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COMUNICATO A I L E T T O R I 

Abbiamo il piacere di informare i nostri lettori che la 
nostra Casa Editrice con decorrènza 15 Febbraio 1984 
ha rilevato il complesso aziendale delle "Edizioni 
C.E.L.L di Bologna". 
Lieti di poter mettere a Vostra disposizione un'am
pia ed accurata selezione di titoli di questa prestigio
sa Casa Editrice, ci auguriamo di poter continuare 
nell'attività editoriale con pubblicazioni qualificate 
ed aggiornate, certi del Vostro consenso anche in 
questa nostra nuova iniziativa. 

FAENZA EDITRICE S.p.A 

Via Firenze 276 - 48018 FAENZA (Ra) - Tel. 0546-43120 
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p r i l e c o a x i a l srl 

20133 Milano V ia F. Ta jan i , 9 D I S T R I B U T R I C E 
E S C L U S I V A P E R IL 

Te l . (02) 726496 - 7385402 C O M M E R C I O IN ITALIA 
D E I : 

CAVI COASSIALI : 
per impianti centralizzati T V 
CAVI R.G. per radio frequenza 
CAVI per cablaggio e collegamento 
elettronica in genere 
CAVI C O A S S I A L I 
per te ledistr ibuzione C A T V e T V C C 

F A B B R I C A 
M I L A N E S E 
C O N D U T T O R I 
S . p . A . 

C A V I C O A S S I A L I R G P E R R A D I O F R E Q U E N Z A 
D I E L E T T R I C O T E F L O N 

Numero 
RG 

Armatura 

mm 

Guaina 
'? 

mm 

Tipo 
guaina 

S c h 
esterno 

ermo 
interno 

Dlelollrlco 
0 

e tipo 

Conduttore Impedenza 
interno nominale 

mm Onm 

1 4 2 B / U - 4 . 9 5 T I X | C A C A 2 . 9 5 T | 0 . 9 9 C W A 5 0 

j 

1 7 8 B / U 1 ,90 T I X - C A 0 , 8 6 T 7 X 0 .10 C W A 5 0 

1 7 9 B / U - 2 . 5 4 T I X - C A 1.60 T 7 X 0 . 1 0 C W A 75 

1 8 0 B / U - 3 , 6 8 T I X C A 2 . 5 9 T 7 X 0 , 1 0 C W A a 5 

1 8 7 A / U 2 , 7 9 T V I I - C A 1.60 T 7 x 0 , 1 0 C W A 75 

1 8 8 A / U J 2 . 7 9 T V I I - C A 1.52 T 7 X 0 , 1 7 C W A 5 0 

1 9 5 A / U - 3 . 9 3 T V I I - C A 2 . 5 9 T 7 x 0 , 1 0 C W A 9 5 

1 9 6 A / U 2 , 0 3 T V I I - C A 0 , 8 6 T 7 X 0 , 1 0 C W A 5 0 

3 0 2 / U - 5 . 2 3 T I X - C A 3 , 7 0 T 0 . 6 3 5 C W A 75 

I 
3 1 6 / U 1 

1 

2 . 5 9 T I X - C A 1,52 T 7 X 0 . 1 7 C W A 5 0 

C A V I C O A S S I A L I R G P E R R A D I O F R E Q U E N Z A 
D I E L E T T R I C O P O L I E T I L E N E 

Numero 
RG 

Arm^ìura 

mm 

Guaina 

mm 

Tipo 
guaina 

Schermo 
esterno interno 

Dielettrico 
</ 

e tipo 

Condutlore imp ,-denza 
interno nominale 

mm Ohm 

i 

6 A / U 8 . 5 0 50 R I la i C C A 0 .72 CW 7 ' 

c 
i 

7 .20 P E ; 

| 

10 .701 R I l a C A C A 7 .20 P E 

7 x 0 . 7 2 C 52 

7 x 0 . 7 2 C A 50 

7 . 2 0 P E J 7 x 0 . 4 0 C S 75 

I 7 . 3 0 P E 4 . 8 0 C --2 

C S 2 , 9 5 P E 19 x 0 ,18 C S 50 

6 , 2 0 R I l a - C 3 , 7 0 P E 

C 3 . 7 0 P E A 

0 , 5 8 CW 75 

0,64 CW 93 

2 . 5 5 R I l a I ! 7 X 0 ,16 C W SO 



Qualche dato saliente è 
sufficiente per distinguere 
questo nuovissimo 
rie etrasmettitore della I C O M 
progettato in modo da 
fronteggiare le avverse 
condizioni in gamma. L a sezione 
ricevente a copertura generale 
(0.1 - 30 MHz) p u ò essere 
predisposta anche sulle sole 
gamme radiantistiche. E segnale 
all'ingresso è accoppiato 
direttamente al miscelatore e, se 
richiesto, la sensibi l i tà può 
essere accentuata inserendo 
l'apposito preamplificatore a 
basso rumore. Ciò si traduce in 
+ 12.5 dB di "intercept point" ed 
in 103 dB di dinamica. L a prima 
media frequenza ad un valore 
molto alto (70 MHz) elimina 
virtualmente immagini e spurie. 
L a selett ività richiesta è 
raggiunta nella seconda 
conversione con gli appositi filtri 
ed è accentuata per mezzo dei 

controlli SHIFT e W I D T H , mentre 
con la tacca di assorbimento -
NOTCH-vengono efficacemente 
eliminate le interferenze. Il 
fastidioso segnale de l radar 
russo p u ò diventare un ricordo 
con le doppie costanti nella 
risposta del N. B. e de l l 'AGC. È 
stata prevista pure la 
demodulazione in AM. Il T X si 
distingue per i l tasso 
d'intermodulazione molto basso: 
- 38 dB alla piena potenza 
erogata di 100 W su tutte le 
gamme radiantistiche da 1.8 a 30 
MHz. V i è comunque la 
possibilità, nel caso fosse 
richiesto, di abilitare l'emissione 
del T X in modo continuo entro 
gli estremi accennati. L a sintonia 
p u ò essere fatta con incrementi 
di soli 10 Hz! RIT e X I T 
aumentano la flessibilità 
operativa. In 16 memorie è 
possibile registrare la frequenza 
n o n c h é i dati concernenti la 
predisposizione H A M / G E N E R A L 
e d il modo operativo prescelto. 
L a frequenza operativa letta su 
un grande visore con 6 cifre p u ò 
essere trasferita fra i due V F O 
oppure da questi due in 
memoria. 
Ovviamente è possibile la 
r icerca entro le memorie oppure 
entro dei programmati limiti 
dello spettro. L'alimentazione 
avviene in continua (13.8V), un 
apposito scomparto interno 

accomoda l'alimentatore a 
commutazione PS-35 opzionale, 
Altre unità opzionali quali filtri 
(250 Hz in CW!), calibratore, 
manipolatore ed unità F M 
potenziano le prestazioni 
dell'apparato. 

C A R A T T E R I S T I C H E DI 
R I L I E V O 
Gamme operative: 1.8-2 MHz, 
3.45-4.1 MHz, 6.95-7.5 MHz, 
9.95 - 10.5 MHz, 13.95 - 14.5 MHz, 
17.95 - 18.5 MHz, 20.95 -
21.5 MHz, 24.45 - 25.1 MHz, 27.95 
- 30 MHz. 
Possibilità della copertura 
continua da 1.8 a 30 MHz. 
Ricevitore: 0 .1 -30 MHz in 
30 bande 
Sensibilità in SSB, C W , R T T Y : 
0.1 - 1.6 MHz < di 3.2 n V per 
10 dB S/D 
1.6-3- MHz < di 0 ,15u .Vper 
10 dB S/D 
Stabilità in frequenza: 
< di 500 Hz a freddo 
< di 100 Hz a regime 
Peso: 8 K g (11 K g con al. interno) 
Dimensioni: 111 x 280 x 355 mm 
Potenza all'ingresso de l PA: 
200 W P E P 
Regolabile in continuità fra 10 W 
ed il valore max, 
Microfono: 600 H 
(non in dotazione) 
Configurazione Rx: 
a 3 conversioni 
Livello d'uscita audio: > 2 W 
Impedenza d'uscita: 8 f i 

ASSISTENZA T E C N I C A 
S.A.T. - v. Washington, 1 
Milano - tel. 432704 
Centri autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 
Firenze - tel. 243251 
RTX Radio Service -
v. Concordia, 15 Saronno -
tel. 9624543 
e presso tutti i rivenditori 
Marcucci S.p.A. 

CD I C O M 
CO 
ci 
cri 

Mlano - V i a f i l i Bronzetti, 37 
ang. C s o X X I I Marzo Te l . 7386051 
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ECCITATORE - TRASMETTITORE F'-1 T 52°1 
- COMPLETO D I P R E A M P L I F I C A T O P E M I C R O F O N I C O - L I M I T A T O L E 

D I M O D O L A Z I O N E , F I L T R O A O D I O A T T I 0 ; - FREQUENZA D I L A ' O R O M-1'16 MHz; 
- POTENZA D I O . C I T A 1 H A 12,6 V: 
- FREQOENZA B A S E Q U A R Z I 12 MHz; - DIMENSIONI 70X150X20 MM/ 

RICEVITORE FN R 5235 
- FKZQUENZ D I L'.'oro Wl-WB 
- D 0 P : M CON E " S I O I , : O O A R Z A T A ; 
- FILTRO C E R A M I C O , 10,7 MHz; - FREQOENZA D - . ' E tu rn i 15 iìHz. 

Hz; 

DIMENSIONI 
c0x20 

GnUPPI PILOTA VFO A PLL 
VO 5276 
- USCITA 1 V RF; 
- STABIL ITÀ M I G L I O R E D I 100 HZ/HJ 
- ALIMENTAZIONE 12-15 V; - DIMENSIONI 1?0X70X25 MM/ 

V0.5277 
- PREDISPO TO PET. FM; 
- SGANCIO P E P P O N T I A -ì'X KHZ; - ALT;.E C H R A T T E R I S T I C H E COME

 v0 5?7r 

F E C U E N Z E DJ ' P C : ! I D 1 L I : 

155 - 137 MHz 133,5 - 135,3 IH: 
m - 11S MHz 

elettronica di lora r. Roberto 
1 3 0 5 5 O C C H I E P P O I N F E R I O R E ( V C ) 

V i a d e l M a r i g o n e 1 / C - T e l . 0 1 5 - 5 9 2 0 8 4 

Via dei Gobbi 153-1C-3A - 50047 PRATO (FI) Te ' (0574! 39375 

TS 430 S 
• Ricetrasmettitore a copertura generale Rx-Tx 
• Modi: SSB-CW-AM-(FM Optional) 
• Due VFO digitali con passi di 10 Hz 
• 8 Memorie per frequenza, banda, modo 
• Tutto transistorizzato 

KENWOOD TS 530 S 
Ricetrasmettitore in SSB e CW. 
Frequenza 160 - 10 Mt. 
Trasmettitore • Entrata finale di energia: 
220 W PEP per SSB, 180 W DC per CW. 
Ricevitore • Sensibilità: 0,25 uV a 10 dB S/N 
• Selettività: SSB/CW WIDE = 2,4 kHz (-6 dB) 
4,2 kHz (-60 dB), SSB NARROW (option filter) 



H a a M H A f t l l l l I L V A D E M E C U M D E L L A R A D I O 
a g i l e p r o n t u a r i o p e r O M - S W L - C B - B C L 

Volume formato cm 17 x 24, 144 pagine, numerose tabelle e fotografie in bianco e nero, 
prezzo speciale L. 8.000. 

La radio e la televisione sono divenute apparecchiature di facile uso per tutti. Può succede
re di sintonizzarsi su un'emittente estera che trasmette programmi in lingua italiana. Ov
viamente tutto ciò incuriosisce ed è qui che l'ascoltatore cerca informazioni semplici, ele
mentari per ricevere al meglio questi ascolti. Ecco quindi questa pubblicazione che tratta 
argomenti diversi, che possono essere utili al B C L (ascoltatore delle bande di diffusione), 
al C B o all'aspirante Radioamatore. 
Pubblichiamo qui sotto l'indice di questo manuale e vi informiamo che lo stesso è disponi
bile presso la nostra Casa Editrice. Per prenotare questo volume utilizzare la cedola qui 
sotto stampata. 

I N T R O D U Z I O N E 

A 
F R E Q U E N Z A E L U N G H E Z Z A D ' O N D A 
B A N D E D I F R E Q U E N Z A 
S U D D I V I S I O N E D E I S E R V I Z I S U L L E O N D E C O R T E 
R I P A R T I Z I O N E D E L L E F R E Q U E N Z E F I N O A 30 M H z 
C A R A T T E R I S T I C H E D I P R O P A G A Z I O N E D E L L E O N D E R A D I O 
F U S I O R A R I M O N D I A L I 
C A R T A D E L L E C O N V E R S I O N I 
D E S I G N A Z I O N E D E L L E E M I S S I O N I 
B R E V I S U L L E A N T E N N E 

R A P P O R T O T R A S W R E P O T E N Z A R E A L E I N A N T E N N A 
R A P P O R T O T R A G U A D A G N O D ' A N T E N N A E P O T E N Z A IN U S C I T A 
V E L O C I T À S T A N D A R D D E I R E G I S T R A T O R I A N A S T R O 
S C A L A C O N V E N Z I O N A L E " S M E T E R S " 
C O D I C E D E L L E C O N D I Z I O N I A T M O S F E R I C H E 
P R E V I S I O N I D E L T E M P O 
L E P R I N C I P A L I U N I T À D I M I S U R A E I L O R O S I M B O L I 
M U L T I P L I E S O T T O M U L T I P L I D E L L E UNITÀ D I M I S U R A 
L E T T E R E G R E C H E PIÙ U S A T E I N E L E T T R O N I C A 
R E L A Z I O N I I M P O R T A N T I 

„ C A R T A D E L L E R E G I O N I 
* * F R E Q U E N Z E R I S E R V A T E A L S E R V I Z I O D I R A D I O A M A T O R E 

I N I T A L I A 
F R E Q U E N Z E A T T R I B U I T E A L S E R V I Z I O D I R A D I O A M A T O R E 
I N I T A L I A ( N O N A N C O R A U F F I C I A L I Z Z A T E ) 
13, 17 e 30 M E T R I : Q U E S T I P A E S I L I H A N N O GIÀ! 
I L T R A F F I C O N E L L E B A N D E D E C A M E T R I C H E 
B A N D P L A N R E G I O N E I - I A R U V H F 144-146 M H z 
P I A N O I T A L I A N O P O N T I R I P E T I T O R I V H F 144-146 M H z 
B A N D P L A N R E G I O N E 1 - I A R U U H F 432^38 M H z 
E L E N C O P R E F I S S I I T A L I A N I 
E L E N C O P R E F I S S I I N T E R N A Z I O N A L I 
L I S T A D E I P A E S I D X C C 
I L C O D I C E M O R S E I N T E R N A Z I O N A L E 
I L C O D I C E " Q " 
A B B R E V I A Z I O N I I N C W 
A L F A B E T O F O N E T I C O I C A O 
A L F A B E T O F O N E T I C O A L T E R N A T I V O 
C O D I C E " Z " P E R R T T Y 
C O D I C E " R S T " 
C O D I C E N U M E R I C O 

A B B R E V I A Z I O N I D E L C O D I C E R A D I A N T I S T I O O 
I N C O N T R I I N F R E Q U E N Z A 
L E D O M A N D E D ' E S A M E 
I C I R C O L I C O S T R U Z I O N I T . T . D E L M I N I S T E R O P . T . 

A . I . R . : C H I S I A M O ? 
C A R T A D E L L E R E G I O N I (BC) 
Z O N E C I R A F P E R L A R A D I O D I F F U S I O N E ( M A P P A ) 
Z O N E C I R A F P E R L A R A D I O D I F F U S I O N E ( S U D D I V I S I O N E ) 
B A N D E D I R A D I O D I F F U S I O N E ( A T T U A L I ) 
B A N D E D I R A D I O D I F F U S I O N E ( F U T U R E ) 
A B B R E V I A Z I O N I U F F I C I A L I I T U 
C O D I C E " S 1 N P O " 
C O D I C E " S 1 N F O " 
L E Q U A T T R O S T A G I O N I P R O P A G A T I V E 
M O D U L I P E R R A P P O R T I D'ASCOLTÒ: 
1 - I T A L I A N O 
2 - I N G L E S E 
3 - S P A G N O L O 
4 - F R A N C E S E 
5 - P O R T O G H E S E 
T E R M I N I C O M U N E M E N T E U S A T I (IN Q U A T T R O L I N G U E ) 
N A Z I O N I C H E N O N A C C E T T A N O I C O U P O N S ( I R C ) 
P R O G R A M M I I N L I N G U A I T A L I A N A 
R E D A Z I O N I E S T E R E C O N P R O G R A M M I I N L I N G U A I T A L I A N A 
O R G A N I Z Z A Z I O N I I T A L I A N E P E R I L R A D I O A S C O L T A T O R E B C L 
M N S I L 1 N A Z I O N A L I C O N T E M A T I C H E S U L R A D I O A S C O L T O 

D C A N A L I Z Z A Z I O N E D E I 27 M H z I N I T A L I A 
I C A N A L I C B N E G L I U S A 
A R M O N I C H E C B 
C O D I C E " 1 0 " 
G L O S S A R I O D E L L A C B 
10 R E G O L E P E R M I G L I O R A R E L A C B 
I L D E C A L O G O D E L CBer 

E C A L L B O O K A . I . R . 1983: P R E S E N T A Z I O N E 
C O M E L E G G E R E I L C A L L B O O K A . I . R . 1983 
C A L L B O O K A . I . R . 1983: I N D I C E A L F A B E T I C O 
C A L L B O O K A . I . R . 1983: I N D I C E N O M I N A T I V O 
C A L L B O O K A . I . R . 1983: R U B R I C A T E L E F O N I C A 

B I B L I O G R A F I A 

s < 

Ritagliare e spedire in busta chiusa a: F A E N Z A E D I T R I C E S . p . A . - V i a Firenze 276 - 48018 F A E N Z A ( R a ) - Italia 

• Desidero prenotare n copie del volume "Il Vademecum della Radio" al prezzo speciale di L . 8.000. 

• Contrassegno postale (aumento di L. 1.500 per contributo spese postali). 

Nome , 

Cognome 

Via ' 

Cap Città 

• Desidero ricevere fattura • Codice Fiscale o Partita I.V.A 

Timbro c Firmir 
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S i s t e m i d i t e l e c o m u n i c a z i o n i 
p r o f e s s i o n a l i 

una vasta gamma di modelli progettati 
per soddisfare le esigenze di ogni sistema 
di telecomunicazioni • radiotelefoni vei
colari • radiotelefoni portatili • radiote
lefoni da palmo •• ponti ripetitori * sta
zioni di base • motociclari • sistemi di 
chiamate selettive e subtoni • modelli 

VHF e UHF con una vasta selezione di 
opzioni e accessori compresi amplifica
tori di potenza, antenne, filtri, duplexer • 
versatilità, qualità, servizio e il miglior 
rapporto costo/prestazioni garantiti dalla 
serietà di una fabbrica nazionale. 

E L E T T R O N I C A T E L E C O M U N I C A Z I O N I 

15, via Maniago - 20134 MILANO 
telef.: (02) 2157891-2153524/5-2157813 
telex: 332269 STE I 



4 5 m e t r i 

S T I L O 4 5 M 
Freq. 6600 - 6700 imp. 52 Ohm. 
SWR: 1,1 centro banda. 
Potenza massima 100 W. 
Stilo di colore bianco realizzato in 
vetroresina epossidica alto m. 1,70 
con stub di taratura inox. 
Bobina di carico centrale. 
Lo stilo può essere montato sia 
sulla base PLC che sulla base DX. 

C B / 4 5 M 
Antenna per stazione fissa bifrequenza, 26-28 MHz. 6600 -
6700 MHz. 
Impedenza 52 Ohm 1/4k. 
SWR: CB 1,2-1 45 metri 1,2-1 centro banda. 
Connettore SO 239 con copriconnettore stagno. 
Misura tubi impiegati 0 in mm.: 35x2 - 28x2 - 20x1,5 - 14x1 -
10x1. Giunzione dei tubi con strozzatura che assicurano una 
maggior robustezza meccanica e sicurezza elettrica. 
4 radiali con conduttore spiralizzato (Brevetto Sigma) con 
aggiunta di 2 bobine di carico per i 45 metri. 
Stilo con trappola alto complessivamente m. 4,08. 
Montaggio su pali di sostegno con 0 massimo mm. 40. 

CATALOGO A RICHIESTA 
INVIANDO 

L. 8 0 0 FRANCOBOLLI 

7xV<\Y{ V I 

^ ^ Ì V ^ Ì ; v j L « " l i Q ^ D i 3 " 4 f i047 S. ANTONIO (I 

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 
46047 S. ANTONIO MANTOVA - ,via Leopardi 33 • tei. (0376) 398667 



ELETTROPRimn TELECOMUNICAZIONI S.A.S. 

TUTTO P E R L 'ELETTRONICA «ANTENNE 

MILANO - Via Primaticcio, 162 - Tel. 416876 - 4150276 - ÌK2 AIM Bruno 

APPARECCHIO CB: 
MOD. S U P E R S T A R 2400 
240 CH x banda AM, FM, USB, LSB, CW 
Frequenza da 26.065 a 28.755 
L. 380.000 

APPARECCHIO CB DA BASE: 
MOD. P E T R U S S E 

con E C H O 
200 CH x banda 

AM, FM, USB, LSB 
Frequenza da 26.515 a 27.855. 

APPARECCHIO CB: 
MOD. C O B R A 146 G . T . L . 

40 CH x bonda AM, SSB, LSB. 
Frequenza da 26.965 a 27.405 

L. 180.000 

APPARECCHIO CB: 
M U L T I M O D E 3 • 
HAM - I N T E R N A T I O N A L L. 340.000 
200 CH x banda AM, FM, USB, LSB 
Frequenza da 26.065 a 28.305 

^ ^ ^ ^ t a V a ^ 

Laboratorio di 
ass i s tenza tecnica 
professionale. 
Marina, aeronaut ica, 
amatori, uso civile e 
industriale. 

Angelo 
Merli 
Via Washington, 1 
20145 Milano 
Te l . 02 - 432704 
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n u o v a s e r i e 

V I C T O R « 

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E 

Impedenza 
Frequenza 
Guadagno su dipolo isotropico 
Potenza m a s s i m a appl icabi le 
S W R mass imo 
Res is tenza al vetro 
Altezza antenna 

50 ohm 
26-28 MHz 
7 dB 
1000 W 
1:1,1 - 1:1,5 
150/170 km/h 
550 

f' 

f i 

termi U3 

. C D . 
1 

• MINI 150 W - H cm 60 Radiante Spi ra la to 
• S 200 W - H cm 120 Radiante Spi ra lato 
• 300 400 W - H c m . 140 Radiante Spi ra lato 
• 600 600 W - H c m 155 Radiante Sp i ra la to 

LO S T I L O R A D I A N T E PUÒ E S S E R E S O S T I T U I T O 
CON S T I L O DI A L T R E F R E Q U E N Z E : 

POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO S I A A G R O N D A I A 
C H E A C A R R O Z Z E R I A 

B L O C C A G G I O S N O D O DI R E G O L A Z I O N E A MANI
GL IA O V I T E B R U G O L A 

ANTENNE 

laboratorio elettromeccanico 

ANTENNE 

S I 
de biasi geom. Vittorio 

ufficio e deposito: via negroli, 24 - 20133 milano 
tel. 02/726572 - 745419 

Il m a t e r i a l e i m p i e g a t o n e l l a c o s t r u z i o n e 
del l 'antenna è in lega leggera ant icorodal ad alta 
res is tenza m e c c a n i c a . 
L ' iso lante a b a s s o del ta. 

11 



E L E T T R O N I C A G . M . - Ì 2 F F M 
Via Procaccini, 41 - 20154 MILANO - Tel. 313179 lÉjm_J± 

Ricetrasmittenti e accessori 

Kenwood TS430S 
Frequenza : da 150 K H z a 30 MHz 
Funz ionamen to : S S B , C W , A M , F M 
Po tenza : Input W200 

A s s i s t e n z a t e c n i c a 

V e n d i t a c o n t r a s s e g n o 

IC745 
Frequenza : G a m m e opera t i ve : 1.8 
- 2 M H z , 3.45 - 4.1 M H z , 6.95 
7.5 M H z , 9.95 - 10.5 M H z , 13.95 
- 14.5 MHz , 17.95 - 18.5 M H z , 
20.95 - 21.5 M H z , 24.45 - 25.1 
MHz, 27.95 - 30 M H z . 
Possibi l i tà del la coper tura cont inua 
da 1.8 a 30 MHz . 
Funz ionamen to : S S B , C W , R T T Y 
Po tenza : 200 W pep. Rego lab i le in 
cont inu i tà fra 10 W e il va lo re 
m a s s i m o . 

ICOM IC02E 
G a m m a opera t i va : 140 - 150 
M H z 
Stab i l i tà in f r e q u e n z a : ± 20 pprr 
(da - 10 a + 60° C) 
Impedenza d ' a n t e n n a : 50fì 
N. memor ie : 1 0 
Riso luz ione in f r equenza 5 K H z 
Let tura del la f r e q u e n z a : 6 ci fre 
A l imen taz ione : da 8,4 a 13,2V C C 
Potenza R F : 5 W con 13,2V -
3,5W con 9V - 3W con 8,4V 
Funz ionamen to : S i m p / D u p . 
Sensib i l i tà R x : < 0,25nV per 12 
dB S I N A D Livel lo di usc i ta audio: 
500 m W P e s o : 0,5 kg 
D imens ion i : 65 x 160 x 35 m m 

4 0 C A N A L I D A L . 8 5 . 0 0 0 

1 2 0 C A N A L I A M - F M D A L . 1 5 0 . 0 0 0 

1 2 0 C A N A L I A M - S S B D A L . 2 0 0 . 0 0 0 

1 2 0 C A N A L I A M - F M - S S B D A L . 2 2 0 . 0 0 0 

A L I M E N T A T O R E 2 , 5 A M P È R E C O N V O L T A G G I O V A R I A B I L E 

+ S T R U M E N T O L 2 5 . 0 0 0 

C E N T R O A S S I S T E N Z A E L A B O R A T O R I O N O S T R O 

TELECOMUNICAZIONI 

V I A A L L A S A N T A , 5 

2 2 0 4 0 C I V A T E ( C O M O ) 

T E L . ( 0 3 4 1 ) 5 5 1 1 3 3 

OM E CB - FORTI SCONTI SUL CATALOGO MARCUCCI 
12 



Mod K46 mondial 
Antenna C B a palo 
5/8 X cortocircuitata 
Potenza max 5000 W 
Tubi in alluminio anticorodal 
Guadagno eccezionale 
Impedenza 50 Ohm 
Gamma di funzionamento 27 MHz 
S W R max 1-1,2 
Altezza 6750 

%4rM antenna 
\ T VIMER 

24020 PONTIROLO NUOVO (BG) - LOCALITÀ FOHNAìii.' 
VIA BREMBATE T E L 0363 88 684 

P e r c o n o s c e r e la v a s t a g a m m a de l le a n t e n n e V I M E R r ich ied i il ca ta l ogo i nv i ando L. 1.000 per s p e s e pos ta l i in f rancobo l l i . 



