando i lettori che sul prossimo 
numero verranno pubblicati i listati del 
programma monitor e dell assembler 

  

RADDOPPIA 

Proprio cosi. Da febbraio 

DUE WATT AL MESE. II 

mensile pit! aggiornato di- 

venta ancora pit importante 

  

nel panorama editoriale ita- 

liano. WATT Quindicinale, fi- 
    

nalmente, per documentare, formare e infor- 

mare una volta di piu. Se sei un impiantista, se 

operi nel commercio di 

materiale elettrico ed elet- 

tronico, WATT @ la tua ri- per 

zione puntuale e rigorosa. 

QUINDICINALE 
DA FEBBRAIO vista, perché analizza la real- 

assicurarti_ un'informa- 

settore 

tecnica. 

mercato, 

dedicati al 

del commercio elettrico, dell'in- 

stallazione e dell'elettrificazione civile e in- 

dustriale, due volte al mese, 

al tuo indirizzo, con WATT, 

JACKSON 
‘AREA TECNOLOGIE € MERCATI 

  

ta tecnologica, scienti- 

fica e di mercato nel 

dell'elettro- 

Tematiche, 

prodotti 

mondo
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conice | corso, [one | PREZZO (1) | GENNAIO | FEBBAAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE 

PUP Ne Me vate ee cic ae aed 

AUTOMAZIONE D'UFFICIO E AMBIENTE P.C, — 

N AU-20 — Conoscere I'informatica | a'| ~woauoo | ear “8 
e il PC. - | 

AU-02 Word 24 | 450.000 13 | 68 
AU-04 Lotus 1-2-3 24 | 500.000 13 _ = 24 
‘AU-05 Symphony 40 | 700.000 6-10 13-17 
AU-06 —__DBill Plus utenti 24 | 450.000 ithe 25-27 

N_AU-16 Excel 24 | 700.000 19-21 | 11-13 
N-AU-11_ Programmazione reas tee 80 | 2.000.000 10-21 | 11-22 

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

PE-02 Basic _| 40 | 600.000 | 20-24 _ 23-27 
PE-03 _ Pascal-Turbopascal [48 | 750.000 | 3410 11-18 
PE-05 Cobol [56 | 850.000 | [13-22 | 20-28 5 
PE-06 _Linguaggio 80 | 1.400.000 | 16-27 42-23 | | 11-22 

NPE-6A —_Ottimizzazio a debuggin 40 | 1.300.000 6-10 | | 6-10 
PE-08 Prolog-Turboprolog 40 | 1.200.000 | 10-14 25-29 - 

PE-10 Lisp 40 | 1.050.000 [ 15-19 9-13 | I 

SISTEM! OPERATIVE 

AU-01 MS-DOS e ambiente PC. | 24 | 450.000 | 13-19 |_| 26-28 | 25-27 
N_AU-12 08/2 - Architettura. 40. 4.200.000 17-21 | | 23-27 
NAU-25 _ OS/2 - Presentation mbager 40 | 1.200.000 | - 8-12 18-22 

1-09 Unix-Xenix utenti 56 | 1.400.000 | 22-30 6-14 

DATA BASE 

AU-O7 —_DBIlI Plus programmazione 24 | s00000 33 || 46 
N_AU-0B —_ DBase IV 32 | 700.000 | | 19-22 47 
N_AU-21 Focus utenti 24 | 700.000 i 8-10 9-11 
N_AU-22 Focus programmazione | 40 | 900.000, 37 13-17 _ 
N_AU-23 Oracle 40 | 1.000.000 | 57 1115 

METODOLOGIE INFORMATICHE 

PE-01 —Programmazione elettr. cfaage || . . ates 96 | 1.500.000 28-412 | 419 
1-102 Case _ 40 | 2.000.000 8-12 | 8 

1105 Ingegneria del software | 80 | 2.000.000 6:17 14-23, 
Nob Software quality assurance | 32 | 1.200.000 _ | 43-16 | 16-19 | 

-108 Architettura SNA 32 | 1.500.000 58 | l 27-30_| 

— INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

1A-01 Intellig. Artif. - corso base | 40 | 1.400.000 Ll L [17-21 I 20-24 | 

DESK TOP PUBLISHING :———___ 

DIP-1 Desk top publisning base _| aU | 1.4UU.UUU. 6-17 I _ | 
oTP-2 Ventura 24 | 600.000 26-28 [ 7 _| 
DTP-3 Page maker 24 | 600.000 12-14 | T 18-20 
DTP-4 Manuscript 24 | 650.000 29-31 23-25 