F A E N Z A E D I T R I C E - D IV IS IONE C . E . L . I . 

SCHEMARI D I APPARECCHI 
TELEVISIVI, TRANSISTORI, 
A UTORADIO E L A VA TRICI 

Queste Collane di Schemari di apparecchi televisivi, di apparecchi radio e auto
radio e lavatrici, con le migliaia di schemi riportati, costituiscono la più ampia 
raccolta oggi esistente in Italia. 
In moltissimi casi, assieme agli schemi, sono riportate le notizie tecniche relative 
alla riparazione e messa a punto dei televisori, fornite dalle varie case costruttrici. 
Queste collane costituiscono quindi un indispensabile aiuto per i tecnici riparato
ri, poiché facilitano loro la sollecita individuazione dei guasti e la relativa sicura 
riparazione. 

Possono essere richieste o alla Redazione in Via Firenze 276 - 48018 FAENZA (RA) 
o presso i nostri Rappresentanti: 
Sig. MARIO A G R E S T I - Via D. Comparetti 66 - 50135 Firenze - tel. 055/603030 

p e r l e regioni: Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, 
Campania e Sardegna. 

Sig. U G O A G R E S T I - Via Buffalmacco 18 - 50014 Fiesole FI - tel. 055/541104 
p e r l e regioni: Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Marche, 
Umbria, Lazio. 

Sig. P A O L O C A T A L A N O - Piazza Ottavio Ziino, 33 - 90144 Palermo -
tel. 091/227196 
p e r l e città: Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanisetta. 

Sig. C A R M E L O R I G A G L I A - Viale Libertà 138/140 - 95014 Giarre C T -
tel. 095/931670 

p e r l e città: Enna, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. 

X 

Desidero r i c e v e r e , senza a l c u n impegno , m a g g i o r i in formaz ion i su l le C o l l a n e di a p p a r e c c h i t e l e v i s i v i , t ransi 
stori, autoradio , l a v a t r i c i : 

S ignor 

V i a 

Città P r o v C A P 
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S C H E M A R I D I A P P A R E C C H I 
T E L E V I S I V I : 

Volumi di circa 400 pagine - formato cm 25 X 35 

Prezzo di vendita: 

Volumi l °a24° - L. 25.000 (edizione plastificata) 
L. 26.000 (edizione in tela) 

Volumi 25° a 50° - L. 49.000 (edizione plastificata) 
L. 50.000 (edizione in tela) 

TV color 1° a 6° - L. 49.000 (edizione plastificata) 
L. 50.000 (edizione in tela) 

Produzione prevalentemente del quadriennio 1954-57 
Schemario TV Estratto dei voli. 1, 2, 3, 4 

Produzione prevalentemente del quadriennio 1958-61 
Schemario TV Estratto dei voli. 5, 6, 7, 8 

Produzione prevalentemente del biennio 1962-1963 
Schemario TV - voli. 9°, 10°, 11° 

Produzione prevalentemente del biennio 1964-1965 
Schemario TV - voli. 12°, 13°, 14° 

Produzione prevalentemente del biennio 1966-1967 
Schemario TV - voli. 15°, 16°, 17°, 18° 

Produzione prevalentemente del biennio 1968-1969 
Schemario TV - voli. 19°, 20°, 21°, 22° 

Produzione prevalentemente del biennio 1970-1971 
Schemario TV - voli. 23°, 24°, 25°, 26° 

Produzione prevalentemente del biennio 1972-1973 
Schemario TV - voli. 27°, 28°, 29°, 30° 

Produzione prevalentemente del biennio 1974-1975 
Schemario TV - voli. 31°, 32°, 33°, 34° 

Produzione prevalentemente del biennio 1976-1977 
Schemario TV - voli. 35°, 36°, 37°, 38° 

Produzione prevalentemente del biennio 1978-1979 
Schemario TV - voli. 39°, 40°, 41°, 42° 

Produzione prevalentemente del biennio 1980-1981 
Schemario TV - voli. 43°, 44°, 45°, 46° 

Produzione prevalentemente del triennio 1982-1984 
Schemario TV - voli. 47°, 48°, 49°, 50°, 51° 

A completamento: 
Schemario TV - 4° completivo 
Schemario TV a colori - voli. 1 °, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° 

S C H E M A R I D I A P P A R E C C H I 
A T R A N S I S T O R I E A U T O R A D I O 
Volumi di circa 300 pagine - formato cm 22x30,5 
Prezzo di vendita L. 37.000 

S C H E M A R I DI A P P A R E C C H I 
L A V A T R I C I 
Volumi di circa 300 pagine - formato cm 22x30,5 
Prezzo di vendita L. 36.000 

B. FIGHIERA 

V E N T I N C I N Q U E M O N T A G G I 
A C I R C U I T I I N T E G R A T I 

Traduzione a cura dell'Ing. ROSARIO G U L L O T T A 
Volume di 157 pagine Prezzo di vendita L. 25.000 

Il libro è dedicato agli hobbisti che desiderano ac
quisire, o consolidare, la loro esperienza nella rea
lizzazione di dispositivi elettronici a circuiti integrati 
lineari o digitali. 
Nella parte introduttiva vengono esposti alcuni con
cetti fondamentali p e r la comprensione e l'uso degli 
I C digitali (TTL, L S T T L , CMOS), e si descrivono 
semplici metodi di realizzazione dei circuiti stampati 
a livello di amatori. Seguono 25 interessanti montag
gi con I C con relativa descrizione del funzionamento 
ed illustrazione del cablaggio dei componenti sul 
circuito stampilo in scala 1:1. 

CONTENUTO: C o s e un circuito integrato - Ciò che 
bisogna semplicemente ricordare - Ancora alcune 
precisazioni - Le porte logiche - Confronto fra le tec
nologie «TTL» e «CMOS» - Come si presentano i cir
cuiti logici integrati - Alcune precauzioni da non tra
scurare - L a realizzazione dei circuiti stampati - L a 
penna stilografica a vernice e le fasi di esecuzione 
del circuito stampato - Il procedimento p e r l'incisio
ne diretta. 1. Un gioco a testa e croce - 2. Un gioco 
con dado elettronico - 3. Una roulette con effetti 
emozionanti - 4. Un tiro a segno ad ultrasuoni - 5. Le 
iniziali lampeggianti - 6. Un carillon p e r uscio -
7. Un commutatore digitale - 8. Un commutatore fo
tosensibile - 9. Un campanello cinguettante -10. Un 
dispositivo anti-zanzare - 11. Una serratura elettro
nica codificata -12. Un generatore di bassa frequen
za da 0,1 Hz a 200 kHz -13. Un contagiri -14. Un in
dicatore del livello del carburante -15. Un alimenta
tore regolabile da 3 a 12 V e da 1 A -16. Un voltme
tro a diodi luminescenti - 17. Un dispositivo p e r la 
prova di circuiti logici - 18. Un mini mixer - 19. Un 
piccolo amplificatore - 20. Un preamplificatore p e r 
microfono - 21. Un preamplificatore R.I.A.A. -

22. Un preamplificatore p e r pick-up a cristallo -
23. Un correttore di toni - 24. Un amplificatore da 
2 x 1 3 W di p i c c o - 25. Un amplificatore da 30 W di 
p i c c o , adatto p e r auto - Disposizione dei terminali 
degli I C visti da sopra - Codice dei colori. 

Cedola di commissione libraria da spedire alla 
«Faenza Editrice S.p.A.» 
Via Firenze 276 - 48018 Faenza (RA), 
compilata in ogni sua parte, in busta debitamente af
francata: 

x 

Vogliate inviarmi il volume «VENTICINQUE MONTAGGI 
A CIRCUITIINTEGPATI» - L. 25.000, a mezzo pacco po
stale, contrassegno: 

Sig 

Via 

Città 

Provincia CAP 

Partita IVA 



glossa 
t • 

di 
elettro 
D-ZiCMAPIQ DÈI IEPMIM IN USO 
NE_ S F T - C ^ T fiEL.L'ELETTRONICA 

FAENZA E D I T R I C E 

G i u l i o M e l l i 

G L O S S A R I O 
D I 
E L E T T R O N I C A 

Un volume formato cm 1 7 x 2 4 di 246 pagine con numerosi disegni e fotografie. Copert ina piasi i ficai a L . 22.000. 
I lettori che prenoteranno il volume util izzando la cedola allegata potranno acquistare il volume al prezzo speciale di L . 16.500. 

Ritagliare e spedire in busta chiusa a : F A E N Z A E D I T R I C E S.p .A. - Via Firenze 276 - 48018 F A E N Z A ( R A ) - Italia 

• Desidero prenotare n copie del volume «Glossario di Elettronica» di Giulio Melli al prezzo speciale di L . 16.500. 

• Contrassegno postale (aumento di L . 1.500 per contributo spese postali). 

Nome 

Cognome 

Via 

Cap Città 

• Desidero ricevere fattura • Codice Fiscale o Partita 1. V. A 

Timbro e Firma 

la A P L trovi al la A P L trovi al la A P L trovi al la A P L trovi al la A P L trovi alla 

IL NUOVO PC (Personal Computer) CHE E': 

L . 8 9 0 . 0 0 0 + i v a 

p e r i l e t t o r i 

d i E l e t t r o n i c a V i v a 

\ 
Software: 

„ • giochi A P P L E * 
\ • programmi 

^ \ A P P L E * per 
contabilità 

di Ingegneria idraulica, 
\ edile, civile ed elettronica. 

x • Word processor 

. w 
(40+80 colonne) 

v4 \ 

A P P L E * compatibile. 
ARDWARE. 
64K -RAM memoria. 
Interfaccia floppy x 2 MByte. 
Coprocessore. • Interfaccia cassette. 
Colore su 8 livelli. 

• Dos operativo residente. 
• BASIK 16K residente. 

• Porta seriale I/O R S 232 C 
residente. Porta parallela Centronic. 

• Porta IEE 488 BUS. 
• Uscita MONITOR. 

• Uscita R F colore (CH 36). 
Alimentazione 1 floppy Residente. 
Tastiera ASCHI + PAD numerico. 
Tasti funzione. • Autoreprint. 

OPZIONI 
Z 80 interfaccia. 
Memoria 256 K mappabile 
per simulazione floppy driver. 
Grafica 250 x 125 e 512 x 512 colore. 
Joistic x 2. 
Light Pen con interfaccia seriale. 
Printer Plotter 4 colori (interfaccia parallela centronic) 



esigenti 
il nuovo TS-788 DX CO. 

E 9 Sommerkamp. 

11 ricetrasmettitore Sommerkamp TS-788 D X C C 
offre prestazioni eccezionali nella banda di emissio
ne. Tutti i modi di funzionamento e ben 12.000 canali 
tra 26 e 30 MHz, con step di 100 Hz, 1 KHz, 10 KHz, e 100 
KHz. 

L a potenza di uscita è di 100 W, riducibil i a 5 W 
mediante comando frontale. I l TS-788 è protetto con
tro i l ROS eccessivo ed è dotato di S meter per la 
misurazione dell 'energia riflessa. L a sintonia viene 
comandata in UP o D O W N da una leggera rotazione 
della manopola frontale oltreché dagli appositi co
mandi sul microfono/altoparlante. Quest'ultimo è an
che dotato dei comandi RIT e volume. Il TS-788 può 
essere completato con l'apposito alimentatore F P 12, 
con l ' interfaccia telefonica TS-851 e con i l microfono a 
tastiera YM-23 che ne fanno uno strumento unico e 
prezioso nel settore delle comunicazioni. 

s n m m E R K n m p 

M E L C H K N I I l M n r » O T 
20135 Milano - Via Colletta 37 - tel. 57941 - Filiali, agenzie e punti vendita in tutta Italia 

Centro assistenza: DE LUCA (I2DLA) - Via Astura 4 - Milano - tel. 5395156 



ANCONA 
G.P. ELETTRONIC FITTING di Paoletti E.C 
Via XXIV Settembre 14 - tel. 28312 

AOSTA 
L'ANTENNA - Via F. Chabod 78 - tel. 361008 

BASTIA UMBRA (PG) 
COMEST - Via S. M. Arcangelo 1 - tel. 8000745 
BERGAMO - (San Paolo D'Argon) 
AUDIOMUSIC s.n.c. - Via F. Baracca 2 - tel. 958079 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tel. 345697 

BORGOMANERO (NO) 
G. BINA - Via Arona 11 - tel. 82233 

BRESCIA 
PAMAR - Via S. M. Crocifissa di Rosa 78 - tel. 390321 

CAGLIARI 
CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tel. 666656 
PESOLO M. - Via S. Avendrace 198 - tel. 284666 
CATANIA 
IMPORTEX - Via Papale 40 - tel. 437086 
PAONE - Via Papale 61 - tel. 448510 
CERIANA (IM) 
CRESPI - Corso Italia 167 - tel. 551093 

CESANO MADERNO 

TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tel. 502828 

C O N T E S S E ( M E ) 

CURRO GIUSEPPE - Via Marco Polo 354 - tel. 2711748 

COSENZA 

TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - tel. 37607 

DESENZANO (BS) 

SISELT LOMBARDIA - Via Villa del Sole 22 - tel. 9143147 

FERRARA 

FRANCO MORETTI - Via Barbantini 22 - tel. 32878 

FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40/44 - tel. 686504 
PAOLETTI FERRERÒ - Via II Prato 40/R - tel. 294974 
FOGGIA 
BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tel. 43961 

GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia 36 - tel. 395260 
HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tel. 303698 
LA SPEZIA 
I.L ELETTRONICA - Via Lunigiana 618 - tel. 511739 

LATINA 
ELLE PI - Via Sabaudia 8 - tel. 483368-42549 
LECCO - CIVATE (CO) 
ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tel. 551133 
LOANO (SV) 
RADIONAUTICA - Banc. Porto Box 6 - tel. 666092 

LUCCA 

RADIOELETTRONICA - Via Burlamacchi 19 - tel. 53429 

MANTOVA 

VI.EL. - Viale Michelangelo 9/10 - tel. 368923 

MILANO 
ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - tel. 313179 
ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tel. 416876 
MARCUCCI - Via F.llì Bronzetti 37 - tel. 7386051 
MIRANO (VE) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tel. 432876 

MODUGNO (BA) 

ARTEL - Via Palese 37 - tel. 629140 

MONTECASSIANO (MC) 
E.D.M. di De Luca Fabio - Via Scaramuccia 28 - tel. 59436 

NAPOLI 
CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tel. 328186 
TELERADIO PIRO di Maiorano 
Via Monte Oliveto 67/68 - tel. 322605 
NOVILIGURE (AL) 
REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - tel. 78255 
OLBIA (SS) 
COMEL - Corso Umberto 13 - tel. 22530 
OSTUNI (BR) 
DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - tel. 976285 
PADOVA 
SISELT - Via L. Eulero 62/A - tel. 623355 
PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo 6 - tel. 580988 
PARMA 
COM.EL. - Via Genova 2 - tel. 71361 
PESCARA 
TELERADIO CECAMORE - Vìa Ravenna 5 - tel. 26818 
PIACENZA 
E.R.C, di Civili - Via S. Ambrogio 33 - tel. 24346 
PISA 
NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tel. 42134 
PONTEDERA (Pisa) 
MATEX di Remorini - Via A. Saffi 33 - tel. 54024 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - tel. 94248 
REGGIO EMILIA 
R.U.C. - Viale Ramazzini 50 B - tel. 485255 
ROMA 
ALTA FEDELTÀ - Corso Italia 34/C - tel. 857942 
MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tel. 8445641 
TODARO & KOWALSKI - Via Orti di Trastevere 84 - tel. 5895920 

S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 
DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tel. 957146 
S. SALVO (CH) 
C.B.A. - Via delle Rose 14 - tel. 548564 
SALERNO 
GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835 
NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 
DI FEL ICE LUIGI - Via L. Dari 28 - tel. 4937 
SENIGALLIA (AN) 
TOMASSINI BRUNO - Via Cavallotti 14 - tel. 62596 
SIRACUSA 
HOBBY SPORT - Via Po 1 - tel. 57361 
TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - tel. 23002 
TORINO 
CUZZONI - Corso Francia 91 - tel. 445168 
TELEXA - Ricetrasmettitori di Claudio Spagna -
Via Gioberti 39/A - tel. 531832 
TRENTO 
EL.DOM. - Via Suffragio 10 - tel. 25370 
TREVISO 
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tel. 261616 
T R I E S T E 
CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944 
UDINE 
SGUAZZIN - Via Cussignacco 42 - tel. 22780 

VICENZA 
DAICOM - Via Napoli 5 - tel. 39548 
VIGEVANO (PV) 
FIORAVANTI BOSI CARLO - Oso Pavia 51 - tel. 70570 
VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI LIVIO - Via Garibaldi 2 - tel. 53494 
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ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington, 1 

Milana - tel. 432704 
Centri autorizzati: 

A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 
Firenze - tel. 243251 
RTX Radio Service -

v. Concordia, 15 Saranno -
tel. 9624543 

e presso tutti i rivenditori 
Marcucci S.p.A. 

Il nuovo 
portatilissimo 
Yaesu VHF 
per emissioni FM 
L'apparato è composto da due sezioni: l'unità 
ricetrasmittente nonché l'unità alimentatrice, la quale si 
inlila ad incastro nella parte sottostante. Quest'ultima 
denominata FNB - 3 accomoda delle batterie ricaricabili 
al Ni-Cd con una tensione complessiva di 10.8V e 450 
m/Vh. Mediante un caricabatteria da parete - NC 9C - è 
possibile ricaricare gli elementi interni in 15h. L'altro 
tipo di contenitore denominato FBA-5 contiene 6 pile 
(AA) da 1.5V al carbonio di caratteristiche normalizzate. 
Il ricetrasmettitore è piccolo, leggero e robusto. La 
selezione della frequenza operativa avviene mediante tre 
selettori (del tipo Contraves) mentre gli altri controlli: AF. 
Squelch, impostazione dello scostamento per l'accesso 
ai ripetitori, emissione del tono a 1750 Ha selettore HI/ 
LO, hanno la funzione tradizionale. L'apparato si 
caratterizza inoltre per incorporare uno strumento per 
l'indicazione del livello ricevuto (in unità "S") oppure 
della potenza RF relativa emessa. 
Adottando inoltre il complesso cuffia/microfono Y H - 2, 
è possibile usare il circuito VOX interno. La 
commutazione T/R così ottenuta rende libere per altri 
impegni le mani dell'operatore. 

L'attesa di una comunicazione può essere resa più 
comoda mediante il Tone Squelch (o sblocco del 
silenziamento) programmabile a scelta con 37 toni sub
audio. 
Il ricetrasmettitore è disponibile in tre versioni: 
203R E-2, 203R M-2, 203R M-3. 
Il modello E-2 è essenzialmente radiantistico e si 
differenzia per avere lo scostamento a ± 600 KHz ed il 
tono di chiamata che gli altri 2 modelli non hanno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

GENERALI 
Gamme operative: 
E-2:140 - 150 MHz 
M-2:150 - 160 MHz 
M-3:160 - 170 MHz 
Canalizzazione: 10 KHz (+ 5 KHz ottenibili con 
interruttore separato) 
Tipo di emissione: 
Alimentazione: 5.5 ~ 13VCC, 9 o 10,8V mediante 
batteria. 
Corrente assorbita: Ricevitore 150 mA 
Rx silenziato: 20 mA 
Tx 700 mA (con 10.8V d'alimentazione e 2.5W di RF in 
uscita). 

RICEVITORE 
Configurazione: a due conversioni 
Medie frequenze: 10.695, 0.455 MHz 
Sensibilità: 0,25JJIV per 12 dB SIN AD 
1[iV per 30 dB S/D 
Selettività: 7.5 KHz a - 6 dB -15 KHz a -60 dB 
Uscita audio: 500 mW su 8 f i conil 10% di distorsione 
armonica totale. 

TRASMETTITORE 
Con alimentazione di 10.8V CC: 
Potenza all'ingresso PA: 5W 
Potenza RF: 2.5W su 8 f ì . 
Modulazione: a reattanza variabile 
Deviazione: + 5 KHz 
Larghezza di banda max.: 16 KHz 
Tipo di microfono: interno o esterno 2K f i . 

ACCESSORI OPZIONALI 

FBA-5 Contenitore per 6 pilette a carbonio 
Tastiera DTMF 
FTS-7 Tone Squelch 
YH-2 Cuffia/Microfono 
MH-12 A2B Microfono/altoparlante 
PA-3 Alimentatore/caricabatteria da 12VCC 
MMB-21 Staffa di supporto veicolare 
FNB-4 Contenitore dì batterie alcaline 12V 600mA/h. 
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PROGRAMMI 
RTTY e CW 

PER 
RADIOAMATORI 

Disponiamo inoltre d i interfaccia 

p e r collegare VIC 20, 

COMMODORE, A P P L E 

e d a l t r i s u richiesta. 

VENDITA 

P E R CORRISPONDENZA 

M IIRTINICH 
B I S T E M I O l E L A B D R A Z I D I M E A M I C R O P R O C E S S O R I 

SISTEMI DI ELABORAZIONE 
A MICROPROCESSORI 

Viale A. Vespucci 309 
30019 SOTTOMARINA (VE) - ITALIA 

Telefono (041) 491166 

llilliilllllll 
50121 FIRENZE - V. S. Pellico 9/11 - Tel. 055/245371 - Tx 573332 FGM I 

Eg S T A N D A R D . C 8 9 0 0 E 

WSM C O M M U N I C A T I O N S 

2 M FM MOBILE T R A N S C E I V E R - 10 W - 800 CANALI. 

« S T A N D A R D . C o O Q 

Imi C O M M U N I C A T I O N S 

VHF/FM S C A R N E R - 10 CANALI 
DI CUI 1 IN TRASMISSIONE 

Radiotelecomunicazioni C 8 8 8 C O M P U T E R 

RADIOTELEFONO MARINO VHF/FM - 55 CANALI 
25 W - FREQUENZA DA 156 A 162 MHz. 

mSTANDARD. H x 2 n O e 
•Si C O M M U N I C A T I O N S 1 1 ^ 

COMPUTER RADIOTELEFONO 
PORTATILE MARINO VHF/FM 
55 CANALI - 3 W. 

INOLTRE P O T E T E T R O V A R E : 
NATIONAL PANASONIC, P A C E , INTEK, 
C.T.E. , P E A R C E SIMPSON, 
MIDLAND, HAM INTERNATIONAL, 
STANDARD, WELZ, RAC, 
BREMI, AVANTI, COMMANT, BIAS, 
LESON, SADELTA. 
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Lettere in redazione 

Il rischio della emarginazione è grande 
per le industrie che non automatizzano 
(seconda parte) 

Corso di autoapprendimento 
della tecnica digitale 

1 radioamatori e le tecniche digitali 
Programmazione dei computers  

Inserto: Un glossario aggiornato 
dei termini più comuni impiegati 
nelle tecniche digitali 

Pile anomale sensibili 
agli influssi cosmici? 

Laboratorio e Costruzioni 
Alimentatori a commutazione 

Un'antenna ad asta di bandiera 

La propagazione 

Notiziario A . I . R 

Notiziario OM 

Radioargomenti 

Citizen Band 

Di C B parliamo 

Import-export 



mettere i n redazione Lettere i r 

Il Sig. Franco Onori di Milano, che 
dichiara essere da parecchio tempo 
coinvolto nei problemi dell'informa
tica, non tanto dal punto di vista tec
nico, quanto sotto il profilo 
filosofico-giuridico, ci scrive una in
teressante lettera, riferita ad uno 
scritto sull'uso improprio dei Com
puters pubblicato in Elettronica Viva 
Ottobre 83. 
Il nostro lettore dice: 
— Se si osservano le tendenze ed il 
travolgente incremento delle vendi
te di «personal computers», è fuori di 
dubbio che entro p o c h i anni sarà 
ben limitato il numero di persone 
che direttamente od indirettamente 
non saranno venute a contatto di 
«questa macchina elettronica». 
Se nei più aperti e preparati la inte
razione uomo/macchina sarà positi
va; non si può escludere che in una 
ampia fascia di individui si sviluppi 
una specie di «Compufobia» deri
vante da una vera e propria sogge
zione o paura, d'ordine psicologico; 
verso queste macchinette «troppo in
telligenti». 

Potrebbe anche darsi che la Compu
fobia, nata dalla imposizione della 
macchina nel lavoro d'ufficio, si ri
fletta poi, contro l'uso computer fra 
le pareti domestiche. 
Questo accade sempre quando un 
manufatto dalle caratteristiche trop
p o rivoluzionarie diventa alla porta
ta di tutti, in tempi brevi. Purtroppo 
ho un'età, egli dice, da ricordare be
nissimo (ero adolescente) quando, la 
Lancia introdusse l'auto a 4 ruote in
dipendenti: accanto ai sostenitori 
del «progresso», vi era un enorme 
numero di detrattori che affermava
no, basandosi sui numerosi incidenti 
stradali, «che si trattava d'una mac
china assassina». 
Oggi affermazioni del genere fanno 
sorridere, però io stesso fino a due 

anni orsono, sono stato titubante 
nell'acquisto di una vettura con tra
zione anteriore. Anch'essa secondo 
l'opinione di molti, ed in particolare 
di miei amici non più giovani, «era 
pericolosa perché mandava fuori
strada». Ora ho fatto quasi 100 mila 
chilometri su una tale vettura senza 
mai avvertire il pericolo di sbanda
menti. Quindi devo dedurre che si 
trattava «d'un pregiudizio 
infondato». 
Bene avete fatto, voi di Elettronica 
Viva, a mettere in guardia su alcuni 
errori di valutazione che possono de
rivare da un improprio impiego del 
computer e che (in definitiva) 
nell'ambiente impiegatizio e mana
geriale, potrebbe indurre verso certi 
pregiudizi privi di fondamento. 
Secondo me, senza una preparazio
ne adeguata anche dal punto di vista 
psicologico; la imposizione del Com
puter nel lavoro corrente di ufficio o 
di studio: progettazioni ecc. può 
portare ad una vera e propria «crisi 
di rigetto». 

— Per i più timidi ed insicuri, po
trebbe trattarsi d'uno stato d'an
sietà non dissimile da quello che 
coglie una persona che si reca 
all'Estero. Sebbene essa conosca 
bene la lingua straniera che si 
parla in quel Paese, è difficile 
che non provi un senso di disa
gio, quando «deve parlare» con 
l'interlocutore forestiero. 

— L a più paralizzate compufobia 
potrebbe poi, svilupparsi, in que
gli impiegati che da anni hanno 
svolto un corretto ed efficiente la
voro senza l'impiego di tale 
macchina-personale. 
Poiché credo sia questa una for
ma pressoché incurabile, sareb
be bene che Scuole ed Istituti in
serissero nei loro programmi 
l'impiego del Computer. In tal 

modo i giovani, familiarizzando 
già nella scuola con esso, e ma
gari a casa con i video-games, 
non troverebbero nulla da ecce
pire quando nel lavoro venissero 
meni nella necessità d'usare «la 
macchina». 
Perché si tenga presente: incer
tezza e timore sono spesso causa 
di errori in quanto l'impiegato 
può avere la sensazione di tro
varsi alle prese con un ordigno 
che «è più bravo di lui e sfugge al 
suo controllo». 

— Una terza forma di Compufobia 
potrebbe svilupparsi nell'am
biente operaio ed avere gravi ri
percussioni economiche nel caso 
si estendesse ad organizzazioni 
di categoria e sindacati. 
Essa potrebbe indurre un pregiu
dizio generalizzato: quello che 
con l'automazione e la robotizza
zione l'Azienda in via di ammo
dernamento p e r una «indispensa
bile riconversione», ridurrebbe 
drciticamente i posti di lavoro 
p e r operai con bassa qualifica. 
L a paura di perdere il lavoro per
ché «scalzati» da macchine intel
ligenti e versatili può avere gravi 
conseguenze. 
Ma anche in questo ca.-o, invece 
di combattere contro l'ammoder
namento si deve trovare una via 
di compromesso p e r convivere 
con i mezzi più progrediti. 

E non si tratta, si badi bene, di «fan
tasie»: una ventina d'anni or:-ono la 
potente corporazione degli scarica
tori del porto di Genova decise di 
«non accettare» i Containers. 
In due decenni le navi porta
containers sono andate a cercare al
tri scali che si erano adattati al pro
gresso, mentre il porto di Genova 
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che almeno concettualmente lì ave
va rifiutali; deve fronteggiare una 
crisi crescente. 

Il dott. Primo Boselli di Firenze: Pre
sidente Onorario della A.I .R. - ci 
onora con un altro suo scritto. 
In esso Egli chiarisce un punto che la 
miriade di disposizione M.P.T. in 
materia di permessi SWL - Licenze 
ecc. ci aveva fatto mal interpretare. 
Secondo l'illustre scrivente: Egli 
sebbene oggi sia OM con la Licenza 
speciale «iwSA WP»; ha il diritto di 
conservare la qualifica di SWL, in
fatti: 

— Chi è in possesso di «Licenza spe
ciale» deve impiegare la «Auto
rizzazione SWL» in quelle gam
me ove non può operare come ra
dioamatore (trasmissione); ossia: 
TUTTE LE H F FINO A 29,7 MHz, 
OL THE A L L A BANDA D E I 6 ME
TRI. 

— Invece, «l'autorizzazione SWL» 
DECADE all'atto del consegui
mento della Licenza ORDINA
RIA. 

Risponde Elettronica Viva — Nel rin
graziarla per il chiarimento, che co
me vede abbiamo portato subito a 
conoscenza dei ns. lettori; ci scusia
mo per «quell'ex» scritto a suo ri
guardo in un recente numero di Elet
tronica Viva. 
ELLA È QUINDI, ANCHE PER NOI, 
IL D E C A N O D E G L I SWL ITALIANI 
Pertanto ogni «Licenza Speciale» ri
cordi che: deve conservare, unita

mente alla «Licenza speciale», anche 
l'«autorizzazione SWL», quale legale 
permesso all'ascolto delle decame-
triche e metriche radioamatoriali, al
locate come è noto fra i 1810 kHz, si
no ai 54 MHz. Detta autorizzazione 
consente pure l'invio di Q S L ai vari 
interessati captati in fase di radioa-
scolto nelle succitate frequenze, sia 
nazionali che estere. 

Al direttore di Elettronica Viva — 
Vogliamo con questa Ns., informar-
La che è stato costituito in Lido di 
Venezia, il «JOLLYRADIO CLUB27 
MHz». 
Il ns. gruppo, consta già di 19 soci. 
Lo scopo del ns. Club, è quello, di 
migliorare conoscenze, studio, atti
vità nel campo della Radio. 
Naturalmente oltre che un ritrovo di 
amici, il ns. Club si prefigge, di es
sere di aiuto nelle varie forme e pos
sibilità sociali. 
Vorremmo p e r l'appunto chiedere a 
Codesta Spett.le Redazione la possi
bilità di far sapere ai lettori, che, an
che nei 27 MHz, l'intesa fra Hobbisti 
e Dilettanti è totale. 
La ringrazio p e r la cortese attenzio
ne e anticipatamente porgo i miglio
ri saluti, a nome di tutti i soci del 
«JOLL Y RADIO CL UB 27MHz». 

parlato a proposito della «Direct 
Broadcasting Satellite TV» in 12 
GHz. 
In particolare desidera conoscere se 
questi FET che dovrebbero avere 
prezzi commerciali possono impie
garsi p e r migliorare la ricezione nel
la gamma radiantistica dei 10 GHz. 

Risponde Elettronica Viva — Comin
ciando la risposta dalla «fine della 
sua gradita» diciamo subito che se
condo noi i due FET Siemens posso
no operare egregiamente anche in 
10 GHz; però le difficoltà per i pio
nieri riteniamo non siano indifferen
ti. C i risulta che per lunghi mesi 
i4BER - che dispone delle «facilities» 
del Laboratorio di Radioastronomia 
presso l'Istituto di Fisica di Bologna, 
ha combattuto un'aspra lotta per do
mare prodotti simili di fabbricazione 
USA (o giapponese?). 
Riguardo ai Siemens ecco i dati: 
- A 12 GHz il C F Y 15 che ha un ga

te di 0,5 um dovrebbe dare un 
guadagno di 9 dB ed esibire una 
N F di 2,2 dB. 
Occhio e croce questo significa 
che la cifra di rumore di 12 dB 
del GUNNPLEXER a 10 GHz do
vrebbe ridursi a soli 5,8 dB. 

— Alla stessa frequenza, il C F Y 16, 
evidentemente di minor pregio, 
ha un guadagno di 8 dB con N F 

= 2,7 dB. 
La Siemens impiega questi FET sia 
come amplificatori, che come me
scolatori attivi ed oscillatori. 
Provi a richiedere maggiori chiari
menti alla: Siemens A . G . Postfach 
103 D- 8 - Monaco di Baviera. 

Il Sig. Giovanni Pellegrino di Messi
na desidera avere più notizie dei 
G a A s F E T Siemens, di cui abbiamo 
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Il rischio della emarginazione 
è grande per le industrie 
clie non automatizzano 

Continua in questa seconda parte l'esame di (Seconda parte) 
qualche interessante sensore che traduce gran
dezze fisiche in elettriche. 
Vengono accennati problemi inerenti non solo il 
controllo di fluidi, ma anche quelli della selezio
ne ed identificazione di materiali solidi, elabo
rando informazioni visive. 

Sensi artificiali: odorato ed udito 

Per quanto r iguarda «l 'odorato elettro
nico» e s s o può basa rs i a n c h e su l l ' im
piego dei raggi ultraviolett i . 
In ques ta congegnaz ione, sens ib i l i s s i 
mi r ivelatori selett iv i denunc iano l 'as
sorb imento dei vapori del le s o s t a n z e 
sot toposte a l l ' e s a m e e da l la in tens i tà 
de l l 'assorb imento , s i r i cava il grado di 
concent raz ione di c i a s c u n a . 
I pr incipal i r ivelatori di ques to genere 
sono cal ibrat i per sos tanze di largo 
uso ch imico- indust r ia le come: il vapo
re di benz ina, toluolo, c loro-et i lene; 
a m m o n i a c a , ammine , bromuri, idro
carburi var i ; non è però e s c l u s o che 
con opportune var iant i non s i p o s s a n o 
sentire gli odori di altre sos tanze co
me quel le più spec i f i camen te t ip iche 
de l l ' indust r ia a l imentare ed altre. 
Se f a c c i a m o r i fer imento all'udito, la 
m isura ed ut i l izzazione degli u l t rasuo
ni, come pure del le v ibrazioni a b a s s i s 
s i m a f requenza; consen tono app l i ca 
zioni tecno log iche impensabi l i f ino a 
pochi decenni fa . 

Però le misure industr ia l i sono qualco
sa di più de l l 'equiva lente dei s e n s i : es 
se consen tono misure in uno spet t ro 
ben più vas to che comprende, ad 
esempio : la luminos i tà , la r i f less ione, 

la torb idezza; la dens i tà d 'una sos tan 
za l iquida o g a s s o s a , l 'e last ic i tà di so
lidi. 
Oggidì i sensor i f is ico-elet t r ic i sono in 
grado di esegu i re mig l ia ia di m isure di 
tipo d iverso, al di fuori dei limiti dei no
stri s e n s i . 
Il modo di trasmissione del le misure ri
produce da v ic ino lo s c h e m a adottato 
da l la natura: 
— i c inque s e n s i , t rasmet tono st imol i 
al cervel lo, (derivati dagl i organi s e n s i 
bili), d a e s s i il cervel lo ne r i cava una 
informazione coerente. 
Allo s t e s s o modo i t rasduttor i (senso
ri) che convertono le grandezze f is iche 
in e let t r iche, inviano corrent i elettr i
che debo l i ss ime (gli st imol i ) che am
pl i f icate, r ivelate, registrate opportu
namente; fo rn iscono i dati per «una 
decis ione» ad un semp l i ce appara to di 
control lo oppure ad un computer che 
confronta numeros i segna l i in arr ivo, 
con un suo programma memor izzato 
per e laborare la buona condot ta d'un 
processo. 

Dove l 'Automat ica industr ia le è s ta ta 
carente f ino agl i anni '80; s i hanno in
vece oggi notevoli indizi di nuovi, inte
r e s s a n t i o r i e n t a m e n t i : i n tend iamo 
«l ' ident i f icazione e se lez ione di ogget
ti da l l a fo rma c o m p l e s s a a mezzo del 
computer». 

Gli attuali orientamenti della «compu
ter vision» 

Il problema c o n s i s t e nel t rovare meto
di re la t ivamente sempl ic i e non e c c e s 
s ivamente cos tos i , per riconoscere la 
forma degli oggetti. Nel le tecn iche at
tuali non si è anco ra t rovata la soluzio
ne più conveniente, però a g iudicare 
da l l ' i n te resse del le maggior i industr ie 
e let t roniche spec ia l i zza te nel la «Robo
t ica»; l ' importanza del le appl icaz ion i 
industr ia l i del computer come aus i l io 
a l la produzione è oggi no tevo l i ss ima. 
Quel lo che s i ch iede ora al computer, 
è di applicare la sua logica per r icono
sce re determinat i oggetti in base a l la 
loro forma; in modo da az ionare s e n z a 
errori od incer tezze; dei meccan i sm i 
appropriat i ad e s s o asserv i t i . 
V is to il s i s t e m a sot to ques ta nuova fi
losof ia : la computer vision d iv iene un 
problema d ' impor tanza pr imar ia nello 
svi luppo di certe categor ie di «robots 
industr ia l i» . Ma quanto noi f acc iamo 
con grande s i cu rezza «quasi s e n z a 
pensarci», se riprodotto ar t i f ic ia lmen
te conduce a problemi non fac i lmente 
r isolvibi l i con la s o l a tecnolog ia . 
Si pot rà arr ivare a so luz ion i sodd is fa 
cent i , app l icando in pra t ica , i r isultat i 
di studi teoric i d 'avanguard ia che pe-
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Fig. 5 • Una cella sensibile ai raggi ultravioletti posta in prossimità d'un forno e d'un bruciato
re è in grado di discriminare la luce della fiamma dal rosso-vivo delle pareti o delle materie 
poste nel forno. 
In tal modo la «cella» segnala la presenza o l'assenza della fiamma senza incertezze, perché 
non tiene conto della riverberazione dei mattoni refrattari roventi né di altri oggetti, seppure 
molto caldi e luminosi, ma pur sempre nella gamma del giallo-rosso. 
Una «termopila» costituita da una serie di coppie termoelettriche in serie, in un montaggio 
similare, è invece in grado di «sentire» la temperatura media all'interno del forno, ovvero: la 
temperatura superficiale del vetro fuso entro un «forno a bacino». 
Con la termopila si ottengono tensioni proporzionali (millivolt) direttamente convertite in 
temperature; con maggior affidabilità e senza i tipici ritardi dovuti alla «costante di tempo» 
delle termocoppie convenzionali ad immersione. 

raltro abb racc i ano numerose discipl i 
ne. 
Dagli s tudi in co rso ci s i è potuti ren
dere conto che una so luz ione globale 
forse non e s i s t e , né i relat iv i algori tmi 
sono semp l i c i . 
Mentre il s i s t e m a «occhio umano-
cervel lo-art i» s i ada t ta a qua l s i as i for
ma app l i ca t i va , inc lus i natura lmente i 
sempl ic i esemp i di d ianz i ; nel c a s o del 
duale ar t i f i c ia le s a r a n n o probabi lmen-
[z- n e c e s s a r i di f ferent i s tud i , vers ion i , 
adat tament i ed in te r facce , per soddi
s fa re gruppi di r i ch ies te d iverse. 
R ipor t iamo in b ib l iograf ia a lcun i dei 
più recent i studi teor ic i in mater ia , 

mentre cons ide r iamo un model lo e la
borato p resso l 'Universi tà di Toronto, 
l imitato ad una parte del problema: 
«L ' ident i f icaz ione di oggetti attraver
so l 'e laborazione d'un microcompu
ter». 

Il Robot può ident i f icare, app l icando 
questo model lo; oggetti dal le curve 
sempl ic i o re la t ivamente comp lesse , 
però s i l imi ta ad oggett i a due dimen
sioni e la v is ione avv iene mediante 
una c a m e r a T V pos ta a d i s t anza f i s s a . 
Nonos tan te ques te l imi tazioni , il rico
noscimento è e s t e s o a 20 e al l imite, fi
no a 40 oggett i di fo rma di f ferente. 

Fig. 6 • Trasduttori FOXBORO che converto
no «alte pressioni di fluidi» in segnali elettri, 
ci proporzionali. 

L'analisi delle forme 

Non b a s t a , ovv iamente, la sequenza 
dei segna l i derivat i da l la camera-TV. 
Occor re un confronto f ra quanto visto, 
ed un contenuto simbolico che descrì
ve l'oggetto, (posto in memoria). 
Una descr iz ione del genere, s e a s s o 
c ia ta in modo appropr iato ad una cer
ta porzione del segna le- immagine, 
può condurre ad una rapida e dec i sa 
r i cerca del l 'oggetto des iderato. 
Le fas i del p rocesso possono esse re 
così organ izzate : 

— L ' immagine , cons i s ten te in un reti
colo di 256 x 256 pixel p a s s a in una 
memor ia di t rans i to ; 

— S i met tono in ev idenza le parti 
de l l ' immagine che hanno carat ter i 
uni formi; 

— S i desc r i vono le forme mediante il 
r i conosc imento dei contorni . 

Con q u e s t a procedura s i ott iene la 
rappresentaz ione s imbo l i ca d 'una im
magine che deve adat ta rs i a l le Infor
mazioni prestabi l i te m e s s e in memo
ria. Q u e s t a procedura è det ta: «tra
s fo rmaz ione da segna le in s imbolo». 
È la pr ima f a s e , dove il computer orga
nizza a suo modo e traduce, i dati deri
vati da l l ' ana l i s i dei pixel b ianchi o ne
ri. 
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C O L L A B O R A Z I O N E A P E R T A PER R E A L I Z Z A R E I ROBOT DEL FUTURO 

Il Governo nipponico ha dec iso di apr i re le porte del paese ai paes i occ identa l i per quanto concerne la real izza
zione di robot «progredi t i», dest inat i ad esegu i re a t t iv i tà lavorat ive troppo per ico lose o insalubr i per gli esser i 
umani , qual i quel le che vengono svol te in luoghi s i tuat i nel le p ro fond i tà mar ine e nelle centra l i nuc lear i e quel
le relat ive a l l ' i ndus t r ia es t ra t t i va ed al lo spegn imento degli incend i . 
I funzionari governat iv i hanno af fermato che la real izzazione di tal i robot cos t i t u i sce uno dei nuovi progetti del
la cui a t tuaz ione pra t ica l 'Ente per la Tecno log ia Industr ia le del Ministero per il Commerc io In ternazionale e 
l ' Industr ia s i s t a al presente occupando . Ques to piano sarà il pr imo dei nove che verranno apert i a l l a par tec ipa
zione di altr i paes i economicamen te sv i luppat i . 
Al le nazioni s t ran ie re non e ra s ta to f inora pe rmesso di co l laborare a l l a rea l izzaz ione di quest i progetti a parte
c ipaz ione cong iun ta Governo-pr ivat i . 
Gli esponent i del Governo hanno riferito che una c o m m i s s i o n e cong iun ta , compos ta da espert i provenienti da 
set te paes i industr ia l izzat i occ identa l i , esaminerà i modi in cui è poss ib i le cooperare a l l a cos t ruz ione di robots 
«progredit i». S e c o n d o il progetto at tua le, nel l 'operazione verranno invest i t i c i r c a 20 mil iardi di yen. I funzionar i 
governativi hanno a f fe rmato di prevedere un invest imento di 40 mil ioni di yen nel co rso del primo anno di realiz
zazione del p rogramma, al lo scopo di svo lgere un ' indagine concernen te la tecno log ia di base . 
II Governo r icercherà poi soc ie tà private a l le qual i sarà a f f ida ta l 'a t tuazione del progetto. S i r i t iene che ques ta 
operazione r ich iederà otto ann i . Nonostante il Governo abb ia dec i so di permettere ad altri «Paesi avanzat i» di 
par tec ipare a l l a rea l izzaz ione del piano in quest ione, i part icolar i de l la loro cooperaz ione devono a n c o r a e s s e 
re s tabi l i t i . 
Secondo quanto indicato da l l 'a t tua le progetto, i responsabi l i de l l 'En te per l a T e c n o l o g i a Industr ia le hanno pre
c i sa to c h e la co l laboraz ione con gli altri paes i verrà a t tua ta t rami te s c a m b i di a l ta tecno log ia , di esper t i , di 
campioni e a t t raverso una va lu taz ione rec iproca dei r isul tat i raggiunt i . 
I funzionari addett i a l p rogramma hanno inoltre riferito che il Governo g iapponese s t a a n c h e prendendo in con
s ideraz ione la poss ib i l i tà di a f f idare l 'opera di real izzazione dei robot d i ret tamente a soc ie tà es tere , oppure di 
permettere ad organizzazioni s t ran iere di ut i l izzare gli autonomi c h e sa ranno costru i t i . 
L a recente dec is ione di «aprire la porta» è s t a t a p resa in con fo rm i tà a quanto era s ta to stabi l i to con l 'accordo 
fra i paes i industr ia l izzat i conc luso in o c c a s i o n e dei col loqui a l ver t ice che avevano avuto luogo a Ve rsa i l l e s 
nel G iugno 1982. 

I S E N S O R I DI POSIZIONE — UN M E R C A T O DA UN MILIARDO DI DOLLARI — S C O N O S C I U T O 

Il «sensore di posiz ione» da ta la s u a funzione spec ia l i zza ta , è un componente la cui impor tanza s fugge a chi 
non s i ded ica in par t ico lare ai problemi del movimento di mater ia l i e so l levamento . 
Secondo una indagine de l la b r i tann ica Fros t & Su l l i van Ltd. il merca to europeo dei sensori di posizione ed a 
contatto, dovrebbe raggiungere il mi l iardo di dol lari entro il 1988 soprat tut to perché la «robotica» dovrebbe au
mentare la domanda con increment i di a lmeno il 17%-anno. 
I produttori di «robot» sa ranno i maggiori acquirent i di ques to componente , in un pross imo avvenire: difatt i es 
so è ind ispensab i le in congegnaz ion i c o m p l e s s e ed ormai l 'apparecchiatura-robot ad 8 a s s i di movimento rap
presenta un progetto real izzato. 
II set tore del le macch ine utensi l i impiega pr inc ipa lmente: micro-interruttori ed interruttori l imite; minore la ri
ch ies ta di «control l i a pross imi tà» e codificatori. 
Nel set tore del le m a c c h i n e di so l levamento e moviment i- interni , i «control l i di pross imi tà» sono i più r ich ies t i ; 
d 'a l t ra parte i metodi di immagazz inagg io au tomat ico , se lez ione merce e prel ievo, asserv i t i al computer s tanno 
avendo un eccez iona le sv i luppo. 
La G e r m a n i a Federa le è il maggior merca to per i sensor i di pos iz ione: oltre 1/3 del fat turato previsto per I'88 s a 
rebbe da attr ibuire ad e s s a . È nel le previs ioni una minor r i ch ies ta di interruttori limite sost i tu i t i da più so f i s t i ca 
ti «rivelatori a pross imi tà». 
I modell i ot t ico-elettronici dovrebbero segnare increment i del 15%-anno . I modell i capac i t i v i spec ia lmen te im
piegati negli indicator i di l ivello e contator i avranno so lo un modes t i ss imo incremento. 
Notevole sarà l ' incremento del la r i ch ies ta a n c h e per i « t ras formator i d i f ferenzial i l ineari» per i trasduttori ad in
duzione: entrambi prec is i indicator i di posiz ione. 
F r a i codificatori: quell i ot t ico-elet t ronico dovrebbero inc rementars i a l ritmo del 10%-anno ; minore la r i ch ies ta 
dei tipi «magnet ic i»; mentre per gli e le t t ro-meccanic i le poss ib i l i tà sono a s s a i l imitate. 
Tengono i microinterruttori: uno dei più ant ich i sensor i — l ' incremento nel quinquennio potrebbe e s s e r e a l la 
media annua del 1 0 % . 
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Fig. 7 - In 15 anni siamo passati dai semplici «sensori» come quelli finora illustrati, collegati 
a singoli apparati di misura per II controllo e correzione «delle grandezze di processo»; a si
stemi computerizzati che possono includere «Robots dotati di intelligenza artificiale». 

Per il r i conosc imento degli oggetti me
diante la computer vision, occorre però 
p r o c e d e r e s u c c e s s i v a m e n t e a l l a 
«astrazione conce t tua le del l ' immagi
ne» secondo divers i l ivelli gerarch ic i . 
Ogni l ivel lo rappresen ta un diverso 
concetto, sempre più approfondito. 

— In primo luogo s i t iene conto del la 
super f i c ie e de l la lunghezza. 

— S i p a s s a quindi a cons idera re l'im
magine secondo i punti corr ispon
denti agli angol i ovvero «spigol i e 
bordi». 

— S u c c e s s i v a m e n t e s i co l legano i 
punti di d ianz i , per formare una se
quenza ord ina ta . 

— Inf ine la catena di punti è convert i 
ta in gruppi di concurve. 
L a «concurva» è un s i s t e m a ordina
to d i : curve, l inee dir i t te, a rch i di 
ce rch io . 

Arr ivat i a l l a descr iz ione s imbo l i ca 
del l 'oggetto abb iamo i dati di base 
per ut i l izzare l ' informazione-video: 
a l lo ra l'attuatore può agire. 

Il model lo s imbo l ico , c o m e già detto, è 
conserva to in una memor ia permanen
te: ogni l ivello di q u e s t a memor ia con
t iene «una c l a s s e di ca ra t te r i s t i che fi
siche» come: super f ic ie del l ' immagine, 
d imensioni , concurve del contorno. 
Con q u e s t a organ izzaz ione gerarchi
c a , durante la r i ce rca del l 'oggetto si 
sv i luppa una «forma s imbo l i ca di tipo 
d inamico» che avrà una compless i tà 
maggiore o minore a secondo del la 
d i f f i co l tà di r in t racc io del l 'oggetto de
s iderato. 

S e è poss ib i le r in t racc iar lo con la logi
ca di primo livello, i numeros i e com
pless i ca lco l i inerenti i livelli più avan
zat i , non sono n e c e s s a r i e s i ott iene 

una maggior rap id i tà di movimento del 
braccio cercatore. 
In al tre parole, il tempo di r i ce rca così 
come per noi umani, è funzione del la 
d i f f i co l tà di r int raccio: 

— nei c a s i normal i il tempo di r i cerca 
è es t remamente breve perché è 
su f f i c ien te in te ressare appena il 
3 3 % del S i s t e m a : o s s i a quel lo con 
livelli gerarch ic i inferiori. 

— Nei c a s i più c o m p i e s s i , s i può arri
vare ad in te ressare il 7 5 % del S i 
s t e m a . 

— l'uti l izzo del l ' in tera s t rut tura gerar
c h i c a è raro - e s s o r ichiede tempi 
di r i ce rca e r i conosc imento più lun
ghi. Occor re però r icordare che 
tempi lunghi alla velocità compute
ristica, s ign i f i cano qua lche secon
do. 

Altre applicazioni della Computer Vi
sion 

Oltre a l l a robot ica industr ia le, per la 
quale s i è in iz ia lmente sv i luppata; 
questa forma di visione i n te ressa la 
D i fesa , la G e o f i s i c a a s s i s t i t a da Sa te l 
liti; la r i ce rca sc ien t i f i ca , e natural
mente la Medic ina. 
Perciò tante poss ib i l i tà d 'appl icaz ione 
oltre a l l a robot ica, hanno st imolato, in 
tempo recent i , r icerche e tecnologie 
fra le più avanza te : abb iamo anzi noti
z ia , di appl icaz ion i sper imenta l i di 
questo «Imagines-System» per anal iz
zare ; fattori meccanici dai qual i pos
sono d ipendere cer te forme d'infortu
nio sport ivo. 

A proposi to di Sport ed A t le t i ca , s i ri
t iene che g ià durante le Ol impiadi di 
ques t 'anno potrebbe e s s e r e operativo 
un «Giudice imparziale». 