COMPUTER GRAFICA E MEMORIE OTTICHE 

N CG-01 —_Introduz. ai CD-Rom | 
__e videodischi 0 eon | 5-9 25-29 | 

N_CG-02 Concorde 40 | 1.000.000 6-10 9-14 

N_CG-03 Computer grafica 80 | 2.000.000 314 | _ 11-22 

AU-10 Autocad [32 | 900.000 13-16 [ [9346 

PUT ht) 

NTH Il Pabx: Strutture e nuove | | 

T2 Tecniche base | 3 
di trasmissione PCM 40 | 1500000 | | Tete 

TB Tecniche base e sistem | 5 
per trasmissione dati ga | 170.000 ae 

T4 Apparati e sistemi = 
_ per le reti di computer 40 | $-500.000 aig —— 

v5 Reti a commutazione di pacchetto | 40 | 1.700.000 | a 16-20 - 

TG tegrazione nelle ret | 5 a” Gite SON BX} 32 | 1.800.000 | | 27-30 

TAT Servizi a valore aggiunto : 
sulle reti x25. 24 | 1.000.000 15-17 7 . I 4-6 

1-18 i modetio OS! 32_| 1.500.000 | 15-17 | | 20-23 _ 

TO Architettura SNA: 
principi e applicazioni ae | cate |                     
 



    
     Questa rubrica oltre a fornire consigli o chiarimenti sui circuiti 

presentati dalla rivista, ha lo scopo di assicurare la consulenza ai 
lettori. In particolare possono essere richiesti schemi elettrici relativi a 
realizzazioni a livello hobbistico. Schemi elettrici di apparecchi 
industriali-militari e progetti particolarmente complessi sono esclusi 

da tale consulenza. Non vengono assolutamente presi in considerazione 
motivi di urgenza o sollecitazioni. Tutto il materiale oggetto della 
consulenza, potra essere pubblicato anche sulla rivista ad. 
insindacabile giudizio della redazione. 

       

     

   LINEA 
DIRETTA CON ANGELO 

  

passo-passo, si possono evitare di montare l'alto- 
parlante, il relativo controllo di sensibilita e il 
condensatore C1 e si devono invece montare C2 
col relativo resistore in serie da 1 kQ. Quando i 
contatti del rele Re del ricevitore per apricancel- 
lo si chiudono, QI en- 
tra in conduzione pilo- 

  
manentemente I'u 

stato di offad ogni impulso inviato dal trasmet- 
titore. Pensavo, perd, di impiegare un rele tra- 
dizionale e non il passo-passo piit soggetto ad 
usura e di difficile reperimento, Se Fosse dispo- tando il trigger di 
nibile un circuito... Schmitt formato da 

Q2e Q3 i quali, a loro 
volta, settano e reset- 

  

     

R. Laineri - 8S. DONA’ DI PIAVE (VE) 

livelio 

    

Icireuito che le propongo, di cui trova lo schema 10K 
in Figura 1, @ in origine un "sound operated swi- a 
tch", ma ben si presta per svolgere il compito da 0 
lei richiesto. Quando funziona da switch sonoro, 
il sensore & laltoparlante AP il quale converte il 

inara8 suono in segnale da applicare, via C1, alla base di 
QI che funge da amplificatore. Il diodo D1 fa da 
limitatore, Facendo funzionare il circuito da rele Figura 1. Schema elettrico del cir      

es FARE | ET TRONICA - FEBBRAIO 1989 

  

sito equivalente ad un rele passo-passo. 

    

        

  

     

  

        
   

    

    

alla segnalazione del sig. Luciano 
Brozzi di Roma, possiamo fornire I'errata 

e" dell’articolo "Una presa SCART per 

apparso sul numero di dicembre '89 
della nostra ri 

Lo schema elettrico di figura 1 a pagina 26 pre- 
senta due piccole inesattezze. In primo luogo il 
cursore del trimmer da 1 kQ va collegato al pin 

  

      

2 della porta cassetta e non al 5 come riporta- 
to. Su tale pin devono essere presenti i +5V di 
alimentazione. 
In secondo luogo, il collegamento in partenza 
dal pin 1 della DB9 va al pin 17 della SCART. 
enon al 19. 