Giudice elettronico basato sulla «Ima-
ge Processing» 

L a «Robot ic v is ion con image proces
sing» offre la poss ib i l i tà di assegna re 
punteggi durante le compet iz ioni spor
tive, con minore «soggett iv i tà» del 
g iudice-uomo. 
Il «Sistema», in co rso di avanzato svi 
luppo, ha come scopo pr imario quello 
di e l iminare le controversie che s p e s s o 
sorgono spec ia lmen te nel le competi
zioni di g i nnas t i ca , patt inaggio, tuffi 
ed al t re compet iz ion i , dove il «giudizio 
sogget t ivo» f i n i sce col prevalere nel la 
sce l t a f ra concorrent i apparentemente 
del la m e d e s i m a bravura. 
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DATI 
R A P P R E S E N 
TATIVI 

V 
IMMAGINE DATI G E N E R I C I 
A R E A C L A S S I F . A R E A 
L U N G H E Z Z A R I F E R I M . L U N G H . 
C O N C U R V E ANALISI C O N 

C U R V E 

MEMORIA MEMORIA 
B R E V E P E R M A N . 
TERMINE 

ce 
-1 
LU 

R E T E C O N P R O G R A M M A D ' IDENTIF ICAZIONE 

v v 

MASSIMA 
SOMIGLIANZA 
A C C E R T A T A 

C O N S E N S O 
A L L ' E S E C U Z I O N E 

Fig. 8 - Riconoscimento degli oggetti mediante l'analisi della forma. Questo schema illustra 
le interazioni fra I due blocchi principali di ricerca. I dati caratteristici dell'immagine: superfi
cie, lunghezza concurve; passano direttamente, attraverso una memoria a breve termine, ad 
una «rete semantica» che ha diversi livelli gerarchici (per la «ricerca celere»). I dati intanto 
vengono immagazzinati anche in altra memoria non a breve termine. 
I punti nodali della «rete semantica» rappresentano le più semplici caratteristiche dell'og
getto. Le interconnessioni fra I nodi costituiscono la correlazione fra queste proprietà ele
mentari. Se II riconoscimento avviene ad un «livello gerarchico Iniziale»: ad esempio nel 
blocco (A) della rete semantica con ramificazioni; parte «l'ordine subito esecutivo» ed il pro
cesso d'identificazione si arresta, perché il Robot è in grado di afferrare l'oggetto giusto. 
Se arrivati al livello gerarchico estremo: S del blocco A; il riconoscimento non è avvenuto, il 
compito passa alla «rete analitica» (B). 
Questa analisi consiste in una serie di confronti dimensionali con I modelli memorizzati per
manentemente nel programma. 
Qui hanno luogo confronti sulla base del «più piccolo di... = Is smaller» e sulle dimensioni li. 
neari «ha il valore di = has value of». 
Infine dopo una dettagliata analisi, che consente di riconoscere l'oggetto desiderato fra 40 
differenti, s'arriva «alla decisione», perché si è «accertata la max somiglianza possibile». 
Siamo ancora ai «metodi rigidi», però sono in corso studi avanzati per realizzare l'apprendi
mento automatico ricavando i «dati di apprendimento» dalle conoscenze acquisite durante 
le operazioni ripetitive. 
Per l'assunzione dei dati che permettono di riconoscere l'oggetto sconosciuto, sulla base 
dell'informazione e «dell'esperienza» ossia deU'apprendimento durante il lavoro, sarà proba
bilmente necessario Interconnettere il sistema di «visione» ed il meccanismo di attuazione 
del robot ad una rete di microcomputers, i quali naturalmente, oltre a fornire un grande volu
me di dati elaborati; eseguirebbero di norma, anche altri lavori ed altri controlli lungo la cate
na di produzione. 
Un sistema cosi flessibile, dalle varie prestazioni realizzate ricavando dati da modelli memo
rizzati in sistemi di calcolo d'impiego generale; dovrebbe ridurre notevolmente i costi iniziali 
d'un «processo produttivo robotizzato su vasta scala». 

E i l r o b o t d i s s e : 

c i v e d o 
Per chi ha provato la sottile 
frustrazione di cercare fati
cosamente di capire come 
funzionino gli elaboratori, 
vedere in azione RS 1 è final
mente un'esperienza gratifi
cante: una macchina che «fa 
qualcosa» invece di limitarsi 
a elaborare dati al suo inter
no. 
Il sistema robotico RS 1, svi
luppato dalla Ibm nel centro 
di ricerche Thomas Watson 
a Yorktown Heigts (New 
York), è infatti in grado di 
svolgere complesse opera
zioni di assemblaggio indu
striale che richiedono veloci
tà, precisione e capacità di 
reagire anche a situazioni 
impreviste. L'RS 1, infatti, è 
un robot capace di «sentire», 
di «capire» e di regolare il 
proprio movimento in manie
ra intelligente, non obbeden
do passivamente a un pro
gramma, per quanto evoluto, 
ma facendo interagire que
sto programma con le infor
mazioni (feedback) ricevute 
dai propri sensori (organi 
percettivi). 

Il sistema robotico RS1 della 
Ibm 
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Tastiera dei simboli 

| C | Smussare 

| R | Arrotondare 
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Premendo il tasto, sul video appare il seguente testo dialogico 
Video 

OX - Angolo rispetto a + A . 

Z-
Prosegue tangenzialmente'7 . — ( 1 : S i . O i n o ) 

Devono essere intradotti solamente i valori noti 

Fig. 9 • Per la singola macchina utensile, la «programmazione a controlli numerici» col Soft
ware Symbolic della Siemens che descrive i pezzi da sottoporre a lavorazione mediante 
«simboli elementari» risulta semplice e poco costosa. 

Non sempre poi, i g iudic i sono impar
zial i s e c'è di mezzo a n c h e la «pol i t i 
ca»: un g innas ta sov ie t ico s ' avvan tag 
gia del le «simpatie» del g iud ice d'un 
P a e s e de l l 'Es t . Però il g iud ice U S A lo 
penal izzerà (probabi lmente) con un 
punteggio più b a s s o di quel lo che me
rita (1) a n c h e s e non è sportivamente 
bello, che una prestaz ione a t le t i ca 
debba andar sogget ta a pregiudizi di 
va r ia na tura , non e s c l u s i quell i politi
c i . 

(1) Questo almeno, è il parere del ricer
catore Joan de Regt della IRD - il cui 
«Report» è citato col tìtolo e riferimen
ti completi, in bibliografia. 

Come assegnare il punteggio automa
ticamente 

Il punteggio a s s e g n a t o dal computer 
mediante «l ' image processing» po
trebbe operare nel la seguente manie
ra: 
— Nel la memor ia del computer vengo
no immess i i dati derivat i dal le imma
gini ideali corr ispondent i ad un ginna
s t a , un patt inatore, un tuf fatore, che 
nel la s u a es ib iz ione di qua l i tà super la
t iva, non commet te errore a l cuno . I da
ti na tura lmente , sono tratti da l l a im
magine analogica digitalizzata, o s s i a : 
i dati s o n o tradott i in ser ie di numeri 
binar i . Durante le prestazioni degli 
at let i , le immagini ot tenute da una te
l ecamera c h e o s s e r v a cont inuamente 
il sogget to, sono ana l izzat i con il pro
ced imento de l la «robot ic vision» e 

Fig. 10 - Il pannello di controllo MAC 1024 
della «CCB srl» di Caronno Pertu3ella (VA) si 
adatta in modo particolare a Robot, macchi
ne utensili, manipolatori e simili. 
Questo «pannello» permette il controllo ma
nuale od automatico entro una vasta gam
ma di «modi operativi». 
La programmazione può essere contempo
raneamente: a tastiera, da unità periferiche, 
in autoapprendimento. 
Il sistema, dotato d'una «ampia RAM di pro
gramma» tiene in memoria dieci diversi pro
grammi, oltre alle costanti di lavorazione e 
taratura. Si possono avere «posizionamenti 
su tre assi» con encoder incrementali e 4 
uscite per il controllo di velocità di lavora
zione. 
24 ingressi di segnale e 24 uscite di coman
do ad altrettanti attuatori: valvole, teleruttori 
ecc. rendono questo complesso elettronico 
quanto mal interessante e versatile. 

confrontat i da l ca lco la to re con i dati 
in memoria. 
Il punteggio a s s e g n a t o au tomat ica
mente è tanto più al to quanto più le fi
gurazioni fat te da l l ' a t le ta coinc idono 
con quelle ideali. 
Si t rat ta d'un punteggio dato un giu
dice freddamente imparziale m a ap
punto perché «freddamente imparz ia
le» e s s o non t iene conto dei poss ib i l i 
abbel l iment i dovuti a l l a creat iv i tà del 
concorrente. 
S i c c o m e a n c h e gli a l lenament i sa reb
bero fatt i sot to un control lo del gene
re; per evi tare scar t i di punteggio da 
d isco rdanze non dovuti ad errori ma 
ad abbellimenti, s i avrebbe un appiat-
mento s t i l i s t i co e sarebbero premiate 
le es ib iz ioni t ecn i camen te perfette m a 
prive di creat iv i tà ; perché la «perfezio
ne robot ica» sa rebbe l 'un ica preoccu
pazione del concor rente . 
Si pensa che per evi tare questo incon
veniente, il metodo del la «robotic vi
sion» sarà impiegato come «suggeri to
re» m a non come giudice asso lu to . 
Perciò i g iudic i -uomo conserveranno 
la loro funzione ed il punteggio f inale 
der iverà da quanto la «macchina sug-
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geritr ice af ferma» mediato dal giudizio 
soggettivo dell'uomo; in part icolare 
per i meriti a r t i s t i c i . 

BIBLIOGRAFIA: 

Fig. 11 - Un «Intelligente» sensore fotoelettrico che riconosce forme e difetti riferiti ad un 
campione. 
Questo sensore, prodotto dalla giapponese OMRON e venduto in Italia dalla C. Gavazzi 
S.p.A. è in grado di riconoscere piccoli oggetti che attraversano una certa area; confrontare 
le forme degli oggetti; riconoscere se essi hanno difetti rispetto ad un campione di riferimen
to. 
Il sensore è costituito da una matrice di 128 fotodiodi che «leggono l'immagine dell'oggetto 
da riconoscere». La risoluzione massima è per il diametro di 3/10 mm alla distanza di 5 cm. 
Massima distanza di rilevamento: un metro. 
Alimentato con 12 V, l'attuatore di uscita è un transistore con l c max 80 mA e ritardo d'attua
zione prolungabile fino a 10 millisecondi. 
La funzione per discriminare gli oggetti permette di selezionare quelli che hanno la «forma 
desiderata». 
Per altre Informazioni indirizzarsi a: Carlo Gavazzi Omron S.p.A. - Via Ciardi 9, 20148 Milano. 
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IN BREVE 

Per gli autocostruttori, OM ed hobby-
sti: 
IL NUOVO 4 WATT SOUND C H A N N E L 
PER TV D E L L A S P R A G U E 

Si t ra t ta d'un Integrato (s ig la ULN 
2290) c h e cont iene 6 s tad i F . I . ( H F alte 
che scon f inano nel le pr ime V H F ) rive
latore, e B F di potenza. 
In par t ico lare: gli s tad i F . l . operano an
che come l imitatori d 'amp iezza e sono 

seguit i d a filtro p a s s a - b a s s o . Il r ivela
tore è del t ipo "di f ferent ia l peak detec
tor» la B F (a più stadi ) ha un pi lotaggio 
per regolazione del vo lume in c e . e ter
mina con un c o m p l e s s o che eroga 4 
watt . 
L a regolazione del la tens ione è incor
porata; con 24 volt, ed un ca r i co di 
16Q, la potenza erogata è que l la nomi
nale; con a l imentaz ione a 12 V s i ottie
ne un wat t su 8Q. 
La cus tod ia è in due vers ion i : 

— Dual-in-l ine package con contat to 
termico per il d iss ipa to re di ca lo re 

— Quad-in-l ine package con rame per 
d iss ipaz ione. Può montars i diretta
mente su s c h e d a a c i rcu i to dise
gnato. 

Un integrato del genere rappresenta 
buona parte d'un r icevi tore F.M. e per
ciò dovrebbe fornire molte idee nuove 
agli autocost rut tor i . 

Ns. rif. 039 
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Il R O B O T domestico - Ma è una cosa seria? 

È già cominciato anche in Italia qualche timido 

tentativo di presentare sia pure ad un pubblico 

molto selezionato, il robot domestico. Non si 

tratta di quello visibile in Fig. 1, ma di un qual

cosa di simile fabbricato in USA e comandato 

ad infrarossi da un calcolatore. Per ora ci risul

ta che i tentativi di introduzione sono fatti verso 

i clienti potenziali che dispongono di un certo 

«personal computer». Riguardo al volume delle 

vendite: ne riparleremo a fine anno! 

Non lo crediamo — anche se le previsioni 
di vendita sono nell'ordine di IO mila 
esemplari dei «modelli grandi per adulti» e 
di «milioni di pezzi» dei «modelli per 
bambini». 
Ce r t o che la «moda» e la pressione com
merciale potranno in un primo tempo 
originare un considerevole volume di af
fari, ma anche se il robot-domestico sa
rà programmabile per molte funzioni, ol
tre quella di raccogliere oggetti dal pavi
mento, oppure portare il giornale prefe
rito al padrone che sta in poltrona; non 
crediamo che il «boom» possa durare a 
lungo. 
Si tratta d'un oggetto troppo ingombran
te per i moderni appartamenti e d'altra 
parte le prevedibili funzioni che potrà as
solvere per il fatto di essere semoven
te, sono pur sempre limitate. 
Quello poi, di reclamizzarlo come «un 
amico col quale conversare» è a nostro 
parere, uno slogan pubblicitario del 
tutto «demenziale» valido forse per 
attirare individui introversi costretti a 
passare serate solitarie in un anonimo ap
partamento d'un grande alveare im
merso in una megalopoli americana. Il 
robot-domestico (figura I ) è dotato di al
meno 5 motori, con alimentazione ad ac
cumulatore; il movimento è guidato da 
sensori all'infrarosso che gli consentono 
qualsiasi percorso, senza urtare nessun 
ostacolo. 

Esegue gli ordini impartiti dalla voce e ri
sponde mediante un sintetizzatore della 
voce. I modelli più evoluti arrivano a 64 
suoni diversi, e fonemi . le parole sinte
tizzate seguono un codice appropriato: lo 
Androbot Contro l Lenguage ( A C L ) . 
Un robot-domestico ha oggi un prezzo 

Fig. 1 - Il robot-domestico da poco più di 6 milioni di lire è alto 60 cm. Per altre informazioni 
ed offerte indirizzarsi a: Home-Roboter c/o Rainbow GmbH Amburgo - Germania Federale 
Elektronik. 

d'acquisto dai 6 ai 7 milioni di lire. 
Le sue caratteristiche: 

— E semovente, si muove in obbedienza 
a frasi programmate, torna al suo po

sto a servizio compiuto. 
Nel muoversi, prende le misure per 
evitare collisioni con ostacoli e perso
ne. 
Raccoglie, sceglie, porta oggetti, può 
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persino versarvi un bicchierino di li
quore, senza farlo cadere sul pavi
mento, né spargerne gocce. Si com
porta insomma, come se fosse un es
sere vivente. 

I robot per bambini 

Probabilmente quello a più a buon merca
to è «Kikuzo» dalla testa a cupola, alto 30 
cm, dal costo (in Giappone) di 90 mila li
re. 
Kikuzo, che in giapponese vuol dire: «fa
rò quello che mi dirai» effettivamente si 
muove in diverse direzioni, fa parecchi 
movimenti e piroette, in obbedienza agli 
ordini verbali impartitigli dal bambino. 
È un giocattolo semovente e basta, però 
ha una caratteristica peculiare: 

— viene programmato dopo l'acquisto 
ad obbedire alla voce del padroncino 
e reagirà solo agli ordini ricevuti me
diante quel la voce . 

Ciò è possibile, in quanto i timbri vocali 

Un robot per bambini — qualcuno di essi più 
evoluto; non solo ascolta, ma parla ed inse
gna anche a parlare correttamente. 

sono tipici, qualcosa come le impronte di
gitali ed il microprocessore di Kikuzo, 
una volta programmato, riconosce solo 
un timbro di voce: quello del bambino, il 
quale può in effetti affermare: «il tuo uni
co padrone sono io!». 
E perciò «un giocattolo esclusivo» che ol
tre a riconoscere il timbro della voce; ob
bedisce anche ad un certo numero di fra
si. 
Probabilmente verso la fine di quest'an
no, lo vedremo abbondantemente recla
mizzato anche da noi — invero è un gio
cattolo intell igente — che stimola la 
fantasia del bambino assai di più dei soliti 
gingilli a batterie che ripetono stolidamen
te sempre gli stessi movimenti, fino 
all'esaurimento dell'energia. Anche in 
USA vengono prodotti altri robot per 
bambini, sempre della misura di circa 30 
cm con prestazioni simili. 
Uno che si distingue dagli altri è il «Heath 
Educational Robot» prodotto dalle con
sociate Heath-Zenith, col quale il bambi
no può dialogare. 
Costa sulle 200 mila lire. 

Il nostro Portobello La nostra Casa Editrice è ben lieta di 
concedere ospitalità a questa rubrica 
e contemporaneamente puntualizza 
che sulla qualità, su prezzo degli og
getti offerti o scambiati non assume 
alcuna responsabilità né diretta né In

diretta. Lo scambio di offerte e richie
ste dovrà pertanto avvenire diretta
mente senza intervento alcuno da par-
te della redazione se non quello della 
pubblicazione. 

cerco 

Cerco a prezzo modico ricevi
tore a copertura continua o so
lo gamme BC, possibilmente 
con lettura digitale di frequen
za, WRTH degli anni arretrati 
('82 o '83). Vendo al miglior of
ferente corso radio anni '50. 
Francesco Macculi, Via G. Pe-
troni 104/M - 70124 Bari. 

vendo 

— Relè C o a s s i a l e mod. 
CX600U. Marcucci per usa
re due antenne e una usci
ta alim. 9-5-12 volt L. 
100.000. 

— Antenna HF tribanda Mod. 
Amal tea-Eco 10/15/20M 
2000 W L. 200.000. 

Andreani Luciano - Via Aurelia 

Ovest/369 - 54100 Massa (MS) 

vendo 

Cedo apparati e componenti 
Surplus, valvole di ogni tipo 
(anche per microonde) e molto 
altro materiale. 
Pierluigi Turrini, Via Tintoretto 
7, 40133 Bologna - Tel. 051 -
386508. 
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Corso di autoapprendimento 
della tecnica digitale 

A . P i p e r n o Segue capi tolo 11 

Codic i Binar i - Cri ter i per la loro sce l ta 

L 'esat tezza delle informazioni numeriche nel la rap
presentazione digi tale è e levabi le a p iacere. L a s c e l 
ta del codice binario adatto è tut tavia stret tamente 
legata al le es igenze imposte al l ' in formazione digita
le in relazione a l la s u a e laborabi l i tà . Per informazio
ni che sono subordinate essenz ia lmente ad opera
zioni ari tmetiche si ritiene opportuno scegl iere un co
dice ben diverso da quello indicato per informazioni 
che devono prevalentemente sot tostare ad operazio
ni di t rasmiss ione s u conduttori e garantire una s i 
curezza di t rasmiss ione più e levata possib i le. 
Un esempio può indicare come per una determinata 
s i tuazione tecn ica od una es igenza di e laborazione 
a lcuni codici s iano inuti l izzabil i ed altri idonei. In 
questo esempio s i debba ri levare cont inuamente per 
v ia digitale un tratto di percorso per esempio del car
rello di un tornio (fig. 11/15) oppure del l ' indice di un 
misuratore di livello del l iquido in un contenitore. 

Fig. 11/15 • Modello WDR per la dimostrazione di una misura di per
corse codificata secondo il codice Gray. 

Per r i levare la posiz ione del carrel lo o r ispett ivamen
te del gal leggiante, s i d ispone lungo tutto il percor
so (binario o pista) un regolo che rappresenta in cer

to qual modo una misura metr ica digitale. Su questo 
regolo s i può codi f icare ogni posto in modo binario 
come s i può vedere su l l a parte des t ra di f igura 11/16. 

Codice Gray Codice binario 

Fig. 11/16 - Codifica digitale del percorso. 

In segui to al r i levamento del la suddiv is ione «chiaro» 
e «scuro» per mezzo di fotocel lule s i può pertanto 
sempre dedurre l ' informazione digitale relat iva al 
percorso compiuto dal cursore ed app l icar la ai quat
tro conduttori A,, A 2 , A 3 ed AA per l 'ulteriore elabora
zione. 
Se s i impiega il s i s t ema numerico binario come co
dice (fig. 11/16 a destra), compaiono tut tavia indesi
derate indicazioni contemporanee. 
S e per esempio il cursore p a s s a da l la posizione 1 a l 
la posizione 2, durante questo passagg io per un 
istante vi può esse re tensione nei due conduttori A 3 

ed A 4 contemporaneamente. Il d isposi t ivo interpreta 
ciò tut tavia come una informazione c i r ca il percorso 
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d i v a l o r e 3 . I s e g n a l i d i g i t a l i c h e s i d e t e r m i n a n o s i 

c o m p o r t a n o c o m e s e i l c u r s o r e f o s s e p a s s a t o p r i m a 

d a 1 a 3 e d o p o a 2 . A n c o r a s p i a c e v o l e s i p u ò m a n i f e 

s t a r e i l p a s s a g g i o d a 7 e d 8 i n q u a n t o i n q u e s t o c a s o 

t u t t e l e q u a t t r o f o t o c e l l u l e d a n n o p e r u n i s t a n t e s e 

g n a l e H . L ' i n f o r m a z i o n e d i g i t a l e s i c o m p o r t a c o m e 

s e i l c u r s o r e p a s s a s s e d a 7 a 1 5 e d a 1 5 a d 8 . A n a l o 

g o c o m p o r t a m e n t o p e r a l t r i d i v e r s i p a s s a g g i d e l r e 

g o l o c o d i f i c a t o . P e r t a n t o s e n e d e d u c e l ' i m p o s s i b i l i 

t à d i u t i l i z z a r e q u e s t o - c o d i c e . P e r u n s i f f a t t o s c o p o è 

p a r t i c o l a r m e n t e a d a t t o i n v e c e i l « c o d i c e G r a y » . 

I n q u e s t o s p e c i a l e c o d i c e b i n a r i o i n u m e r i d e c i m a l i 

v e n g o n o c o d i f i c a t i n e l m o d o s e g u e n t e . 

Decimale C o d i c e G r a y Decimale C o d i c e G r a y 

0 L L L L 8 H H L L 
1 L L L N 9 H H L H 
2 L L H H 1 0 H H H H 
3 L L H L 1 1 H H H L 
4 L H H L 1 2 H L H L 
5 L H H H 1 3 = H L H H 
6 L H L H 1 4 H L L H 
7 L H L L 1 5 H L L L 

S u l l a p a r t e s i n i s t r a d e l l a f i g . 1 1 / 1 6 i l t r a t t o d a c o d i f i 

c a r e è c o d i f i c a t o i n c o d i c e G r a y . C i s i r e n d e c o n t o 

f a c i l m e n t e c h e l e d i f f i c o l t à o r a a c c e n n a t e i n q u e s t o 

c a s o n o n s i p r e s e n t a n o p i ù p e r c h é , i n q u e s t o c a s o , 

p e r u n p a s s a g g i o p u ò s e m p r e v a r i a r e i l v a l o r e d i u n a 

c i f r a s o l t a n t o p e r c u i a d o g n i p a s s a g g i o d i r i g a s i v e 

r i f i c a u n p a s s a g g i o d a L a d H o d a H a d L . A l l e q u a t 

t r o f o t o c e l l u l e , d u r a n t e u n p a s s a g g i o d a u n a r i g a 

a l l ' a l t r a d e l r e g o l o s i r i l e v a o d a n c o r a l a i n f o r m a z i o 

n e p r e c e d e n t e o s u b i t o l a n u o v a i n f o r m a z i o n e . N o n 

p o s s o n o q u i n d i p r e s e n t a r s i f a l s i v a l o r i i n t e r m e d i . I l 

c o d i c e G r a y p e r l a s u a c o s t r u z i o n e v i e n e a n c h e c h i a 

m a t o « c o d i c e b i n a r i o r i f l e s s o » e p e r u n s i f f a t t o r i l e 

v a m e n t o d i g i t a l e è p a r t i c o l a r m e n t e a d a t t o , m e n t r e i l 

s i s t e m a n u m e r i c o b i n a r i o s i d i m o s t r a i n a d a t t o c o m e 

c o d i c e . N a t u r a l m e n t e n e l l a s u c c e s s i v a e l a b o r a z i o n e 

d i q u e s t a i n f o r m a z i o n e o t t e n u t a i n c o d i c e G r a y , o c 

c o r r e f a r e a t t e n z i o n e c h e l e s i n g o l e s e q u e n z e d i c i 

f r e h a n n o i n q u e s t o c a s o d e t e r m i n a t i s i g n i f i c a t i d e f i 

n i t i i n c o d i c e G r a y p e r c u i H H H H , p e r e s e m p i o c o r r i 

s p o n d e a l d e c i m a l e 1 0 e n o n c o m e n e l s i s t e m a n u 

m e r i c o b i n a r i o , a l d e c i m a l e 1 5 . S p e s s o l ' i n f o r m a 

z i o n e o t t e n u t a i n c o d i c e G r a y v i e n e d i p a r i p a s s o 

t r a n s c o d i f i c a t a i n u n a l t r o c o d i c e p e r r e n d e r e p o s s i 

b i l e u n a p i ù f a c i l e u l t e r i o r e e l a b o r a z i o n e . 

Osservazione: I c o d i c i d e v o n o e s s e r e a d a t t a t i a i 

c o m p i t i i m p o s t i . 

A n c h e a l c o d i c e p e r t e l e s c r i v e n t i s i p o n e u n a p a r t i 

c o l a r e e s i g e n z a . L e l e t t e r e p i ù i m p i e g a t e c o m e p e r 

e s . E e T v e n g o n o c o d i f i c a t e n e l m o d o p i ù s e m p l i c e 

p o s s i b i l e c i o è c o n i l m a g g i o r n u m e r o p o s s i b i l e d i L . 

C o n s e g u e n t e m e n t e s i è s c e l t o i n c o d i c e d i u s o i n t e r 

n a z i o n a l e C C I T T + 2 - p e r l a l e t t e r a E l a c o m b i n a z i o 

n e H L L L L e p e r l a l e t t e r a T l a c o m b i n a z i o n e L L L L H . 

I l c i t a t o c o d i c e C C I T T - 2 e d a l c u n i a l t r i c o d i c i a 5 b i t 

s o n o r i p o r t a t i n e l l a f i g u r a 1 1 / 1 7 . I n e s s a v i e n e i n d i c a 

t o c o m e i s i n g o l i s i m b o l i d e l c o d i c e v e n g o n o c o d i f i 

c a t i s u u n n a s t r o f o r a t o . C o n 5 b i t s i p o s s o n o c o d i f i 

c a r e 2 5 = 3 2 s i m b o l i . P e r p o t e r c o d i f i c a r e p i ù d i 3 2 

s i m b o l i , l ' a l f a b e t o d e l l a t e l e s c r i v e n t e p r e s e n t a u n ' u l 

t e r i o r e p a r t i c o l a r i t à , p r e c i s a m e n t e l a c o m m u t a z i o n e 

t r a l e t t e r e ( t a s t o A . . . ) e c i f r e o d a l t r i s e g n i s p e c i a l i 

( t a s t o 1 ) . 
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Fig. 11/17 • Alcuni codici a 5 bit. 
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S e s i è p r e m u t o p r i m a i l t a s t o d i c o m m u t a z i o n e l e t 

t e r e , t u t t i i f o r i c h e s e g u o n o s u l n a s t r o f o r a t o s i g n i f i 

c a n o l e t t e r e f i n o a c h e n o n v i e n e a z i o n a t o i l t a s t o d i 

c o m m u t a z i o n e c i f r e . I n t a l m o d o l a p a r o l a c o d i f i c a t a 

H L L L L i n c o d i c e C C I T - 2 s i g n i f i c a l a l e t t e r a T o l a c i 

f r a 5 a s e c o n d a c h e l a p r e c e d e n t e p a r o l a c o d i f i c a t a 

e r a r i s p e t t i v a m e n t e A . . . o p p u r e I . . . 

Gli errori di t rasmiss ione devono venire r iconosciut i 

Q u a n t u n q u e l a t e c n i c a d i t r a s m i s s i o n e d i g i t a l e s i 

p o s s a c o n s i d e r a r e m o l t o p r o t e t t a d a i d i s t u r b i , p u ò 

c o m u n q u e a c c a d e r e c h e a l c u n i s i n g o l i b i t d i u n 

« c a m p i o n e » p o s s a n o v e n i r e f a l s a t i n e l l a t r a s m i s s i o 

n e , p e r e s e m p i o a c a u s a d i i r r a d i a z i o n e i n d u t t i v a i n 

c o n c o m i t a n z a c o n l ' a c c e n s i o n e d i u n m o t o r e . S i d e 

v e q u i n d i p e n s a r e a c o m e c i s i p u ò d i f e n d e r e d a l l e 

c o n s e g u e n z e d i s i f f a t t i d i f e t t i d i t r a s m i s s i o n e . S i è 

p r o v v e d u t o a l l o r a a c o n t r o l l a r e i n n a n z i t u t t o l ' i n f o r 

m a z i o n e t r a s m e s s a s e s i p r e s e n t a e r r a t a . S o l t a n t o 

q u a n d o s i è c o n s t a t a t o c h e n o n l o è , s i p r o c e d e a l l a 

s u a u l t e r i o r e e l a b o r a z i o n e . 

T u t t a v i a c o m e s i r i c o n o s c e s e u n ' i n f o r m a z i o n e è 

s t a t a t r a s m e s s a c o r r e t t a m e n t e o n o ? I l « P a r i t y -

C h e c k » r a p p r e s e n t a u n m e t o d o n o r m a l m e n t e i m p i e 

g a t o . C i ò c h e s i i n t e n d e c o n q u e s t a e s p r e s s i o n e 

s p e c i f i c a v e r r à c h i a r i t o d a l l ' e s e m p i o c h e s e g u e . 

S u p p o n i a m o c h e c o m e i n d i c a t o i n f i g . 1 1 / 1 8 i l d e c i 

m a l e 9 c h e s i d i s p o n e s e c o n d o i l n u m e r o b i n a r i o n e l 

l a s e q u e n z a H L L H , l u n g o l a v i a d i t r a s m i s s i o n e d i 

v e n t i e r r o n e a m e n t e H L L L . Q u e s t a s e q u e n z a d i b i t r i 

c e v u t a s e n z a p r o v v e d i m e n t i s u s s i d i a r i v e r r e b b e i n 

t e r p r e t a t a c o m e d e c i m a l e 8 e u l t e r i o r m e n t e e l a b o r a 

t a . S e c o n d o i l m e t o d o d e l l ' e s a m e d i p a r i t à ( P a r i t y -

C h e c k s ) , a l l ' i n f o r m a z i o n e d i g i t a l e v i e n e a g g i u n t o u n 

u l t e r i o r e b i t , c o s i d e t t o « P a r i t y - b i t » . I l v a l o r e d i q u e 

s t o b i t è d e t e r m i n a t o d a l l a c o n d i z i o n e c h e n e l l a n u o 

v a p a r o l a s i d e t e r m i n i i n c o m p l e s s o u n n u m e r o p a r i 

d i b i t H . 

I l n u m e r o t r a s m e s s o n e l l ' e s e m p i o H L L H v i e n e a l l o r a 

c o m p l e t a t o m e d i a n t e i l P a r i t y - b i t c o n i l v a l o r e L c o 

m e i n d i c a l a f i g u r a 1 1 / 1 9 . 

P e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l ' e r r o r e v i e n e o r a e f f e t t u a t o 

i l p a r i t y - c h e c k . S i c o n t r o l l a s e l a p a r o l a r i c e v u t a c o n 

t i e n e u n n u m e r o p a r i d i b i t H . S e n o n è c o s ì v i è 

s e n z ' a l t r o u n e r r o r e d i t r a s m i s s i o n e . 

I l r i c e v e n t e p u ò p e r e s e m p i o r i c h i e d e r e l a r i p e t i z i o n e 

d e l l ' i n f o r m a z i o n e t r a s m e s s a . 

A d i f f e r e n z a d e l p r o c e d i m e n t o p a r i t y - c h e c k i l l u s t r a 

t a l o n e l l ' e s e m p i o v e n g o n o a n c h e s p e s s o i m p i e g a t i 

a l t r i m e t o d i s i m i l i . S i p u ò p e r e s e m p i o s t a b i l i r e i l b i t 

d i p a r i t à i n m o d o c h e i l n u m e r o d e i b i t H d e l l a p a r o l a 

i n t e r a s i a d i s p a r i . 

S p e s s o a n c h e i l p a r i t y - c h e c k v e r o e p r o p r i o v i e n e 

c o n d o t t o i n m o d o c h e s i f o r m i ( f i g . 1 1 / 2 0 ) d a l c a m 

p i o n e d i b i t r i c e v u t o e s c l u s i v a m e n t e d e l p a r i t y - b i t u n 

n u o v o p a r i t y - b i t c h e v i e n e c o n f r o n t a t o c o n q u e l l o r i -

Bit falsato 

HLLH Via di 
I 

HLLL 
trasmissione 

Campione 
di bit 
trasmesso 

Campione 
di bit 
ricevuto 

Campione 
di bit 
trasmesso 

Campione 
di bit 
ricevuto 

Fìg. 11/18 • Trasmissione di informazioni difettosa. 

Parity-Bit Bit falsato 

\ 
HLLH L Via di HLLL L 

trasmissione 

Campione 
di bit 
trasmesso 

Campione di 
Bit ricevuto 

Campione 
di bit 
trasmesso 

Campione di 
Bit ricevuto 

Fig. 11/19 - Riconoscimento dell'errore con Parity-Bit. 

Parity-Bit 
generato 

trasmesso ex-novo 

Parity-

V" y 
HLLH L Via di HLLL L(H) 

Campione di 
bit trasmesso 

trasmissione 

Campione di 
bit trasmesso 

Campione di 
bit trasmesso 

Fig. 11/20 - Riconoscimento dell'errore con Parity-Bit di nuova for
mazione. 

c e v u t o . S e n o n c o n c o r d a n o s i t r a t t a d i u n d i f e t t o d i 

t r a s m i s s i o n e . È c h i a r o c h e i l s u d d e t t o p r o c e d i m e n t o 

d i p a r i t y - c h e c k p u ò e s s e r e v a l i d o s e è s t a t o f a l s a t o 

u n n u m e r o d i s p a r i d i b i t . 

I l p r o c e d i m e n t o è s i g n i f i c a t i v o s o l t a n t o s e c o n g r a n 

d e a t t e n d i b i l i t à v i e n e f a l s a t o n o n p i ù d i u n b i t . 

Osservazione: I l p a r i t y - c h e c k s e r v e a l r i c o n o s c i m e n 

t o d i e r r o r i . 

P e r s e m p l i f i c a r e i l r i c o n o s c i m e n t o d i e r r o r i c i s i s e r 

v e d i c o d i c i p a r t i c o l a r i . U n c o d i c e m o l t o u s a t o c o n 

t r o l l a b i l e è i l c o d i c e W a l k i n g . S i p r e s e n t a c o s ì : 
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L L L H H 
L L H L H 
L L H H L 
L H L H L 
L H H L L 

5 
6 
7 
8 
9 

H L H L L 
H H L L L 
L H L L H 
H L L L H 
H L L H L 

Parity-Check 

Si vede che la cod i f i ca di c i ascun numero dec imale 
cont iene due bit H, cioè il parity-bit ha sempre lo 
s t esso valore L 
In generale s i può dire che un' informazione da tra
smettere è cod i f i ca ta m modo «ridondante» quando 
la parola t r a s m e s s a ha più posti bit di quanti sareb
bero necessa r i per codi f icare la sco r ta dei s imbol i . 
In segui to mostreremo come tali r idondanze vengo
no uti l izzate per il r iconoscimento e la correzione de
gli errori. 

5 H L H L L — ~ 0 T 
1 L L H L H - - 0 
2 L L H H L — 0 
3 L H L H L — - 0 
1 L L H L H — - 0 
7 L H L L H | — - 0 

Valore di UHI Blocco di parole 
controllo del H L L L H codificate 
Parity-Checks 

Fig. 11/21 • Trasmissione a blocchi. 

Gli errori vengono corretti. 

S e nelle operazioni di t rasmiss ione si vuole non sol
tanto r iconoscere gli errori eventualmente presenta
t isi ma altresì correggerl i nel posto di r icezione, per 
cui generare nuovamente da parole codi f icate difet
tose quel le corrette, s i deve ricorrere a codic i correg
gibili. 
Vi sono più procedimenti di correzione dei quali de
scr iveremo uno. 
È quello del resto g ià ci tato del la t rasmiss ione di più 
parole codi f icate contenute in un b locco. Il secondo 
metodo s i avvale del l ' impiego del cosidet to codice 
Hamming. Ques ta cod i f i ca si incontra in prat ica ra
ramente per cui non verrà trat tata più approfondita
mente. 

Trasmissione a blocchi 

In questo tipo di t rasmiss ione vengono racch iuse in 
un blocco più parole codi f icate in base ad un codice 
control labi le ed ad ogni blocco v iene inoltre aggiun
ta una parola di control lo (fig. 11/21). 
S i debba per esempio t rasmettere in modo correggi
bile un s imbolo numerico, il numero 512317. Il codi
ce impiegato s i a il Walk ing-Code. Le parole codi f ica
te per 5, per 1 , per 2 ecc . vengono t r a s m e s s e una do
po l 'altra (fig. 11/21). 
In co l legamento viene t r a s m e s s a anche una parola 
di control lo, i s ingol i bit del la quale (pari ty-check) 
vengono formati nel seguente modo: 
Il numero dei bit H che compaiono nelle s ingole co
lonne del b locco viene completato per mezzo del 
pari ty-check del la paro la di control lo per formare un 
numero pari di bit H. S e a l lora il numero di bit H in 
una co lonna è uguale a 3 (ult ima co lonna de l l 'esem
pio) il par i ty-check del la parola di control lo deve es

sere per questo posto un H cos icché in questo posto 
in totale appaiono quattro bit H cioè un numero pari 
di bit H. S e questo numero s e n z a il par i ty-check del
la parola di control lo è g ià pari, il pari ty-check del la 
parola di control lo in ques ta co lonna è L Al posto di 
r icezione ora vengono effettuati un control lo ed una 
correzione degli errori secondo il metodo che segue. 
Il b locco viene pr ima control lato in direzione oriz
zontale ponendo un parity check L in ogni riga del 
blocco dove il numero orizzontale di bit H è uguale a 
2. 
Se il numero orizzontale di bit H in una parola codifi
ca ta del b locco non è uguale a 2 viene posto un 
parity-check H. Con c iò viene indicato che questa 
parola cod i f ica ta è g iunta di fet tosa. Nel posto di ri
cezione viene tut tavia anche formata una nuova pa
rola di control lo e confrontata con quel la r icevuta. 

Se ora al l ' interno del b locco t r asmesso è stato tra
s m e s s o un bit di fet toso errato, la r iga d i fe t tosa vie
ne ind icata per mezzo di un pari ty-check orizzontale 
con il valore H. L a co lonna d i fet tosa viene indicata 
per il fatto che il relativo bit del la parola di controllo 
generata ex novo most ra un altro valore rispetto a 
quello de l la parola r icevuta. Con c iò il bit t r asmesso 
errato è univocamente local izzato e può venire cor
retto su L se aveva valore H e su H se aveva valore L. 
A questo punto si può r iconoscere un ulteriore gran
de vantaggio del s i s t e m a binario. S e viene ricono
sc iu ta la d i fe t tos i tà di una c i f ra binar ia, g ià da que
s ta conoscenza si r i cava la c i f ra corretta. Infatti se è 
noto che nel la parola cod i f i ca ta H L L L L l'ultimo L è 
errato s i determina subito la parola cod i f ica ta cor
retta H L L L H . S e per contro s i ha un' informazione 
non binar ia, per esempio il dec imale 327 e si s a che 
la pr ima c i f ra 3 è errata, da ques ta conoscenza sol
tanto non si può formare ancora l ' informazione cor
retta. Per una correzione dell 'errore nel la t rasmiss io -

36 Elettronica Viva - Aprile 1984 - N. 44 



n e a b l o c c h i f a c c i a m o u n e s e m p i o s u l l a b a s e d e l l a 

f i g u r a 1 1 / 2 2 . 

a c o d i c e b i n a r i o . I d u e c o d i c i s o n o r a p p r e s e n t a t i a 

c o n f r o n t o i n f i g u r a 1 1 / 2 3 . 

Parity-Check 

5 
1 
2 
3 
1 
7 
Parola di controllo 
trasmessa 
Parola di controllo 
rideterminata 

H L H L L 
L L H L H 
L L H H L 
L(L)LHL 
L L H L H 
L H L L H 
H L L L H 
H H L L H 

t 
Colonna con errore 

H Riga con errore 
L 
L 

Fig. 11/22 - Trasmissione per blocchi: i bit errati vengono ricono
sciuti. 

N e l l a p a r o l a c o d i f i c a t a p e r l a c i f r a 3 n e l l ' i n f o r m a z i o 

n e t r a s m e s s a p e r b l o c c h i a l s e c o n d o p o s t o a n z i c h é 

l a c o r r e t t a c i f r a H s i è r i c e v u t o l a c i f r a L . I l p a r i t y -

c h e c k i n q u e s t a r i g a è H e d i n d i c a l a r i g a i n c u i è d a 

r i c e r c a r s i l ' e r r o r e . 

I l s e c o n d o p o s t o d e l l a p a r o l a d i c o n t r o l l o t r a s m e s s a 

e d e l l a p a r o l a g e n e r a t a e x n o v o s o n o d i v e r s i e d i c o 

n o c h e n e l l a s e c o n d a c o l o n n a s i d e v e c e r c a r e u n e r 

r o r e . 

I l f a l s o b i t c o s ì d e t e r m i n a t o ( L ) p u ò v e n i r e c o r r e t t o i n 

H . 

O v v i a m e n t e s i p o s s o n o c o r r e g g e r e a n c h e p i ù e r r o r i 

d i u n b l o c c o a l l o s t e s s o m o d o q u a n d o c o m p a i a n o i n 

r i g h e e c o l o n n e d i v e r s e d e l b l o c c o . C i s i r e n d e 

s e n z ' a l t r o c o n t o c h e a n c h e u n e r r o r e n e l l a p a r o l a 

s t e s s a d i c o n t r o l l o p u ò e s s e r e c o r r e t t o . E r r o r i m u l t i 

p l i c h e s i p r e s e n t i n o i n u n a s o l a r i g a o d i n u n a s o l a 

c o l o n n a n o n s i p o s s o n o p i ù c o r r e g g e r e t u t t a v i a v e n 

g o n o s e g n a l a t i . 

I codic i vengono converti t i 

È s t a t o a c c e n n a t o g i à i n u n p r e c e d e n t e c a p i t o l o c h e 

è s i g n i f i c a t i v o i m p i e g a r e c o d i c i s p e c i a l i p e r d e t e r m i 

n a t i s c o p i . P e r t a n t o d e v o n o s p e s s o v e n i r e i n s e r i t i 

p e r e s e m p i o p r i m a d e l l a t r a s m i s s i o n e d i d a t i m i s u r a 

t i c d e l l a e l a b o r a z i o n e s u c c e s s i v a d i d a t i t r a s m e s s i 

d e i t r a n s c o d i f i c a t o r i . U n s i f f a t t o t r a n s c o d i f i c a t o r e 

s e r v e a l l a c o n v e r s i o n e d i u n ' i n f o r m a z i o n e d i g i t a l e 

i n s i s t e n t e i n u n d e t e r m i n a t o c o d i c e i n u n a l t r o c o d i 

c e . I n c o n n e s s i o n e c o n l ' e s e m p i o t r a t t a t o p r i m a d e 

r i l e v a m e n t o d e l l e p o s i z i o n i d i u n c a r r e l l o d i u n t o r n i o 

s v i l u p p i a m o o r a u n t r a n s c o d i f i c a t o r e d a c o d i c e G r a y 
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Decimale Codice Gray Codice binario Decimale 
Y,Y2Y3Y„ X 2 X 3 X 4 

0 L L L L L L L L 
1 L L t H L L L H 
2 L L H H L L H L 
3 L L H L L L H H 
4 L H H L L H L L 
5 L H H H L H L H 
6 L H L H L H H L 
7 t H L L L H H H 
8 H H t L H L L L 
9 H H L H H L L H 

10 H H H H H L H L 
11 H H H t H L H H 
12 H L H L H H L L 
13 H L H H H H L H 
14 H L L H H H H L 
15 H L L L H H H H 

Fig. 11/23 - Rappresentazione comparata dei codici Gray e binario. 

D a q u e s t a t a b e l l a c h e s i c h i a m a a n c h e t a b e l l a d e l l e 

f u n z i o n i , s i d e v o n o r i c a v a r e o r a l e f u n z i o n i d i c o m 

m u t a z i o n e : 

x , = f i ( y „ y 2 , y 3 , y 4 ) * ) x 3 = f 3 ( y , , y 2 , y 3 , y 4 ) 

X 2 = f 2 ( V i , y 2 . y 3 , Yd X 4 = f 4 ( y , , y 2 , y 3 , y 4 ) 

D a l l a f i g u r a 1 1 / 2 3 s i p u ò i m m e d i a t a m e n t e d e d u r r e 

c h e l e f u n z i o n i y , e d x , s o n o i d e n t i c h e . V a l e d u n q u e 

l a r e l a z i o n e : 

X, = V i -

I n q u e s t o c a s o è f a c i l e r i c a v a r e l e f u n z i o n i d i c o m 

m u t a z i o n e d i r e t t a m e n t e d a l l a t a b e l l a d e l l e f u n z i o n i 

d i f i g . 1 1 / 2 3 . S i d e t e r m i n a q u i n d i : 

X 2 = ( y 2 A F i ) V ( y 2 A y , ) . 

x 3 = ( y 3 A x 2 ) V ( y 3 A x 2 ) 

X 4 = ( y 4 A x3) V ( y 4 ,\ x3). 

(*) x, = f, (y, y 2 , y 3 , y„) s ign i f i ca : 
Lo s ta to del le var iabi l i dipendenti d ipende dal lo s ta to del le 
variabi l i indipendenti da y, ad y 4 (leggi x, uguale funzione 
di y „ y 2 , y 3 , y<). 
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I Radioamatori e le tecniche digitali 

PROGRAMMAZIONE D E I COMPUTERS 

Abbiamo concluso la puntala precedente, accennan
do al «Programma»: parte non visibile ma indispen
sabile del Sistema che «in un certo qual modo si con
trappone» allo Hardware; di cui abbiamo ampia
mente esaminato proprietà e costituzione. 
In questo numero ci addentreremo nel Software, os
sia nel programma senza il quale il computer è inu
tilizzabile. 
Qualcuno potrebbe pensare essere questa una limita
zione del computer, un suo punto debole, invece è 
in realtà la sua caratteristica più peculiare, infatti a 
secondo del «Programma impostato», il computer 
«fa qualsiasi cosa»; è quindi, un apparato elettroni
co estremamente versatile; al contrario dei complessi 
elettronici che siamo abituati a considerare (Ricevi
tori - Trasmettitori ecc.) i quali sono rigidamente 
programmati per una certa funzione, e perciò diffi
cilmente modificabili per svolgerne un 'altra. 

(Quinta parte) 

Sof tware e Programmi 

I l S o f t w a r e p u ò e s s e r e c o s t i t u i t o d a l « c o m p l e s s o 

d e l l e i s t r u z i o n i » d a u n a s e r i e d i P r o g r a m m i ; o v v e r o 

a n c h e d a « u n s o l o p r o g r a m m a » . C o n e s s o s i v u o l e 

i n t e n d e r e t u t t a l a p a r t e i m m a t e r i a l e c h e r i g u a r d a i l 

C o m p u t e r . C o s ì c o m e l a C P U è a s s i m i l a b i l e a l l a « t e 

s t a c o n c e r v e l l o » m e n t r e l e u n i t à p e r i f e r i c h e p o s s o 

n o e s s e r e «i s e n s i » o l e « m e m b r a » a s e c o n d o d e l l a 

l o r o c o s t i t u z i o n e e d u s o ; i l S o f t w a r e p u ò d i r s i l a 

« m e n t e d e l s i s t e m a » . 

P a r t e d e l S o f t w a r e è u n q u a l s i a s i P r o g r a m m a o s s i a : 

q u e l l a r a c c o l t a d i i s t r u z i o n i p r o g r e s s i v a m e n t e o r d i 

n a t e a v e n t i l o s c o p o d i f a r e e s e g u i r e d a l c o m p u t e r i l 

c o m p i t o d e s i d e r a t o . 

I l p r o g r a m m a p u ò a v e r e t r e f a s i : abbozzo d e l l e i s t r u 

z i o n i m e d i a n t e l a « f l o w c h a r t » ( f i g u r a 3 d e l l a p r e c e 

d e n t e p u n t a t a ) ; stesura p e r s v i l u p p a r e q u e l l a s e r i e d i 

i s t r u z i o n i s c r i t t e ( p r i m a a b b o z z a t e ) ; impostazione d i 

q u a n t o p r o g r a m m a t o : u t i l i z z a n d o l a t a s t i e r a . 

I l p r o g r a m m a è q u i n d i , u n a serie di istruzioni c h e i l 

c o m p u t e r d e v e o r d i n a t a m e n t e e s e g u i r e p e r o t t e n e r e 

q u e l l e o p e r a z i o n i e q u e l r i s u l t a t o c h e n o i d e s i d e r i a 

m o . 

Q u e s t a « o r d i n a t a s e r i e d i p a s s i » c h e i l c o m p u t e r d e 

v e s e g u i r e a l l o s c o p o d i r i s o l v e r e i l p r o b l e m a d e s i d e 

r a t o ( o l a f u n z i o n e d e s i d e r a t a ) è d e t t a a n c h e « a l g o r i t -

RAM 
i 

Fig. 1 • La piastra d'un micro-computer distaccata dalla tastiera. 
Sono evidenziati i componenti principali: la CPU; le RAM; la ROM. 
Al centro, lato destro, vedesi il VHF-modulator per entrare nel Tele
visore domestico. Ormai questo accessorio è divenuto parte inte
grante di molti «micro». 
In basso a destra, i connettori per il registratore-lettore di nastri 
(kassette) che può multiplicarsi per altri dispositivi esterni. 
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m o » : b e n c h é s i t e n d a a s p e c i f i c a r e c o n q u e s t a p a r o 

l a , p i u t t o s t o u n p r o g r a m m a r i g i d o e r i p e t i t i v o d e d i 

c a t o a d u n c o m p l e s s o a m i c r o p r o c e s s o r e , p i u t t o s t o 

c h e u n o d e i t a n t i p r o g r a m m i p e r c o m p u t e r . 

S i t o r n a a l l o r a d a l c o m p u t e r - b u o n o a t u t t i g l i u s i 

- p r o g r a m m a b i l e ; a l c o m p l e s s o elettronico finalizza
to c h e , m e d i a n t e c i r c u i t i d i g i t a l i , c o n m i c r o p r o c e s 

s o r e o n o n ; h a l o s c o p o d i a s s o l v e r e n u m e r o s e f u n 

z i o n i p e r u n « p r e c i s o s c o p o » . A d e s e m p i o , t a l e c o m 

p l e s s o , mediante l'algoritmo appositamente studia
to, p r o v v e d e a l l a c o d i f i c a z i o n e d e l p a r l a t o p e r l a t r a 

s m i s s i o n e « D e l t a M o d u l a t i o n » e d a l l a r e l a t i v a d e c o 

d i f i c a i n r i c e z i o n e , c o n restituzione del parlato com
prensibile. 

(vds. Elettronica Viva n. 39 pag. 44-56) 

Linguaggi di programmazione 

P e r d i r e a l m i c r o p r o c e s s o r e o d a l C o m p u t e r « C o s a 

f a r e » o c c o r r e i m p i e g a r e un linguaggio che egli può 
comprendere. 
I l n u m e r o d e l l e i s t r u z i o n i c h e e s s o p u ò s e g u i r e n o n è 

i l l i m i t a t o : 

— o g n i i s t r u z i o n e h a p e r s c o p o d i « d i r e » a l l a C P U 

q u a l e c o m p i t o s p e c i f i c o d e v e s v o l g e r e . A d e s e m 

p i o « l ' i s t r u z i o n e clear» s t a a s i g n i f i c a r e l a v o l o n 

t à d i « s v u o t a r e l o A C C » p o r t a n d o i l s u o c o n t e n u 

t o a z e r o . 

I l l i n g u a g g i o p i ù e l e m e n t a r e , c h e i l C o m p u t e r a c c e t 

t a s e n z a d i f f i c o l t à è i l c o s i d e t t o « l i n g u a g g i o d i m a c 

c h i n a » : e s s o è c o s t i t u i t o d i s o l i n u m e r i , p e r c h é c o m e 

è n o t o , /'/ microprocessore «opera con i numeri». 
A d e s e m p i o : s e « 1 5 » s i g n i f i c a : - v à a l e g g e r e l ' i n p u t 

c i n q u e ; o p p u r e « 4 8 » : - s o m m a a l c o n t e n u t o d e l l ' A C C , 

q u a n t o s i t r o v a n e l l a locazione di memoria otto - n o i 

c i e s p r i m i a m o i n « l i n g u a g g i o d i m a c c h i n a » . 

I n n u m e r i 1 5 e 4 8 s o n o i n f a t t i , i s t r u z i o n i c o n s e r v a t e 

n e l l a « m e m o r i a d i p r o g r a m m a » e tradotti in comandi 
d a l l o I n s t r u c t i o n D e c o d e r d e l l a C P U . 

P e r n o i i l l i n g u a g g i o d i m a c c h i n a è i l p e g g i o r e d a 

u s a r e : i n f a t t i t a n t o p e r c o m i n c i a r e , o g n i f a b b r i c a n t e 

d i m i c r o p r o c e s s o r i i m p i e g a n u m e r i d i v e r s i , p e r i d e n 

t i f i c a r e u n a s t e s s a i s t r u z i o n e , e p o i u n u P p i ù m o d e r 

n o , a v r à s u b i t o e g u a l m e n t e d e l l e v a r i a n t i , p e r c h é 

p r o g r e d i r e i n q u e s t e t e c n i c h e , s i g n i f i c a a n c h e : p r o 

d u r r e C P U c h e p o s s o n o a c c e t t a r e u n m a g g i o r n u m e 

r o d i i s t r u z i o n i d e l l e p r e c e d e n t i . V i è p o i , u n a d i f f i c o l 

t à i n t r i n s e c a n e l n o s t r o m o d o d i p e n s a r e , c h e c i p o r 

t a f a c i l m e n t e a c o m m e t t e r e e r r o r i , s e c o s t r e t t i a r a 

g i o n a r e i n t e r m i n i d i n u m e r i c o n s i g n i f i c a t i d i v e r s i : 

o r a i s t r u z i o n i , p o i g r a n d e z z e e c c . 