  

tano il bistabile JK il quale cambia stato ogni qual- 
volta viene applicato un impulso alla base di QU 
Pertanto ad un determinato impulso il relé RL si 
chiuder’ e rimmarra tale fino allimpulso succes- 
sivo che lo aprira e cosi via. 
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Nello stampare documenti col C64 ¢ la stam- ne del C64. Come riferimen-_ [77 2 
pante MPS801, succede che quest'ultima si in- to prenda la Figura 1, solo | hee a 

ceppa senza pil dare segni di vita dopo poche dopo essersi accertato che il ~ a — 

righe. Per evitare di separarmi dal computer, ‘guasto non risieda nella peri- ged 

intenderei provvedere di persona, ma non so di ferica (per accertarsene, “ | 
preciso dove mettere le mani. Grato per una ri- consulti la Tabella 1). Edo- | 
sposta, saluto. ra vediamo di fare una tratta~ ie 2 | 

zione generale. ch | 
R. Salvemini - ASCOLI PICENO. II primo passo consiste nel- jt 

Yanalizzare il sintomo sullo 
Colgo loccasione di questa sua lettera per forni- schermo TV: se questo pre- 
re preziosi diagrammi come guida alla riparazio- sentaeffetto neve, provarea | 

) a 

Partensa E | ee Le 
a st : J Cac a 

TWa posto, i 5 
“spazzatur'o |__| Analisi de srtomo ma Tuscita ee 
‘loceo vuoto ‘ul seherme | del computer ‘on appare 

T Tabella 2. Ricerca guasti in periferiche. 

eney Far generare una nota al SID 
ocumer (test con POKE a fondo pagina}y/- sintonizzarsi su una emit- "spazzatura’’, 0 lo sfondo & vuoto, tutti i compo- 

tente qualsiasi, se tutto nenti dei circuiti digitali sono sospetti. Questi 
} funziona, esaminare il comprendono il microprocessore, la RAM, la 

blocco successivo nella ROM, i CIA e i decodificatori: probabilmente, il 
aie tas see parte destra della figura. VIC € il SID non sono responsabili del malfunzio- 

A questo punto, il compu- namento. Quando si manifestano questi sintomi, 
4 ter potrebbe non dare s il messaggio READY ed il curesore potrebbero 

gnidi vitae l'alimentatore essere visualizzati oppure no. In quest'ultimo ca~ 
Sees Probable quasto andrebbe sostituito, op- so non si potrebbe impiegare neanche il softw: volimeto,sonda PEEK POKEO perches P i potrel pieg che il software 

lopica,oscitoscopic J] test agnostic: pure il guasto pottebbe ri- diagnostico. Il processo per la riparazione do- 
siedere nel VIC. Per iden- 

Per ottonere una nota dal SID:   

POKE 54296,15 volume 
POKE 54278 248 suststacco 
POKE 54273,17 alta frequenza 
POKE 54276,17 forma donda 
POKE 54296 0 spegnimenta 

indicata 

  

cedura q 

  

conclusioni. 

  

Posseggo un certo numero di operazionali 
41A741 con i quali vorrei mettere insieme un 
mixer stereo con almeno sei ingressi. Sperando 

che cid sia possibile attendo con impazienza lo 
schema elettrico. 

  

    

G, Casalino - NAPOLI 

In Figura 3 trovera lo schemaelettrico che faal ca 
so suo. Si tratta di un circuito "general purpose” 
nel senso che é facilmente adattabile a qualsiasi 

applicazione. Gli ingressi miscelabili infati pos- 
sono essere un minimo di quattro € un massimo 
indefinito anche se sarebbe bene non superare i 
dieci ingressi pernon caricare eccessivamente I'u- 
scitae ridurre la banda passante del sistema. Sen- 
za Vinnesto del resistore Rx, il guadagno di ogni 
stadio d'ingresso & pari all'unita mentre, con l'ag- 
giunta di detto resistore, il guadagno si eleva in 
funzione appunto del suo valore che non deve mai 
scendere al disotto dei 2,2 kQ. Un valore di 10kQ 
ben si adatta per quattro ingressi, mentre va dimi- 
nuito a 6,8 kQ per sei ingressi e a 4,7 kQ per ot- 
to ingressi. Gli operazionli {tA741 vano benissi 
mo allo scopo, ma altrettanto bene vanno tutti gli 