P e r r e n d e r c i t u t t o p i ù f a c i l e , s o n o s t a t i i d e a t i d e g l i 

IL S O F T W A R E S I E V O L V E 

Per ì produttori di so f tware g ià confez ionat i , su nastro 
magnet ico, f loppy-disks; mini- f loppies - forse sono in 
arrivo tempi duri, con s i tuaz ion i d ispera te e fa l l imenta
ri. 
Il problema visto dal nostro P a e s e , ha per ora contorni 
s fumat i e irreal i , ma in U S A , già da tempo il mercato del 
so f tware è un grosso business, anzi g rand iss imo per 
non dire enorme. 
Da noi per ora, il pr inc ipale prob lema è quel lo delle con
traffazioni, contro le qual i a n c h e l 'Assoc iaz ione consu 
matori ch iedeva di recente una protezione di Legge: di
fatti col mol t ip l icars i de l la r i ch ies ta , l 'utenza ha pur
troppo dovuto r iscontrare a n c h e la prol i ferazione di 
«programmi pieni di errori» pressoché inservibi l i , ven
duti a prezzi apparentemente convenient i , da società 
commerc ia l i del tutto s c o n o s c i u t e che compaiono e 
scompa iono come per magia. 
Anche la grande Federaz ione d 'o l t reoceano non è im
mune d a ques ta p iaga, anzi in e s s a , una s t ima molto 
g rosso lana , sembra indicare che il 5 0 % del so f tware 
offerto da sconosciuti proviene da «copiature i l legali» 
(qua lcosa di s imi le al c a s o del le nostre mus i casse t te ) 
ed è quindi privo di ga ranz ia , per quanto concerne la 
poss ib i l i tà di integrale ut i l izzazione. L a teledistr ibuzio
ne diret ta «dal produttore (di buona fama) al l 'utente» 
dovrebbe in un avvenire p ross imo ridurre la p iaga delle 
cont ra f faz ion i ; però c iò s ign i f i cherà la f ine dei buoni af
fari per i venditori al dettaglio. Un altro evento a s s a i 
p ross imo, forse meno lontano de l la «teledistr ibuzione» 
sarà lo svi luppo su v a s t a s c a l a del «sof tware stat ico» 
ch iamato anche «hard-software», nel quale i program
mi sono incisi su minusco l i ch ips di s i l ic io con procedi
mento V L S I . 

Lo hard-software è comparso da non molto, però la 
nuova m a c c h i n a «Apple-LISA» è già pred isposta per es 
so . 
Ciò sarà di grande vantaggio per l 'utente, ma porterà 
un danno inca lco lab i le a l le p icco le soc ie tà che s i sono 
spec ia l i zza te nel la e s l c u s i v a produzione di sof tware. 
Difatti «lo hard» potrà e s s e r e generato solo da chi è at
trezzato a l l a produzione dei «chips-VLSI» o s s i a i grandi 
costrut tor i . A parte i ch i ps di s i l i c io , non s i d iment ichi 
in proposito la «memoria a bolle magnet iche» che con 
le sue enormi capac i tà , è un temibi le concor ren te nel la 
produzione del «sof tware s ta t ico». 

Le previsioni sul mercato del software secondo la 
«International Resource Development Inc.» 

Programmi 

Preparati su: 

Anni Programmi 

Preparati su: 1983 1985 1988 

Nastri-cassette 20% 18% 14% 
Floppy-disks 10% 60% 35% 
Mini-floppies 1 % 10% 30% 
Chips di silicio 9% 12% 2 1 % 
(statici) 
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" A s s e m b l y l e n g u a g e s » d o v e o g n i i s t r u z i o n e è 

e s p r e s s a c o n p a r o l a o s i g l a f a c i l m e n t e r i c o r d a b i l e 

( m n e m o n i c a ) : d o n d e i l « c o d i c e d i a b b r e v i a z i o n i m n e 

m o n i c h e » s u c u i s i b a s a n o i l i n g u a g g i p e r M i c r o 

c o m p u t e r . 

M a p r i m a d ' a r r i v a r e a i « i i n g u a g g i » c h e p o s s o n o e s 

s e r e u t i l i z z a t i c o n p o c a f a t i c a a n c h e d a i « n o n a d d e t 

t i a i l a v o r i » : i n a l t r a o c c a s i o n e d e f i n i m m o «i p r o 

g r a m m a t o r i » sacerdoti; s o n o o c c o r s e a l t r e e v o l u z i o 

n i . 

D i f a t t i i p r i m i p r o g r a m m i e r a n o « l i s t e d ' i s t r u z i o n i p r i 

m i t i v e » m a c o l p a s s a r e d e l t e m p o e d i l p r o g r e d i r e 

d e l l a c o m p l e s s i t à d e l l e p r e s t a z i o n i d e l l a macchina i 

p r o g r a m m i d i v e n n e r o t a l m e n t e e r m e t i c i d a « e s s e r e 

i n t r a t t a b i l i » a n c h e d a p a r t e d i p e r s o n e c h e a v e v a n o 

s e g u i t o c o r s i d i s p e c i a l i z z a z i o n e . 

La programmazione oggi 

C o n l a d i f f u s i o n e d e i m i c r o - c o m p u t e r s , d o v e l ' u t e n t e 

è i n m o l t e o c c a s i o n i a n c h e « p r o g r a m m a t o r e » s i è d o 

v u t i p e r v e n i r e a d u n a r a z i o n a l i z z a z i o n e . 

O g g i p e r i l d i l e t t a n t e c h e s i a u t o - p r o g r a m m a , c o m e 

p r e v e d i a m o s a r à i l f r e q u e n t e c a s o d e l l ' O M l a s i t u a 

z i o n e s i p r e s e n t a c o s ì : 

— P r o g r a m m a z i o n e i n l i n g u a g g i o d i m a c c h i n a . 

V a n t a g g i : r i c h i e d e p o c h i p o s t i i n m e m o r i a , è v e 

l o c e 

S v a n t a g g i o : p r o g r a m m a z i o n e m o l t o d i f f i c i l e = 

r o m p i c a p o 

Programmazione «Assembler» «Compiler» 
«Interpeter» 

S i u s a u n l i n g u a g g i o g i à o r i e n t a t o p e r l a c o m p r e n 

s i o n e d a p a r t e d e l l a « m a c c h i n a » : q u i n d i c o n l o A s 

s e m b l e r i l p r o g r a m m a d i v i e n e s u b i t o « i s t r u z i o n e p e r 

l a m a c c h i n a » p e r c h é q u a n t o d i s i m b o l i c o v i e n e s c r i t 

t o c o r r i s p o n d e a l l e i s t r u z i o n i c h e i l c o m p u t e r è p r o n 

t o a d i n t e r p r e t a r e . 

V a n t a g g i : r i c h i e d e p o c h i p o s t i i n m e m o r i a , è v e l o c e 

S v a n t a g g i o : è d i f f i c i l e p e r n o i l e g g e r l o , q u i n d i l a p r o 

g r a m m a z i o n e r i s u l t a c o m p l i c a t a e d i f f i c i l e . 

— P r o g r a m m a z i o n e a t t r a v e r s o C o m p i l e r s o d I n t e r -

p e t e r s : 

È i l c a s o d e l B A S I C , q u i n d i p e r n o i l a p r o g r a m m a 

z i o n e r i e s c e f a c i l e p e r ò s o n o n e c e s s a r i Compi
lers od Interpeters p e r t r a d u r r e i c o m a n d i i n « c o 

d i c e d i m a c c h i n a » e c i ò c o m p o r t a u n g r a n d e i m 

p i e g o d i m e m o r i a , o l t r e a d u n a c e r t a l e n t e z z a 

d ' e s e c u z i o n e . 

I n v e r o a n c h e i l l i n g u a g g i o « A s s e m b l e r » r i c h i e d e u n a 

c e r t a f o r m a d i t r a d u z i o n e c h i a m a t a a p p u n t o : a s s e m 
bler: p e r ò i l c a s o p i ù i m p e g n a t i v o p e r i l « m i c r o » è 

q u e l l o r a p p r e s e n t a t o d a l l o I n t e r p e t e r d e l B A S I C . 

S a l t i a m o i l c a s o d e l « C o m p i l e r p e r c h é n o n a p p l i c a t o 

a i « m i c r o » : e s s o r i c h i e d e i n f a t t i p e r l a t r a s l a z i o n e , 

« m e m o r i e d i m a s s a » q u a l i p o s s o n o e s s e r e i « f l o p p y 

d i s k » . 

L o « I n t e r p e t e r » n o n r a p p r e s e n t a l a vera sequenza 
del programma p e r c i ò n o n p r o d u c e d i r e t t a m e n t e 

« i s t r u z i o n i d i m a c c h i n a » . 

L a « p r o g r a m s e q u e n c e » d a m e t t e r e i n m e m o r i a d e r i 

v a d a u n a v e r a e p r o p r i a « i n t e r p r e t a z i o n e » e d u r a n t e 

q u e s t o l a v o r o ( d o n d e l a l e n t e z z a ) h a l u o g o u n c o n 

f r o n t o f r a l e i s t r u z i o n i s c r i t t e i n m o d o s i m b o l i c o e d i l 

p r o g r a m m a c o n s e r v a t o i n una s p e c i e di s u a bibliote
ca. 
P e r q u e s t o m o t i v o , a d i f f e r e n z a d e l l o A s s e m b l e r e 

d e l C o m p i l e r q u a n d o s i l a v o r a i n B A S I C o c c o r r e a v e 

r e p e r m a n e n t e m e n t e i n m e m o r i a t u t t o i l c o m p l e s s o 

d e l l o Interpeter. 
L a m e m o r i a c h e l o r i g u a r d a p u ò e s s e r e u n « p r o g r a m 

m a p e r m a n e n t e » u n a R A M , m a s p e s s o s i t r o v a n e l l a 

f o r m a « n a s t r o - c a s s e t t a » . 

D a q u i u n a d i f f e r e n z i a z i o n e , g i à f a t t a o s s e r v a r e : u n 

c e r t o i n t e r p e t e r e d a u t i l i z z a r e c o n u n « c e r t o c o m p u 

t e r » . 

A p a r t e l a rigidità c h e lega un interpeter alla sua 
macchina; l i m i t a t i B A S I C - i n t e r p e t e r s d a 2 o 3 k b n o n 

s o n o s u f f i c i e n t i p e r l e a p p l i c a z i o n i r a d i o - a m a t o r i a l i 

d e l c o m p u t e r , f a t t a e c c e z i o n e , f o r s e , p e r i l m o r s e e 

l a R T T Y . N e l c a s o d e l l ' i n s e g u i m e n t o d e i s a t e l l i t i , a d 

e s e m p i o , l o « i n t e r p e t e r » d e v e p o t e r d i s p o r r e d i n u 

m e r o s e « f u n z i o n i t r a s c e n d e n t a l i » s p e c i e d i « f u n 

z i o n i a n g o l a r i » c h e u n i t e a d a l t r e o p e r a z i o n i p a r t i c o 

l a r i p o r t a n o i p o s t i o c c u p a t i i n m e m o r i a , d a 8 a 1 2 

k b . 

Q u i n d i n e l l a s c e l t a d ' u n « m i c r o » l a c a p a c i t à d i m e 

m o r i a d e l l e R . A . M . è u n f a t t o r e p r i m a r i o : s e /'interpe
ter è c o m e d i n o r m a i n u n « n a s t r o - c a s s e t t a » e d h a 

u n o s v i l u p p o d i 1 2 k b ; è e v i d e n t e c h e d o v e n d o s i t e 

n e r c o n t o d i a l t r e e s i g e n z e , l a c a p a c i t à d i m e m o r i a 

R A M n o n p o t r à e s s e r e i n f e r i o r e a 1 6 k b . 

F o r t u n a t a m e n t e t u t t i i « m i c r o » h a n n o memorie 
espandibili, a n z i p e r i p i ù p o p o l a r i c o m e l o Z X 8 1 e d i l 

V C 2 0 , s o n o a p p a r s i a n c h e a r t i c o l i i n c u i s ' i n s e g n a a 

c o s t r u i r e l a s c h e d a c o n l e R A M a g g i u n t i v e p e r e f f e t 

t u a r e l ' e s p a n s i o n e d i m e m o r i a n e l m o d o m e n o c o 

s t o s o : n a t u r a l m e n t e t r a t t a s i d i s c h e d a c o l l e g a t a a d 

u n c o n n e t t o r e s t a n d a r d c h e p e r ò n o n p u ò t r o v a r e 

p o s t o e n t r o l a c u s t o d i a d e l l a « m a c c h i n a » . 

N e l l e a p p l i c a z i o n i p e r O M ; c u i a b b i a m o g i à a c c e n n a 

t o - m a s e n e p o s s o n o e s c o g i t a r e m o l t e a l t r e , u n a 

c h e f o r s e r i c h i e d e i l m a g g i o r i m p e g n o d i m e m o r i a è 

i l « p r o g r a m m a c o n t e s t » : s e e s s o è p a r t i c o l a r m e n t e 

c o m p l e s s o , p u ò r i c h i e d e r e a n c h e u n a R A M a 6 4 k b 

e d o c c u p a r l a t u t t a . 
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UN S O F T W A R E S E M P R E PIÙ PERSONALIZZATO 

Il So f tware che «va incontro ai desider i de l la persona» 
sarà probabi lmente uno dei migliori incent iv i per la dif
fus ione dei «personal computers». 
E s s o r ich iederà peraltro, grandi capac i tà di R A M . 
Si pensa già a forme evolut ive in questo s e n s o , o s s i a 
ad un so f tware che t rasformerebbe la macchina in un 
suggeritore elettronico in grado di sodd is fa re i desider i 
ed i b isogni del l 'u tente, pr ima a n c o r a che questo azioni 
un so lo tas to , per espr imere la s u a vo lontà . 
Si t rat terebbe natura lmente d'un so f tware personal iz
zato , dove l 'utente avrebbe prev iamente r iassun to i 
suo i gus t i , le s u e at t i tudini , le s u e preferenze f i s i che ed 
intel let tual i . 
Con un ta le so f tware , il computer sa rebbe in s in ton ia 
coi pensier i del l 'u tente (padrone?) e potrebbe di s u a ini
z ia t iva, sceg l i e re i programmi T V preferi t i : conoscendo 
gust i e preferenze di lui. 
L a r icet ta per i past i sarebbe sugger i ta su l l a base del le 
ca lor ie , del le proteine e c c . n e c e s s a r i e al suo «padrone» 
per una nutr iz ione equi l ibrata. 
Si potrebbe arr ivare a l la proposta d'un video-gioco per 
le se ra te so l i tar ie , e magar i il computer-cortese potreb
be «alterare le regole del g ioco» per far v incere comun
que «il padrone» sapendo che così il suo «ego soddi
sfat to» gli darebbe un sonno più tranqui l lo. 
Inserendo nel so f tware vari dat i , come da ta di nasc i t a , 
segno zod iaca le e c c . ogni mat t ina «il padrone» r iceve
rebbe au tomat i camen te l ' in formazione as t ro log ica ed i 
sugger iment i su i bioritmi più appropr iat i , per la giorna
ta lavora t iva cu i va incontro. 
F a n t a s i e o s a t i r a ? No in U S A s i p e n s a se r iamente a dei 
«personal compu te rs così in t imamente personal izzat i». 
Per quanto c ' i n t e r e s s a da v ic ino: software ad hoc, che 
e laborassero le MINIMUM, tenesse ro conto del le gam
me preferi te e del le ore disponibi l i per operare; potreb
bero arr ivare al punto di mettere in funzione la s taz io
ne, r i ch iamare l 'at tenzione del l 'OM con un segna le : 
«pronto ad operare» se lez ionarg l i la g a m m a più conve
niente, avv iarg l i l 'ascol to od il CQ s u e s s a . Non passerà 
molto tempo, c h e «la m a c c h i n a farà i DX per voi anche 
in vos t ra a s s e n z a e vi preparerà agg iornamento del 
L O G e Q S L . 

Svantaggi degli altr i programmi e vantaggi del meto
do «interpeter» 

I l m o t i v o p r i n c i p a l e d e l l a « e r m e t i c i t à » d ' u n t e m p o r i 

s i e d e v a n e l f a t t o c h e t a l i programmi a liste m a n c a 

v a n o d ' u n a s t r u t t u r a . 

C o s i , m e n t r e p e r l a m a c c h i n a l ' e s e c u z i o n e d ' u n a l i 

s t a d i a l c u n e m i g l i a i a d i i s t r u z i o n i n o n p r e s e n t a a l 

c u n p r o b l e m a p e r c h é e s s a m a n i p o l a o r d i n a t a m e n t e 

o g n i s i n g o l a i s t r u z i o n e s e n z a t e n e r c o n t o d e l s i g n i f i 

c a t o n é d e l l e c o n s e g u e n z e ; n e l c a s o d e l l ' o p e r a t o r e 

che programma, i p r o b l e m i d i v e n t a n o u n r o m p i c a p o . 

D i f a t t i l ' o p e r a t o r e i n t e r e s s a t o a dare un significato 
a l p r o g r a m m a s i t r o v a d a v a n t i a d i f f i c o l t à p r e s s o c h é 

i n s o r m o n t a b i l i q u a n d o p e r tradurre un problema in 
istruzioni viene a t r o v a r s i d a v a n t i a m i g l i a i a d i s i m 

b o l i . 

L ' a g g i u n t a d e l l a « s t r u t t u r a » a l l e l i s t e p r i m i t i v e r a p 

p r e s e n t ò u n g r a n d e p a s s o a v a n t i v e r s o l a c o s t i t u z i o 

n e d i « l i n g u a g g i p i ù a c c e s s i b i l i p e r l ' u o m o » . 

L a s t r u t t u r a a p p a r v e i n i z i a l m e n t e n e l l a valutazione 
delle espressioni e q u i i l c o m p u t e r « o f f r ì l a s u a a s s i 

s t e n z a » p e r c h é e r a i l d i s p o s i t i v o i d e a l e p e r l a t r a d u 

z i o n e a u t o m a t i c a d e l l ' e s p r e s s i o n e s i m b o l i c a i n l i s t a 

d ' i s t r u z i o n i d i m a c c h i n a . 

I l p a s s o s u c c e s s i v o è s t a t o r a p p r e s e n t a t o d a l l a 

strutturazione dei dati s e g u i t o d a l l a s t a n d a r d i z z a 

z i o n e d e l l e i s t r u z i o n i s t e s s e . D i f a t t i u n ' a c c u r a t a 

a n a l i s i m o s t r ò c h e t u t t i i p r o g r a m m i p e r c o m p u t e r 

p o s s o n o e s p r i m e r s i i n t e r m i n i d i q u a t t r o s t r u t t u r e d i 

b a s e . E s s e s o n o : la sequenza; l a d e c i s i o n e : i l ciclo 
ripetitivo; l a procedura. 
P e r s e q u e n z a s ' i n t e n d e u n g r u p p o d i i s t r u z i o n i e s e 

g u i t e u n a d o p o l ' a l t r a . 

L a decisione s i g n i f i c a i n f l u i r e s u l p r o g r a m m a c o n / 

dati d'azione. N e a b b i a m o d a t o u n p i c c o l o e s e m p i o 

n e l l a p u n t a t a s c o r s a d o v e l e p a r o l e - c h i a v e p i ù u s a t e 

s o n o : I F ( s e ) . . . p o i T H E N ( a l l o r a ) . . . E L S E ( a l t r i m e n t i ) 

Fig. 2 - Come detto nella puntata precedente, la «Linea bus» è qual
cosa di più che una semplice interconnessione. 
Il «Bus» interconnette tutti i singoli moduli, le interfacce, l'alimen
tazione. Si esce dal BUS mediante connettori e fili multipli In forma
zione piatta, ma per ampliare le possibilità del computer: ad esem
pio per aumentare la capacità di memoria; si hanno esternamente 
delle vere e proprie schede a connessioni multiple e parallele. 
La scheda qui riprodotta, autocostruita per soddisfare le necessità 
dell'impiego del competer in shack ed anche l'aumento di capacità 
delle RAM, è in vetronite a doppia ramatura - dimensioni 100 x 185 
mm. 
VI sono nove «connector strips» con numerosissime possibilità di 
inserimenti di varia natura. 
Naturalmente, ampliamenti successivi possono prevedere l'impiego 
di più d'una scheda, montaggio in cassetta a parte, interconnessio
ni mediante ponticelli; entrate ed uscite numerose, quanti sono i bi
sogni delle utenze previste e prevedibili, per la massima flessibilità 
nell'impiego del sistema. 
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s u r r w B » mm 

Ciclo ripetitivo s i g n i f i c a : f a r e s e g u i r e d i v e r s e v o l t e 

a u t o m a t i c a m e n t e u n ' i s t r u z i o n e o d u n a i n t e r a s e 

q u e n z a d i e s s e . 

L a procedura: r i a s s u m e u n g r u p p o d i i s t r u z i o n i i n 

u n a s o l a i s t r u z i o n e q u i n d i i p r o g r a m m i s o n o p i ù c o r 

t i e p i ù f a c i l i d a s c r i v e r e ; n o n s o l o m a , c o s a a s s a i i m 

p o r t a n t e : d à a i p r o g r a m m i una struttura gerarchica . 
I l concetto di procedura h a r a p p r e s e n t a t o u n n o t e v o 

l i s s i m o p r o g r e s s o p e r l a s t e s u r a d i p r o g r a m m i c o m 

p l e s s i . 

A p p l i c a n d o t u t t i q u e s t i c r i t e r i , s i è i n f i n e , a r r i v a t i a i 

p r o g r a m m i a c c e s s i b i l i a t u t t i c o m e il B A S I C , i l P A 

S C A L , i l M I C R O S O F T e c c . 

N a t u r a l m e n t e , p e r r i s p a r m i a r e f a t i c a a l l a m e n t e 

u m a n a , è s t a t o n e c e s s a r i o a g g r a v a r e i l l a v o r o d e l l a 

mente elettronica. 
L e v e r s i o n i c o r r e n t i d e l B A S I C r i c h i e d o n o d a 4 m i l a 

a 1 6 m i l a p o s i z i o n i d i m e m o r i a , d o v e c o n s e r v a r e a l 

t r e t t a n t e « p a r o l e d a i n t e r p r e t a r e » . 

I t e m p i d ' e s e c u z i o n e s o n o c e r t o p i ù l u n g h i d i q u e l l i 

c h e o c c o r r e r e b b e r o s e l ' o p e r a t o r e u s a s s e « l i s t e 

d ' a s s e m b l y » . 

IL B A S I C 

T u t t i i M i c r o - c o m p u t e r s a l v o q u a l c h e r a r a e c c e z i o n e 

a c c e t t a n o i l l i n g u a g g i o B A S I C . 

E s s o è i l p i ù f a c i l e p e r i l p r o f a n o : s i a n e l l ' a p p r e n d i 

m e n t o c h e p e r l ' i m p i e g o ; s i c c h é , u n d i l e t t a n t e i n g e 

g n o s o , d o t a t o d i m e n t e c r e a t i v a , p u ò o t t e n e r e c o n 

e s s o , r i s u l t a t i n o t e v o l i . 

I n c e r t i personal computer m e n o e c o n o m i c i , è p r e v i 

s t o , o l t r e a l B A S I C - n o r m a l e , u n o d i « l i v e l l o p i ù e l e v a 

t o » ; c u i p r i m a o p o i s i i n d i r i z z a n o g l i a p p a s s i o n a t i 

d e l c o m p u t e r , u n a v o l t a s u p e r a t o l o s t a d i o d i « p r i n c i 

p i a n t i » : V d s t a b e l l a . 

Q u e s t e differenze fra macchine, p r i m a o p o i c r e e r à 

u n m e r c a t o d e l l ' u s a t o a n c h e p e r ì « m i c r o - c o m p u t e r » 

- m e r c a t o c h e o g g i , d a n o i n o n e s i s t e . 

C i r c a i l 6 0 % d e i « m i c r o » p i ù c o m m e r c i a l i a c c e t t a 

a n c h e a l t r i l i n g u a g g i p i ù c o m p l e s s i , m a a c c e s s i b i l i 

a l l ' a u t o d i d a t t a c o m e : i l P A S C A L , i l M I C R O S O F T , i l 

L O G O , i l F O R T H R A N . 

P e r l ' u o m o , i l g r a n d e v a n t a g g i o d e l B A S I C e c o m u n 

q u e d e i p r o g r a m m i c h e i m p i e g a n o « i l c o m p i l e r » o 

« l ' i n t e r p e t e r » s t a n e l f a t t o c h e i l linguaggio di pro
gramma è p r a t i c a m e n t e i l l i n g u a g g i o c o l l o q u i a l e i n 

g l e s e . 

P e r c i ò - e s p e r i a m o c h e n e s s u n o o s s e r v i c h e s a r e b 

b e m e g l i o u n l i n g u a g g i o c o l l o q u i a l e i t a l i a n o ! - I l l i n 

g u a g g i o B A S I C è f a c i l e d a i m p a r a r e e r i c o r d a r e , p u r 

c h é s i c o n o s c a u n p o ' d e l l a l i n g u a i n g l e s e . 

U n a l t r o v a n t a g g i o c o n s i s t e n e l l a n o n d i f f i c i l e t r a d u 

z i o n e d a u n dialetto BASIC adottato da un costrutto
re, in altro dialetto. 
P u r c h é l a R A M d i u n a m a c c h i n a s i a s u f f i c i e n t e m e n 

t e c a p a c e , l a t r a d u z i o n e è p o s s i b i l e i n q u a n t o l o « i n -

t e r p e t e r » n o n g e n e r a d i r e t t a m e n t e u n « c o d i c e d i 

m a c c h i n a » ; p e r c i ò i l B A S I C è v i r t u a l m e n t e i n d i p e n 

d e n t e d a l s i s t e m a a d o t t a t o d a l f a b b r i c a n t e d e l c o m 

p u t e r . 

A n c h e s e i n u n a m a c c h i n a m a n c a n o a l c u n e f u n z i o n i 

p r e d i s p o s t e . 

A d e s e m p i o : 

— p u ò m a n c a r e l a f u n z i o n e P I (ir); m a s i r i m e d i a f a 

c i l m e n t e i n t r o d u c e n d o i l v a l o r e c o r r i s p o n d e n t e : 

3 , 1 4 1 6 

— i n m o l t i m a n c a A C S ( a r c c o s i n e ) p e r c i ò l ' i s t r u 

z i o n e A C S ( X ) n o n h a p o s s i b i l i t à d ' i n t e r p r e t a z i o 

n e . P e r ò a l s u o p o s t o p u ò u s a r s i l ' i s t r u z i o n e d i s i 

g n i f i c a t o p r e s s o c h é u n i v e r s a l e : 

— A T N X / S Q R ( - X * X + 1 ) + 1 , 5 7 0 8 . 

Q u i n d i l a t r a d u z i o n e è p u r s e m p r e p o s s i b i l e . 

R i g u a r d o a l l a universalità d e l B A S I C , o c c o r r o n o 

q u i n d i , d e l l e p r a t i c h e c o n s i d e r a z i o n i : U n P r o g r a m m a 

p u b b l i c a t o s u u n m a n u a l e o d u n a R i v i s t a ( c o m e n o i 

a b b i a m o f a t t o f i n o a p o c o t e m p o f a ) s i r i f e r i s c e a l 

c o m p u t e r d ' u n a c e r t a m a r c a - q u e l l o i n p o s s e s s o 

a l l ' a u t o r e d e l p r o g r a m m a . A n c h e i l B A S I C h a i s u o i 

« d i a l e t t i » a n z i p o s s i a m o d i r e c h e o g n i m a r c a o m o 

d e l l o « p a r l a u n d i v e r s o d i a l e t t o » . 

A l l o r a p e r u t i l i z z a r e « q u e l p r o g r a m m a » s u l v o s t r o 

« m i c r o » c h e è d i m a r c a d i v e r s a , o c c o r r e d a p a r t e v o 

s t r a un intelligente lavoro dì traduzione. 
I n c a s o d i v e r s o , i l p r o g r a m m a « n o n g i r a » e p o t e t e f a r 

a m e n o d i i m p o s t a r l o s u l l a v o s t r a m a c c h i n a . 

A d e s e m p i o s u Q S T è a p p a r s o t e m p o f a u n p r o g r a m 

m a c h e h a s u s c i t a t o g r a n d e i n t e r e s s e f r a g l i s t u d i o s i 

d i p r o p a g a z i o n e i o n o s f e r i c a : « i l M I N I M U F p e r m a c 

c h i n a T E K T R O N I X » . 

T a l e c o s t o s o c o m p u t e r , d a n o i è p o c o p o p o l a r e e 

q u e l p r o g r a m m a n o n s i p o t e v a u s a r e senza traduzio
ne, s u a l t r e m a c c h i n e . 

L a t r a d u z i o n e p e r i l T R S - 8 0 n o n è p e r ò r i s u l t a t a e c 

c e s s i v a m e n t e l a b o r i o s a . 

Q u a l c h e e s e m p i o : 

— f i n o a l r i g o 9 9 n e s s u n a v a r i a n t e . 

— r i g o 1 0 0 c o m p a r e l ' e s p r e s s i o n e l N I T : « t u t t e l e v a 

r i a b i l i d e l p r o g r a m m a t o r n i n o a l v a l o r e i n i z i a l e » 

S u l T R S - 8 0 i n l u o g o d i I N I T v i è C L E A R c o n s i g n i 

f i c a t o e q u i v a l e n t e . 

— D a l r i g o 1 5 0 i n p o i , s ' i n c o n t r a f r e q u e n t e m e n t e ir. 

S u l T R S - 8 0 n o n v i è ir m a è d e f i n i b i l e c o m e u n a 

v a r i a b i l e q u a l s i a s i : a l l o r a s i s c r i v e r à : P I = 3 , 1 4 1 6 . 

— A l l e r i g h e 1 8 0 e 4 8 0 d e l l ' o r i g i n a l e , s i l e g g e P A G E : 

l o s c h e r m o d i v i e n e n e r o , i l « c u r s o r e » s i r i p o r t a i n 

a l t o a s i n i s t r a : p r o n t o p e r s c r i v e r e a n u o v o . S u l 

T R S - 8 0 i l c o m a n d o e q u i v a l e n t e è C L S . 

E c o s ì v i a . . . d i f a t t i s u c i r c a 1 4 0 0 r i g h e , l e m o d i f i c h e 

s o n o 2 6 . S o n o s t a t e e s e g u i t e q u a t t r o v e r s i o n i d e l 

B A S I C - M I N I M U F , c h e m e t t i a m o a d i s p o s i z i o n e d e g l i 
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O F F R E S I S O F T W A R E IN P A C C H I - D O N O 

In o c c a s i o n e del le recent i fest iv i tà annua l i la Apple 
Computer e la Mondador i -Sof tware avevano preparato 
«pacchi natal izi» con i qual i l ' ingresso nel «Mondo del 
personal computer» potrebbe e s s e r e più fac i le . 
Oltre a l la trovata intelligente, ques ta so luz ione presen
tava un prezzo davvero in teressante . Chi ne ha approfit
tato ha indubbiamente real izzato un cons iderevo le ri
sparmio . 

«pacchi» mess i a d ispos iz ione erano set te e la loro 
compos iz ione fac i l i tava il problema del la s c e l t a : difatt i 
come può una persona che c o m i n c i a so lo a d e s s o ad 
avv ic inars i al computer , sceg l ie re il So f tware a lui ini
z ia lmente più adat to quando per gli Apple sono in ca ta 
logo 15 mi la programmi? 
Il p rob lema del «quale sarà più adat to al mio scopo ini
ziale?» è s ta to r isolto dai set te pacchi -dono. 

1) Regalo intelligente: comprendeva un «personale Ap
ple» co l legabi le al TV-color domest ico ; manua l i in 
i ta l iano; un lettore magnet ico di «dischett i» ed era 
completato dal divertente programma «Dedalus» 
del la Mondadori che coinvolge l ' intera famig l ia nello 
sv i luppare il s e n s o logico e del l 'or ientamento. 

2) Sistema Educational: ded icato in par t ico lare ai gio
vani s tudent i , il «pacchetto» comprendeva il medes i 
mo hardware di d ianz i , m a in luogo del «Dedalus» in
c ludeva due bei programmi editi da Mondador i , qua-
i aus i l i i a l l 'apprendimento de l la m a t e m a t i c a e del la 

f i s i ca . 
3) Sistema per Manager: lo hardware di dianzi e ra com

pletato da una s tampan te ed il «sof tware Visicalc» 
si r i fer iva a l le previsioni economiche . 

4) Sistema Completo per Manager: agg iungeva al lo 
hardware un secondo lettore di d ischet t i - n e c e s s a 
rio per chi debba manipo lare un g rand iss imo nume
ro di dat i . Il so f tware come del resto quel lo del capo
v e r s o p r e c e d e n t e , p r o v i e n e d a l « D o s s i e r 
Mondador i» . Ques to «pacco» era ded icato ai «pro
grammi di previsione» es tes i a l la «organizzazione 
comple ta dei rapporti aziendal i». 

5) Sistema gestionale completo: e ra l 'offerta più com
pleta, tale da sodd is fa re gran parte del le es igenze 
d'un indaffarato businessman. 

6) Sistema per la Segretaria: ded icato a l le segretarie, 
presen ta a n c h e in teressant i appl icaz ion i per lo 
scr i t tore ed il g io rna l is ta . Lo hardware ha la s tam
pante, m a un solo lettore di d ischet t i . I programmi 
consen tono di rea l izzare ad a l ta ve loc i tà : test i ben 
scr i t t i ed impaginat i ; vi è nel so f tware a n c h e una va
s ta g a m m a di s c h e m i di lettere commerc ia l i e per
ché no? a n c h e di «sol leci t i a pagament i scadut i» . 

7) Sistema completo: è veramente una combinaz ione a 
prezzo eccez iona le con cui s i rea l izza un «completo 
s i s t e m a d 'u f f ic io» basa to su l personal computer. 

a b b o n a t i d i E l e t t r o n i c a V i v a . E s s e s i r i f e r i s c o n o a l l e 

t r a d u z i o n i p e r « m a c c h i n e » T R S - 8 0 ; V C 2 0 ; T i m e x -

S i n c l a i r Z X 8 1 a m p l i a t o c o n 8 k b R O M e 1 6 k b R A M ; 

A P P L E I I . 

Fig. 3 - Il Nuovo Computer portatile della Televideo. La nuova mac
china, siglata TPC-1 è già arrivata in Europa. 
Una delle principali caratteristiche del TPC-1 è l'intercollegabilità 
«in rete» mediante la Interfaccia standard RS-422: con essa si rea
lizza una grande flessibilità d'esercizio con possibilità di accesso 
ad «archivi in compartecipazione»; colloquio con altre macchine 
come i «personal TS 803 Televideo»; azionamento di stampanti lon
tane, posta elettronica. 
Il motor-vldeo da 9 pollici ha una alta risoluzione come necessaria 
per le prestazioni grafiche. Su esso la scrittura di 24 righe compren
de 80 caratteri per riga. 
Il microprocessore impiegato è lo Zllog-Z80A; la memoria RAM ha 
64kb, espandibile a 128 kb. 
Il TPC-1 è anche dotato di lettore per floppy da 5 pollici ed 1/4 con 
capacità di 368 kb. I dischi prodotti «in ufficio» sono utilizzabili sul 
portatile. 
Una delle previsioni d'impiego è per managers che disponendo di 
TS-803 in ufficio, possono colloquiare con esso, quando sono in 
viaggio, utilizzando il portatile TPC-1 collegato alla rete telefonica 
mediante interfaccia RS-232. 
La macchina è dotata anche di «estensione grafica» GWS-80 non
ché di «tre pacchetti» di software ad integrati per: word-processing; 
calcolo/planning finanziario; grafica professionale. 
Col TPC-1 tutte le risorse informatiche dell'archivio di ufficio sono 
trasferibili in luoghi lontani come l'abitazione, l'albergo, la sede di 
contrattazioni, meetings ecc. 

Comment i d'un lettore a l la puntata n. 3 

I l T R S - 8 0 h a a v u t o n u m e r o s e v e r s i o n i : l a r a d i a z i o n e 

d e i d i s t u r b i d a l l a c i r c u i t e r i a d e l l a s c h e d a d i m i n u i s c e 

c o n l a m o d e r n i t à d e l T R S - 8 0 c h e s ' a c q u i s t a . 

I n f a t t i r e c e n t e m e n t e l a t a s t i e r a h a a n c h e u n a p i a 

s t r a m e t a l l i c a m e d i a n t e l a q u a l e è p o s s i b i l e u n a 

s c h e r m a t u r a p i ù e f f i c i e n t e . 

(contìnua a pag. 64) 
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Tabella 

Marca Programmi Prezzi medi Memoria dati Memoria Espand Nastro Floppy 
e oltre al europei RAM ROM fino cassette disc 
Modello Basic lire Kb Kb Kb Norm Spec 

Atari 600 Assembler 
Forth-Logo 380.000 16 13 64 

X 128Kb 

ATARI 800XL Pasca 
Pilot 600.000 64 38 -

Mattel 
Acquarius Logo - 4 1,8 52 X 7 

Spectra SV318 Ass-Cobo 
Fort-Pascal 600.000 32 16 256 X 250kb 

Creativision - 350.000 16 16 48 X ? 

Thomson T07 Assembler 
Logo 650.000 22 8 38 X BOkb 

Texas-TI99/4A Assembl. 
Logo-Pascal 350.000 16 15 52 X X 90kb 

Col-Genie 
EG 2000 Assembl. 400.000 16 14 32 X 170kb 

Dragon 32 Pascal 550.000 32 30 64 X 250kb 

Commodore VC20 200.000 5 3,5 64 X 
Assembler 170kb Assembler 170kb 

Commodore 64 450.000 64 38 — X 

Tandy col. comp. Assembler 600.000 16 16 32 80kb 

Tandy MC 10 - 300.000 4 4 20 
X 

-

Panasonic 
JR200 - - 32 30 40 X -
VZ 200 - 200.000 4 3 64 X -

Sinclair ZX81 Forth 100.000 1 1 64 X -
Sinclair Spectrum Assembler 

Pascal-Logo 260.000 16 9,2 48 X 85kb 

Laser 110 — 200.000 4 2 
64 X 64 X 

Laser 210 — 260.000 B 6 

BBC-Computer Pascal 1.300.000 32 29 96 X 

New Brain Ass-Cobo 
Pascal-Forth BOO.OOO 32 32 2Mega b X 

Oric-1 Forth 400.000 16 16 256 X 

Komtec Pascal-Forth 600.000 16 16 48 X 

Alphatronic PC - 1.000.000 64 28 - X 

Jupiter Ace Forth 260.000 3 1 48 X 
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Parlare Computerese 

Un glossario aggiornato 
dei termini più comuni 

impiegati nelle tecniche digitali 

A B O R T - Segnale che pone fine ad un Processo in corso. 

A C C U M U L A T O R ( A C C ) - Il registro che conserva i risultati 
delle operazioni eseguite dalla A L U : Arithmetic Logic Unit del
la C P U . 

A C T I V E L I G H T - Un indicatore a diodo L E D posto su ogni 
modulo I /O che indica i momenti in cui il modulo sta ricevendo 
valide comunicazioni dal processore. Utile per ricerca-guasti e 
manutenzione. 

A / D - Conversione da segnale analogico in digitale. 

A D D R E S S - Una espressione simbolica o numerica con cui 
identificare: - una posizione di memoria - uno specifico canale 
I/O - un modulo. Nella trasmissione packet: A D R = indirizzo 
della stazione che trasmette (8 bit). L'elemento Address identifi
ca poi, anche la stazione di destinazione. 

A D D R E S S I N D E X P I N - Una tecnica per stabilire l'esatta 
identificazione d'un modulo I /O . 

A D D R E S S S E L E C T O R - Un commutatore, posto su un modu
lo I /O col quale s'identifica l'indirizzamento. 

A L G O R I T M O - Serie di istruzioni-che descrivono l'esecuzione 
di un certo compito. 

A L U - Parte della C P U che esegue operazioni aritmetiche. 

\ N A L O G I /O M O D U L E - Un modulo che per la parte «input» 
(I) può essere costituito dal «complesso sensoriale» posto nella 

linea d'un processo. 11 suo segnale in uscita, è proporzionale al
la grandezza di processo misurata: tensione corrente o frequen
za, quindi analogico. 
Nella seconda fase, questa grandezza elettrica che varia in conti
nuità, viene convertita in una «sequenza digitale» tale da essere 
accettabile da parte d'un computer o da un «programmable 
controller». In caso di regolazioni «on line», l'uscita di potenza 
dal regolatore «output» (O) può subire la conversione da «digi
tale in analogico», se il dispositivo di regolazione (valvola od al
tro) ha un attuatore che ammette solo segnali di tipo proporzio
nale (analogici). 

A N D (Operazione logica) - Un'operazione matematica riguar
dante due B I T . I l risultato di tale operazione è un B I T che «vale 
uno», se entrambi i B I T E R A N O UNO. Se uno dei due B I T è 
Z E R O ; anche il risultato sarà zero. Se i B I T sono parecchi, 
l'operazione si esegue «per coppie» rispettando la sequenza 
temporale - quindi anche gli «uni e zeri risultanti» sono secondo 
la sequenza dei B I T sottoposti ad operazione logica. Nelle rego
lazioni industriali, spesso a B I T - U N O corrisponde la condizio
ne ON (Acceso) ed allo Z E R O , lo O F F (Spento). 

A R C H I T E T T U R A - Organizzazione strutturale d'un sistema 
che può essere basato sul «processore» ( C P U ) e/o logiche digi
tali. 

A R I T H M E T I C F U N C T I O N - Una logica che somma, sottrae, 
moltiplica o divide, due grandezze numeriche. L a situazione in 
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O U T P U T dipende dal risultato di tali operazioni numeriche. 
Altre espressioni usate: Addition overflow; Confronti (eguale a, 
maggiore di, minore di) Illegal division. 

A S C I I - Codice digitale a sette B I T , per la scrittura alfa
numerica; universalmente impiegato: American Standard Code 
(for) Information Interchange. 

A S I N C R O N O - Significa che il tempo che intercorre fra due 
B I T successivi, oppure due E V E N T I o due C A P A T T E R I ecc. 
non ha «intervalli costanti». L'asincrono si trova specialmente 
nella trasmissione sequenziali di dati su due fili o via-radio. In 
questi casi, ogni carattere è reso individualmente sincrono ag
giungendo B I T D I S T A R T e di S T O P . 

b - byte - gruppo di bit e di cifre binane - generalmente otto. 

B A U D - Unità che si riferisce alla velocità di trasmissione dei 
dati. Si esprime col «numero di elementi di codice»: B I T , che 
passano in un secondo. 

B C D (Binary coded decimal) - Un sistema numerico che rappre
senta le cifre decimali da zero a nove, simboleggiate con gruppi 
di 4 B I T (combinazioni di bit uno e bit zero). 
Nel B C D , l'input può essere rappresentato dal posizionamento 
di manopole graduate da zero a 9; mentre l'output per l'opera
tore è la visualizzazione delle cifre arabe mediante sette segmen
ti (Cristalli liquidi o L E D ) . 

B I N A R I O - Numerazione basata sui due B I T : uno e zero. 
Chiamato anche «in base 2» il sistema ha impiego universale nel 
moderno hardware elettronico per la facilità con cui si identifi
cano senza incertezze i due stati elettrici: B I T UNO = ON (cir
cuito chiuso) B I T Z E R O = O F F (circuito aperto). 

B I T - Contrazione dell'espressione «binary digit» ossia cifra bi
naria. Rappresenta una grandezza singola, il cui valore può es
sere soltanto: uno o zero. 
È la minima unità di parola, d'un sistema digitale e perciò rap
presenta anche la minima quantità d'informazione che un hard
ware elettronico di tipo digitale è in grado d'interpretare ed ela
borare in blocco. 

B I T M O D I F Y F U N C T I O N - Funzione che consente di alterare 
lo stato di un B I T in una matrice. 
Di norma, la funzione interessa un bit per ogni ciclo di scanda-
gliamento, mentre tutti gli altri bit restano immutati. 
Con questa funzione, un B I T UNO che corrispondeva ad ON; 
può essere portato allo stato di O F F ossia: Cleared to zero. 

B I T R O T A T E F U N C T I O N - Funzione che permette ad una se
rie di bit di girare, o meglio scorrere entro una matrice. 
Se la funzione viene programmata per un certo numero di cicli 
di scandagliamento (ad esempio cinque) noi avremo tutti i bit 
che si spostano di cinque posizioni. Lo spostamento comandato 
può avvenire, in avanti (verso destra) od all'indietro (verso sini
stra). 

B I T S E N S E F U N C T I O N - Funzione che provoca l'esame dello 
stato dei bit in una matrice, senza che alcuno di essi venga modi
ficato. 

B I T S L I C E - Un tipo di microprocessore dove la C P U è costi
tuita da numerosi integrati identici contenti le unità logiche ed i 
registri: Accumulatore ( A C C ) e Program Counter ( P C ) , idonei 
per operare con due o quattro bit in parallelo. 

B U S - Un canale elettrico - spesso realizzato su una scheda, con 
tante connessioni in parallelo. Riceve, distribuisce, consente 
l'entrata e l'uscita di dati nel complesso di elaborazione. 

B Y T E - Una serie (string) di bit che viene elaborata come una 
singola unità. 
Negli elaboratori la string comprende un raggruppamento di bit 
in parallelo. Salvo diversa specificazione, un B Y T E = parole di 
8 bit. 
Una lettera commerciale media, si traduce con 200 byte di testo; 
cui s'aggiungono le istruzioni di programma. 

C A L C U L A T E F U N C T I O N - Una funzione logica per: somma
re, sottrarre, moltiplicare dividere; confrontare due grandezze 
numeriche. 

C A S C A D E F U N C T I O N - L a congiunzione di due funzioni per 
avere un output dalle caratteristiche miste. 
Ad esempio se si mettono in cascata gli impulsi di un timer e di 
un counter si ottiene un output diverso da quello che ciascun dei 
due moduli separati darebbe. 

C D - (carrier detect) - Un segnale che indica la presenza della 
portante in una trasmissione seriale di dati. 
Nel M O D E M RS-232-C d'uso correnti fra i radioamatori, al 
piedino 8 si ha un segnale che rivela la presenza della portante, 
anche quando non vi sono dati in corso di ricezione. 

C H A N N E L - Un gruppo di moduli I/O connessi al computer. 
Ad esempio un raggruppamento di 12 input e 12 output, preso 
come blocco a se, viene considerato ai fini della descrizione: 
«un channel» di raggruppamento (che probabilmente ha fun
zioni e modi operativi diversi da altri channels). 

C H E C K S U M - Uno o più metodi di «rivelazione di errori» per 
garantire la correttezza della immissione di dati in memoria ov
vero durante una ricezione seriale di dati. 

C L E A R ( C L R ) - Operazione di svuotamento del contenuto 
d'una memoria d'un registro o d'un accumulatore che rimane -
cosi, azzerato. Una volta «a zero», i moduli tornano alla condi
zione di «non-programmati». 

C L O C K - Generatore di impulsi equidistanti nel tempo, neces
sari per sincronizzare e dare la sequenza a tutte le operazioni 
inerenti i circuiti logici, le memorie ecc. d'un sistema d'elabora
zione. 

C M O S M E M O R Y - Memoria volatile costituita da semicondut
tori a bassissimo consumo: di tipo M O S - F E T , che richiede solo 
una quantità irrisoria di energia per conservare i suoi contenuti. 
Una piletta può assicurare la conservazione di quanto memoriz
zato; per tempi lunghissimi: pari alla vita della pila stessa 
quand'è inutilizzata. 

C O L L - L a conclusione logica d'una serie di operazioni logiche 
eseguite da un «programmable controller». 
Il risultato in uscita può essere immesso in un output module 
che mediante attuatori di potenza adeguata mette in moto i tele
ruttori di un motore, lampade di segnalazione ecc. 
Coils è una definizione che allude alle bobine di piccoli relay co-
mandabili direttamente «dalle logiche, perciò in generale, si ha 
la disattivazione quando si spegne il computer o controller; ov
vero al cessare del B I T UNO (condizione di ON) a meno che 
non vi sia la predisposizione «latching» (vedi L A T C H ) . 

C O M M U N I C A T I O N N E T W O R K - L a interconnessione seriale 
attraverso cui i dati vengono scambiati fra diverse stazioni più o 
meno lontane. 
In ogni stazione può trovarsi un computer, un «data terminal» 
un Regolatore industriale o programmable controller; indipen
denti nel loro modo di operazione, ma che possono tenere conto 
dei dati ricevuti via-link, (vedi anche P A C K E T ) . 



3 
C O M P A R E F U N C T I O N - Funzione con cui si confrontano i 
contenuti di due matrici sulla base dell'esame d'un bit dopo l'al
tro-
Lo scopo è quello di identificare tutte le locazioni dove si trova
no bit differenti, per memorizzare i risultati (da reimpiegare 
successivamente). E un processo d'esame di contenuti, che però 
non altera l'essenza dei contenuti stessi. 

C O M P L E M E N T F U N C T I O N - Con questa funzione si «com-
plementa» il contenuto d'una matrice. Ad esempio tutti i B I T 
UNO possono essere convertiti in B I T Z E R O e viceversa. Nel 
corso dell'operazione i dati modificati possono venire riversati 
in un'altra matrice, memoria o registro, allo scopo di riferimen
to per successive operazioni. 

C O M P U T E R - Un complesso elettronico costituito da C P U , 
Memorie, Clock, Alimentazione indipendente, Bus I/O (input 
ed output) racchiuso in un contenitore indipendente che accetta 
informazioni, le elabora come da programma, fornisce i risulta
ti del processo eseguito. 
Generalmente, nel caso dei microcomputer, il contenitore com
prende anche la tastiera, mentre i dati in uscita sono in «forma 
elettrica» per il pilotaggio di dispositivi vari i , fra cui è norma 
comprendere almeno il «Monitor Video»; mentre la «Stampan
te» è option. 

C O M P U T E R I N T E R F A C E - Una circuiteria, spesso su scheda 
od unità modulare, che ha lo scopo d'interfacciare la macchina 
e le sue logiche, con altri dispositivi esterni. Casi tipici: interfac
ce per Stampante, per la trasmissione di dati in forma seriale 
(via - M O D E M ) ecc. 

C O U N T E R - Genericamente un dispositivo di conteggio. 
Si trova anche, ed è l'impiego più noto, all'interno del «proces
sore» dove, in forma di «registro» svolge il suo compito di logi
ca elettronica, in obbedienza al programma immesso nel siste
ma. 

C P U (Central Processing Unit). È l 'Unità di elaborazione cen-
[rale che molto spesso s'identifica col «microprocessore» e rap
presenta il «cervello» di qualsiasi sistema di elaborazione, cal
colo, regolazione automatica, veramente moderni. Qualche vol
ta è detta anche «mainframe» ma sempre più impropriamente, 
perchè ormai siamo al livello di scatoletta contenente una com
plessa elettronica integrata, tipo L S I . 
Assolve le funzioni logiche, risolve operazioni aritmetiche; 
prende decisioni, assistita da pochi componenti esterni come il 
clock e le memorie: interpretando le istruzioni impartite al siste
ma. 

C R T - Tubo a raggi catodici = Cinescopio o Monitor. 
Costituisce una periferica o terminale per la visualizzazione di: 
dati alfa-numerici; liste ed elenchi di elaborati, programmi in 
forma grafica; diagrammi; disegni, figure. 

C S M A - Carrier sense, mutiple accesss. Uno schema d'ascolto 
automatico per cui le stazioni facenti capo ad uno stesso Station 
Node o ripetitore d'area, ascoltano la presenza d'una portante 
(carrier) prima di dare il via all'emissione di un Packet. 

C T L - (vedi Packet) = Controllo 

C T S - (Clear to send) Segnale che dà il consenso ad un dispositi
vo di trasmissione dati (interfaccia, U A R T ) per la immissione 
dei dati stessi sulla «transmit line». 
Nell'interfaccia unnersale RS-232-C il C T S è al piedino (5) 
mentre la «transmit data line» trovasi al piedino (2). 

C U R S O R E - un punto, una linetta, un carattere lampeggiante, 

sullo schermo del cinescopio che sta ad indicare dove comparirà 
il prossimo carattere visualizzato. 
Impiegato anche nelle «editing functions». 
Su un pannello di programmazione d'un «regolatore a pro
gramma» o simili il «cursore può comparire quale indicazione 
dove aggiungere l'istruzione nel «ladder diagram». 

C Y C L E - Intervallo di tempo durante il quale si ripete una serie 
di operazioni - Ad es. Ciclo di scandagliamento. 

D / A - Conversione da segnale digitale in analogico. 

D A T A M E M O R Y - Una «posizione di memoria» dove trovasi 
un dato. 

D A T A T R A N S F E R B L O C K - Blocco o raggruppamento fun
zionale d'un elaboratore che interviene nel trasferimento di dati 
d'un programma. In elettronica industriale, invece d'un calco
latore vero e proprio può darsi si tratti d'un Programmable 
Controller (regolatore programmabile). 

D A T A T R A N S F E R F U N C T I O N - Movimento e manipolazio
ne di dati entro l'elaboratore od il programmable controller, ri
chiesto, pilotato e tenuto in ordine dal «data transfer block». 

D A T A T R A N S F E R L I N E - Una serie di logiche (spesso tipo 
ladder) con cui si provvede alle «data transfer functions». 

D E B U G - Operazione (eseguita dall'utente) allo scopo di ricer
care, identificare, correggere omissioni e/o errori nella pro
grammazione. 

D E C I M A L E - un sistema numerico di caratteri o cifre compre
so fra 0 e 9. 