      

104 

Figura 2. In presenza di mal- 
funzionamento, seguire la pro- 

giungere ad una delle quattro 

tificare la sezione difetto- 
sa, tentare di far produrre un suono al 
SID: se resta muto, si potrebbe sospetta- 
re dell'alimentatore, viceversa il compu- 
ter @ ok a parte il VIC e componenti an- 
nessi. Quando lo schermo si riempie di 

fino a 

altri operazionali a basso rumore reperibili: in 
commercio. Per alimentare il cireuito pud usare 

  

WG 110008 

Figura 3. Circuito e- "Too 
lettrico del mixer. 

L'alimentatore dua- 

le stabilizzato, ¢ clas 
sico. Woz tone       

  

=x 
so ks 

woos a2 

    

    
12V. 100 uF + eza-1w fay ‘aot 

Toma 
      

vrebbe in iniziare eseguendo dei test di tensione 
con un voltmeiro, una sonda logica ed un oscillo~ 
scopio. Se il messaggio READY @ invece presen- 
te, sara possibile impiegare il diagnostico a base 
di PEEK e POKE, @ 

ge ase 

Valimentatore disegnato in figura oppure, se vuo- 
le rendere portatite il mixer, un set di batterie. 
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mati per realizzare lavori complessi di 
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tutto sull’elettronica, 
il Gruppo Editoriale Jackson 

    

L’alta fedelta non é pit privilegio di pochi: 
esistono apparecchiature di basso costo, 
capaci di riprodurre suoni di alta qualita 
Puoi verificare con piccoli accorgimenti la 

grande precisione. In questo libro vengono ti propone i nuovi: qualita del prodotto che stai acquistando e 
presentati piccoli robot sia industriali che “Libri di Base Elettronica”, questo libro te lo pud insegnare 
didatti trollati di | te . . idattici controllati da personal computer 20 preziose guide 

E un invito ad entrare nell'affascinante 

attraverso circuiti, 
componenti, grafici, 
fotografie e soprattutto L'interazione fra elettronica e medicina of- 

mondo dei microprocessori. Sono descritti innumerevoli idee per fre la possibilita di raggiungere insperati 
ichip integrati a larga scala dai pit comuni j. traguardi. La migliore conoscenza di que- 
fino ai microprocessori a 16 bit e sono scatenare la tua fantasia sti apparecchi e sistemi elettronici, pud 
presentate le loro caratteristiche principali con progetti collaudati intondere una maggior sicurezza fra i pa- 
e la loro tecnologia di fabbricazione e di immediata realizzazione. 

QUESTO MESE IN EDICOLA 

zienti sottoposti a queste terapie. 
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WKS 6128 TV 

Fantastico Computer 
Fantastica 'V 
  

  

Fantastico, ora Amstrad ti pro- 
pone un vero computer che é an- 
che un vero TV color! Per diver- 
tirti, imparare, fare. 

Tutto, proprio tutto a L. 999.000 
+IVA. 

TUTTO COMPRESO. 

La stazione WKS 6128 TV com- 
prende tutto questo: 

—CPC 6128 CTM, 128 Kb RAM, 
velocissimo Disk drive da 3”. 
Monitor a colori, uscita stereo. 

Tastiera, joystick e ben 50 pro- 
grammi.Cioé,un vero computer 
facile e preato anche peril diver- 
timento di tutti. 

—Tavolo a ripiani, per crearti il 
tuo angolo di lavoro, diverti- 
mento o relax.   

— Sintonizzatore TV e antenna 
amplificata. Cosi la tua stazione 
diventa anche il tuo angolo TV 
color! 

Il tutto a L. 999.000 + IVA. Ap- 
profittane, subito! 

PRONTO AMSTRAD. 

Telefonaci: 02/26410511, avrai 

ogni informazione; oppure scri- 
vici: Casella Postale 10794 - 
20124 Milano. 

  

  

LITROVI QUI. 

. i numerossimi ee ven- 
dita Amstrad. Cerca quello pit 
vicino su “Amstrad Magazine” in 
edicola. Oltre 150 Centri di Assi- 
stenza Tecnica. 
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