D E C O D E - Un processo di decodifica o conversione, come ad 
esempio la interpretazione dei caratteri-morse e successiva scrit
tura in alfa-numerici. Ovvero le interpretazioni delle istruzioni 
in «linguaggio di macchina». 

D E L I M I T E R - Uno speciale carattere A S C I I per comandare la 
fine di «una serie di scrittura». Di norma, un cambio riga, se
guito dal «ritorno carrello»; nella visualizzazione e stampaggio 
di alfa-numerici. 

D I A G N O S T I C P R O G R A M - Un programma di verifica col 
quale si facilita la ricerca di irregolarità nello hardware. 

D I G I T A L - (Numerico). Si contrappone allo Analogico: dove 
«gli stati sono inf in i t i»: , essendo infinito il numero di grandezze 
possibili assunte dal segnale. 
Nelle logiche digitali non si va oltre i «16 stati». 
Di norma, gli «stati logici» che s'incontrano, sono due: ON e 
O F F . Come dire: tensione S I , tensione NO; corrente S I , corren
te NO; cui in genere corrispondono B I T UNO e B I T Z E R O . A l 
tra definizione: stato H I G H e stato L O W . 

D I S A B L E - la possibilità di disabilitare un canale di segnale o di 
comando d'un attuatore in un sistema di regolazione automati
co, per poi, eseguire il controllo manuale. 

D I S C O - (Unità) - sistema meccanico in movimento mediante il 
quale ha luogo il trasferimento di dati memorizzati (sul disco 
vero e proprio). Vedasi: floppy, hard, video Dischi. 

D I S C R E T E R E F E R E N C E - Un riferimento che può essere ON 
od O F F ovvero: 
«BIT U N O o B I T ZERO». Un riferimento discreto, può essere 
un interruttore»: se chiuso si ha na situazione, se aperto, si regi
stra un evento opposto. Comunque può anche non trattarsi 
d'un input, bensì d'un output oppure dello «stato d'un elemen
to logico» entro un complesso computerizzato. 
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D I S P L A Y - Visualizzatore dei dati-informazione in segni a noi 
comprensibili. Per la scrittura, il display converte le grandezze 
discretem: cifre a sette segmenti (Cristalli liquidi o L E D ) ; oppu
re in lettere numeri e segni, secondo il codice A S C I I . Di largo 
uso, il Video-Display costituito da un cinescopio. Questo è det
to anche: video-monitor. 

D I S T R I B U T E D S Y S T E M - Ogni combinazione di computers, 
data-terminals, digital controllers (regolatori industriali) ecc. 
interconnessi attraverso una ((communication network». 

D O U B L E P R E C I S I O N F U N C T I O N - Una funzione che rad 
doppia la precisione. Consiste nel memorizzare i dati in due re
gistri consecutivi. Ad esempio, supponiamo d'avere registri che 
possono accettare fino a quattro cifre; la grandezza numerica 
elaborata o visualizzata migliora la precisione perché invece di 
comparire: 9999 - massimo valore ricavato da un registro; con 
la doppia funzione il massimo realizzabile è 99999,999. 

D T L - Unità Logiche formate con Diodi e Transistori. 

D S R - (Data set ready) - Un segnale indicante che il dispositivo 
di trasmissione seriale è pronto per trasmettere dati. 
Nell'interfaccia standard RS232-C, il segnale è al piedino 20. 

D U M P - Trasferimento dell'intero contenuto d'una memoria in 
un mezzo di conservazione. È un trasferimento di programmi su 
nastro magnetico, su dischi di vario tipo, ecc. 

D U P L E X - Un modo di trasmissione di dati: ad es. i segnali di 
codice R T T Y su circuito a filo o via radio. L a trasmissione via-
satellite è un «modo duplex». Var iant i al duplex: 
«semi-duplex». 

E C L - Emitter Coupled Logic - Unità logiche a transistori con
nessi via emettitore. 

E D I T - L a modifica deliberata del programma. 

E I A - Electronic Industries Association. Organizzazione che 
stabilisce gli standard inerenti (in particolare) gli «scambi di da
ti». Ad esempio: l ' interfaccia RS-232-C è a norme E I A . 

E L E M E N T - Può essere un «elemento logico» sta anche ad in
dicare un «blocco» (nei regolatori programmabili) riferito alla 
«ladder logie». In questo caso specifico, l'elemento può essere: 
una coppia di contatti; un ponticello orizzontale o verticale, un 
blocco di funzioni. Può essere elemento anche: un valore nume
rico fisso; come pure il riferimento ad un «contenuto di regi
stro». 

E N A B L E - Il riallacciamento di un input od un output, che ri
porta un regolatore alla funzione automatica. Il contrario di 
«disable», con cui si passa al «governo manuale» d'una variabi
le di processo. 

E R A S E - Cancellazione del contenuto d'una memoria. Molto 
nota la memoria. 

E P R O M - Una speciale R O M «Erasable» e (ri)Programmabile. 

E V E N T O - Modifica d'una certa condizione o stato; connessa 
ad un «compito da eseguire», che porta ad una condizione di
versa. 

E X E C U T E - L a interpretazione di istruzioni che portano allo 
svolgimento di operazioni programmate. «Executive»: un siste
ma operativo che elabora il programma impostato. 

E X C L U S I V E O R ( X O R ) - Operazione matematica fra due 
B I T . 
Il risultato dopo l'intervento di questo elemento logico è: 

— Se uno dei due ingressi sente B I T U N O ; uscita: B I T UNO 
— Se entrambi gli ingressi sono nello stato di B I T UNO o B I T 

Z E R O ; il risultato sarà B I T Z E R O . 

F F - Fl ip-Flop - Speciali multivibratori. 

F I F O F U N C T I O N - Una funzione a matrice o simili, mediante 
la quale i dati introdotti vengono elaborati ordinatamente. Di
fatti F I = first in (entrato per primo) FO = first out (esce per 
primo). 

F L A G - Gruppo di bit convenuti. «Oll l l l lO» nella trasmissione 
Packet. 

F L O P P Y D I S K - «Disco supporto di memoria» caratterizzato 
da piccolo diametro e flessibilità (floppy = floscio); che può 
contenere una enorme quantità d'informazioni. Idoneo per re
gistrazione e riproduzione: write and read. 

F L O W C H A R T - Rappresentazione grafica di tutte le operazio
ni da eseguire per definire la struttura d'un programma. Aiuta a 
fissare le idee per evitare errori od omissioni, quando il pro
gramma vero e proprio viene introdotto (mediante la tastier) in 
forma scritta ( B A S I C - P A S C A L ecc.). 

F O R C E - Funzione (manuale) alternativa, che l'operatore as
solve dopo il «disable». Così «lo stato», può essere forzalo ad 
essere O F F , quando l'automatismo vorrebbe ON e viceversa. 
Questa funzione, nei ((programmable controllers)) consente, me
diante intervento sul «pannello di programmazione»; di eseguire 
interventi indipendenti da quelli «stabiliti dal programma». 

F U L L D U P L E X - Un modo di trasmissione di dati (od R T T Y ) 
nel quale la trasmissione può essere contemporanea nei due sensi. 

H A L F D U P L E X - Un modo di comunicazione, il più usato da
gli O M ; nel quale i dati sono trasmessi nelle due direzioni: ora in 
un senso, ora in quello contrario. 

H A R D C O P Y - Qualsiasi forma di documento stampato, sia es
so un «ladder diagram» una «program listing» od altro. 

H A R D D I S K - Disco di memoria non dissimile dal «floppy» co
me scopo, ma rigido. Di diametro maggiore dell'altro, lo 
«hard» memorizza una ingentissima quantità di informazioni. 

H A R D W A R E - Apparecchiature grandi o piccole, costituite di 
parti meccaniche, elettriche, elettroniche: che formano mate
rialmente «un sistema». 

H E X A D E C I M A L - Tipo di calcolo «in base 16»: dieci caratteri 
sono identificati da zero a 9; gli altri sei sono lettere: da A ad F. 

H O S T C O M P U T E R - Un computer che tiene sotto controllo e 
verifica l'opei*ato di altri computers ed apparecchiature periferi
che. 

I C - Intergrated circuit; integrato. 

I M A G E T A B L E - Una tavola (registri) nella memoria del Rego
latore di processo industriale; che è continuamente aggiornata 
sullo «stato» dell'input e degli attuatori collegati all 'uscita (out
puts). 

I N C L U S I V E O R - Operazione matematica fra due bit. 
Dopo l'intervento di questo elemento logico il risultato è: 
— Se un ingresso sente «bit uno» oppure entrambi gli ingressi 

sono «1»: l'uscita sarà «UNO» 
— Se entrambi gli ingressi sono a Z E R O : in uscita avremo sem

pre «bit zero». 

I N P U T - Un segnale o «stato» presente ad un ingresso. Gene-
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Talmente trattasi di segnali numerici: grandezze digitalizzate. 
Però possiamo avere anche segnali provenienti da un commuta
tore a scatti programmabili (thumbwheel) da potenziometri e si
mil i. F ra gli «stati»: contatti di pulsanti, di relay di termostati di 
microswitches-fine corsa ecc, aperti o chiusi. 

I N P U T D E V I C E S - Dispositivi di vario genere collegati agli in
gressi: pulsanti, microswitches, convertitori analogico/digitali; 
digital encoders. 

I N S T R U C T I O N - Serie di bit che stabiliscono le operazioni da 
fare eseguire ad un computer o microprocessore, allo scopo di 
svolgere un certo programma. 

I N T E R F A C C I A - Circuiti adattatori, canali, moduli, dispositi
vi seriali asincroni come il RS-232-C; che rendono compatibili 
due diversi complessi d'elaborazione. Altr i interfacciamenti: da 
analogico a digitale e viceversa; interfacciamenti digitali per in-
tercollegare sistemi logici appartenenti a famiglie differenti. 
Hardware che collega il Computer con l'ambiente esterno e che 
effettua conversioni di livelli: tensioni, correnti; di frequenza; 
attuazioni di potenza. Occorre una interfaccia tutte le volte che 
vi sono problemi di compatibilità tra hardware differenti. 

I N T E R P E T E R - Un programma che si svolge direttamente in 
linguaggio «high level» come il B A S I C ; senza la trasformazione 
in linguaggio simbolico o da macchina (come ad esempio, nel 
caso dello «assembly language»). 

I/O - Espressione generica per indicare blocchi, moduli o con
nessioni d'ingresso (input) e/o d'uscita (output).Le connessioni 
dello hardware col mondo esterno in cui passano segnali «di
screti» od anche «analogici via-interfacciamento». 

J U M P - Una «istruzione» che obbliga a «saltare qualcosa» du
rante l'esecuzione della normale sequenza di istruzioni impartite 
al computer. Può essere un «jump» l'istruzione: «saltare fino a 
X e da quel punto riprendere il normale flusso del programma». 

K E Y B O A R D - Tastiera ma anche batteria di pulsanti od inter
ruttori. Mediante il keyboard si «controlla» ovvero «s'introdu
ce» un dato od una serie di essi nel sistema digitale computeriz
zato. 

K I L O B Y T E - Letteralmente, una quantità di mille byte. In pra
tica la quantità esatta è 1024 byte. 
Molto usate le abbreviazioni 16 k o 16 kb; per definire proprietà 
e/o capacità di memorie dinamiche. 

L A B E L - Uno o più caratteri con cui identificare la locazione 
d'un capoverso con cui ha inizio una serie di dati entro un pro
gramma. 

L A D D E R D I A G R A M - Un grafico standard impiegato nelle 
Regolazioni industriali per raffigurare sistemi logici a relay me
diante «linee logiche» che si presentano come i pioli d'una sca
la. Con questo diagramma, le logiche programmate dall'utente 
della Regolazione riproducono la simbologia già in uso negli 
equivalenti circuiti a relay. 

L A T C H - Un tipo di relay o teleruttore, dove la bobina resta ec
citala anche se nel circuito dì comando è avvenuta la commuta
zione in O F F . Per la diseccitazione, occorre interrompere per 
un istante il circuito di autotenuta (latch = catenaccio), me
diante un secondo impulso disattivatore. 

L C D - Sigla per indicare il «Liquid Crystal Display». Nei visua
lizzatori a «cristalli liquidi» si ha il cambiamento di stato nei vari 
segmenti che vengono eccitati, ed essi diventano visìbili in quanto 

riflettono la luce. A differenza dei L E D che consumano energia, 
in quanto producono luce, gli L C D eccitati solo per il «cambia
mento di stato», hanno consumi eccezionalmente piccoli. 

L E D = Light emitting diode. Diodi luminescenti od «emettitori 
di luce». 

L I N G U A G G I O - Modo di comunicare col computer per immet
tere la «Programmazione» Linguaggi molto noti: B A S I C - P A 
S C A L 

L I N G U A G G I O D I M A C C H I N A - Istruzioni al computer, in 
forma numerica. 

L O G I C A - Connessioni sistematiche di elementi digitali, con 
funzioni di commutazione (cambiamento di stato). Circuiteria, 
architetture varie che costituiscono sistemi digitali e/o grandi o 
piccoli computers. 

L O G I C D I A G R A M - Grafico che descrive le funzioni logiche e 
gli «stati logici», connessi con la «estrazione della somma» ri
sultante dall'addizione dei contenuti di due registri. 
Oppure anche il risultato dal confronto logico di due matrici; ed 
anche i risultati di qualsiasi altra operazione aritmetica. 

L O G I C L I N E - Una linea logica dell'utente che egli impiega co
me «logica unificata» per i suoi scopi applicativi. 

L S I - Circuiti integrati prodotti con le tecniche: «Large-Scale 
Integration». 

M A I N F R A M E - Genericamente: calcolatore di grande capaci
tà. Molto in uso al tempo d'oggi, parlare d'interconnessione fra 
un microcomputer per i fe r i co ed una «ma in f rame 
centralizzata». Usata anche per indicare «processore» in gene
rale; od anche soltanto il «cervello» del sistema computerizzato. 
In certi casi, mainframe è anche usato per indicare soltanto la 
C P U : ossia «l 'unità di elaborazione centrale», che può essere il 
microprocessore d'un micro-computer. 

M A T R I X F U N C T I O N - Si definisce «matrice» un registro se
quenziale. Si tratta in genere di operare su 16 bit, fino ad un 
massimo di 1584 bit, per i quali occorrono 99 registri. 
Gruppo di registri consecutivi dove i «bit» sono utilizzati in luo
go dei valori numerici. Le operazioni logiche inerenti i «bit» 
sotto processo, possono essere: A N D , O R , X O R , Inclusive OR; 
Confrontare; Modificare; Rendere complementari; Rotate, 
Sense. 

M E G A B Y T E - IO6 byte. Poiché un Mb corrisponde, grosso mo
do, ad un milione di parole; queste se dattiloscritte occupereb
bero, mediamente, 3500 fogli. Un dischetto può memorizzare 
qualche Mb. 

M E M O R I A - Dispositivo che immagazzina dati binari e/o pro
grammi, quindi informazioni; che possono essere conservate 
entro o fuori il sistema. Memorie più comuni: R A M , ROM ecc. 
costituite da architetture di circuiti logici. Memorie esterne: na
stri, dischi di vario tipo. 

M E M O R Y L O C A T I O N - Indirizzo, parola, nome che identifi
ca il punto in cui sono immagazzinati i dati cui la location si ri
ferisce. 

M E M O R I A NON V O L A T I L E - Memoria che non si cancella 
spontaneamente. Le memorie costituite da C M O S come le 
R A M (complementary metal-oxide semiconductor, random ac
cess memory) hanno l'inconveniente di cancellarsi quando man
ca l'energia. Occorre pertanto tenerle costantemente eccitate 
con tensione continua (mediante piccole pile). Esse sono perciò 
definite: «volati l i». Il nastro magnetico od il disco non si can-



6 
cella involoniariamenle: però il termine «non-volatile» viene 
specialmente impiegato per quelle architetture «in chip» appa
rentemente non molto divese dalle C M O S ma che ritengono 
l'informazione anche se non permanentemente eccitate: esse so
no infatti costituite da reticoli di «bolle magnetiche». 

Vi sono oggi memorie a bolle dal giusto costo commerciale, che 
ritengono l'informazione fino a 40 anni! Esse possono essere 
organizzate in R A M o R O M ; ammettono il procedimento «read 
and write»; sono raggruppate in «Storage systems» fino ad un 
megabyte di capacità. Sono sei volte più veloci del «floppy 
disk» sono quindi concorrenziali con quest'altro «non-volatile» 
anche perché «solid state» quindi statiche, a differenza del disco 
e del nastro-cassette. 

M E M O R Y P R O T E C T I O N - Un dispositivo (hardware) che evi-
la l'accidentale cancellazione od alterazione d'un contenuto di 
memoria. 

M I C R O C O M P U T E R - Un computer la cui C P U è costituita da 
un Microprocessore. 

M I C R O P R O C E S S O R E - Unità centrale d'elaborazione ( C P U ) . 
È un «cervello», prodotto con tecniche L S I (large scale integra
tion), costituito da un solo chip. Il chip reca incisi sul silicio una 
enorme quantità di circuiti logici accompagnati da istruzioni e 
dati permanenti sulle funzioni essenziali. L'aspetto è d'una sca
toletta «integrato» con numerose terminazioni esterne. 

M I N I - C O M P U T E R - Vds «Micro»: il solito complesso for
mante un «computing system»; costituito da almeno le parti es
senziali come: C P U , Clock; Memorie; Interfacce 1/0; Alimen
tazione. 

M N E M O N I C - Un simbolo che aiuta a ricordare. 
Forma simbolica con cui rappresentare: istruzioni, registri, lo
cazioni di memoria. 
Lo «A.ssembly lenguage» basato sulla mnemonica, è un tentati
vo di facilitare la comunicazione fra operatore e computer. 
In definitiva la «mnemonica» può definirsi come «un codice» 
più facilmente memorizzabile da parte del nostro intelletto. 

M O D E M - Combinazione di «Modulatore e Demodulatore». È 
un modulo che converte i segnali digitali in analogici (suoni) per 
la trasmissione su canali vocali; telefono, S S B , F .M. Nell'altra 
sezione si convertono gli analogici (suoni) in impulsi rettangola
ri adatti all'elaborazione in sistemi digitali. 
Per gli scopi amatoriali: R T T Y , A M T O R , S S T V , Packet-radio 
Grafica ecc; il M O D E M comprende in ricezione, quello che un 
tempo era chiamato T . U : in trasmissione il generatore a due no
te: «a.f.s.k.» - Serve ad interfacciare il ricetrasmettitore al com
plesso digitale e/o al computer, ma richiede anche uno stadio 
U A R T . 

M O N I T O R - Sinonimo di visualizzatore a cinescopio: C R T o 
Monitor-video. Anche: un programma permanentemente incor
porato nel computer per la esecuzione di funzioni basilari, come 
ad esempio «la visualizzazione d'un contenuto di memoria». 

M O V E F U N C T I O N - Una funzione generica nei sistemi com
puterizzati, che fa trasferire i dati all'interno del sistema, senza 
modifiche. I dati possono venire trasferiti da un registro ad una 
matrice o viceversa, oppure si possono avere altre forme di tra
slazione. 

M U L T I P L E X I N G - Il trasferimento di parecchie comunicazio
ni entro un canale sufficientemente ampio, col metodo della 
«divisione del tempo» (time sharing). 

MSI - integrati in processo: Medium-scale Integration. 

N E T W O R K - Rete. Anche: un gruppo di elementi logici colle
gati in serie per assolvere certe funzioni. Nelle Regolazioni indu
striali, mediante una network si possono trasferire le istruzioni 
logiche verso l'output e quindi agli attuatori di potenza, per ese
guire un lavoro: ad esempio l'avviamento programmato d'un 
motore; l'azionamento a programma d'un motore «passo-
passo». 

NON V O L A T I L E M E M O R Y - Vds Memoria non-volatile. 

NOR - funzione logica in cui l'uscita è B I T Z E R O se i due in
gressi sono UNO. 

O F F L I N E O P E R A T I O N - Un equipaggiamento o computer 
collegato ad un processo industriale ma che non ha la facoltà di 
controllarlo direttamente. Le grandezze di processo misurate ed 
elaborate vengono utilizzate come «guida» per l'operatore che 
può: in base alle informazioni così ottenute, variare le condizio
ni operative del processo. 

ON L I N E O P E R A T I O N - Il Computer od il Regolatore, con
trollano automaticamente il processo, confrontando «i valori 
desiderati» con «le grandezze rilevate». 

O N E S H O T - Un multivibratore che produce un «impulso a co
mando» di durata ben definita. 

O P T I C A L C O U P L E R - Dispositivo di separazione galvanica 
negli input e negli output. È costituito da un L E D e da un rivela
tore di luce: fotodiodi o fototransistore. 

O P T I C A L D I S C - Disco ad incisione e lettura Laser che può 
memorizzare una enorme quantità di informazioni. Sistema di 
memoria recente, di grandissima capacità, rispetto agli altri di
schi. 

OR - Funzione logica con uscita UNO, quando almeno un in
gresso sente: «BIT UNO». 

O T T A L E - Numerazione ad otto caratteri: da zero a sette. 

O U T P U T - Uscita generica. Visualizzazione dei dati estratti dal 
computer. Connessione d'un regolatore industriale agli attuato-
ri posti sul processo. 

ON - bit uno; O F F - bit zero 
Le sequenze determinano il senso di rotazione: 1-2-3-4 senso 
normale; 1-4-3-2; senso inverso. 
I motori passo-passo stanno assumendo molta importanza nel 
posizionamento azimutale e zenitale d'antenne fortemente di
rettive, con comando da microprocessore. 

P A C K E T - R A D I O - La trasmissione di dati (in codice A S C I I o 
non) fra due computers, Packet - Gruppi di cifre binarie (defini
zione C C I T ) che comprendono chiamata, segnali di verifica e 
dati (testo); inviati al corrispondente come «un insieme»: Pac
chetto. Il pacchetto tipico è costituito secondo il seguente «Pro
tocollo» 
— Sync: 16 bit alternati dì zero ed uno (sincronizzazione) 
— Flag: 8 bit nella successione «OliliHO» 
— A D R : 8 bit che codificano la stazione mittente. 
— C T L : 8 bit che danno le istruzioni sull'istradamento e desti

natario del pacchetto 
— D A T A : il messaggio vero e proprio che non deve eccedere i 

225 bytes 
— F C S : Frame check sequence - 16 bit di verifica per il riceven-

le 
— Flag: 8 bit come prima - «Olll l l lO» 

P A S C A L - Un linguaggio di programmazione più evoluto del 
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B A S I C . 

P A S S O - P A S S O - Motore che ha la particolarità di convertire 
una string di impulsi digitali in un movimento angolare. Ad 
ogni bit corrisponde in modo univoco e discreto, un incremento 
angolare, la cui ampiezza è funzione delle caratteristiche co
struttive del motore. Questa particolarità consente d'attuare co
mandi proporzionali, senza che sia necessario un circuito (infor
mativo) a retroazione. Nel motore bipolare a quattro fasi si ha 
un incremento angolare (step) in un senso, quando si applica la 
seguente sequenza: 

Step F I F2 F3 F4 

1 ON O F F ON O F F 
2 ON O F F O F F ON 
3 O F F ON O F F ON 
4 O F F ON ON O F F 
1 ON O F F ON O F F 

P A R I T Y - Un modo per verificare s el'informazione in arrivo o 
memorizzata, è corretta. Procedimento detto anche: «parity 
check». 

P A R I T Y B I T - Un ottavo bit che si aggiunge a ciascun gruppo, 
cifra di 7 bit, o A S C I I ; per l'autoverifica. Questa può essere di: 
«parità» vera e propria o «erifica per disparità». 

P E R I F E R I C A - Dispositivi che operano direttamente collegati 
ad un computer, o sotto il suo diretto controllo, ma non entro 
esso. Le «periferiche» logicamente e fisicamente collegate al 
computer, non sono necessariamente ubicate nella medesima se
de (Vds Packet-radio). 1 dati possono essere scambiati anche su 
linea telefonica, sicché l'utente di un microcomputer può bene
ficiare della potenza d'elaborazione di grandi complessi di com
puters centralizzati. 
Definizioni più comuni di «periferiche d'ingresso»: tastiere; let
tori di schede, di nastri, di dischi: mediante i quali le informa
zioni da elaborare o memorizzate vengono introdotte nei canali 
input. 
«Periferiche» output: schermi video, stampanti, eventuali siste
mi audio. 

P G (Protective ground). Punto di messa a terra per protezione. 
Nel modulo RS-232-C, il P G corrisponde al piedino ( I ) . 

P I D - Funzioni: Proporzionale, Integrale, Derivativa; tipiche 
dei Regolatori industriali analogici. 
Nei Regolatori digitali, tali funzioni sono simulate con la gene
razione interna di funzioni matematiche equivalenti. 
L a filosofia del sistema regolato è difatti la seguente: 

— L a correzione in funzione dello scostamento della variabile 
dal valore imposto dà luogo ad un «errore». L'output del re
golatore varia in proporzione «all'errore» fino a giungere al
la «correzione». 

— Per le lente variazioni, il segnale correttivo varia in funzione 
dell'integrale dell'errore 

— In presenza di variazioni rapide (gradini, diminuizioni od 
aumenti improvvisi del carico) il segnale correttivo varia in 
funzione della velocità di incremento dell'errore (derivata di 
tale curva). 

P O R T - Connessioni I / 0 mediante le quali si comunica col com
puter, sia esso centrale, periferico o singolo. In generale i rag
gruppamenti di input e di output, si hanno nel «BUS». 

P R E S E T - Anche: il limite massimo fissato nei riguardi d'una 
funzione riferita ad un timer od un counter. Quando il valore 
preset (programmato) è raggiunto, ha luogo l'emissione 

dell'output: col quale si rivela «lo stato» del timer o del counter. 

P R I N T E R - Stampante: converte i dati alfanumerici ordinati 
secondo il codice A S C I I (od eccezionalmente in B A U D O T ) in 
forma scritta leggibile. 
Tipi correnti: «a matrice» «a sferetta» «a margherita» (mecca
niche) Termiche, ad Elettroerosione; Elettrostatiche (statiche). 

P R O C E S S O R - Il cervello del computer o del regolatore di tipo 
digitale. Contiene tutte le logiche per la soluzione di problemi e 
per «le decisioni». Noto come C P U - può essere anche chiamato 
«mainframe». 

P R O G R A M - Programma - Una raccolta di istruzioni opportu
namente e progressivamente ordinate affinché il computer ese
gua il compito assegnatogli. Definisce la stesura delle istruzioni 
scritte, prima abbozzate nella «flowehart». 

P R O G R A M C O U N T E R - ( P C ) : Registro che si trova nella 
C P U e specifica gli indirizzi. Interessato al «passo d'istruzione» 
che specifica: qual è il prossimo indirizzo da cercare. 

P R O G R A M M E M O R Y - Una porzione del computer dove 
s'immagazzina il programma da svolgere. 

P R O G R A M M A B L E C O N T R O L L E R - Un regolatore indu
striale dotato di memorie: in esse l'operatore imposta «il pro
gramma» inerente le funzioni di processo. Il Regolatore è costi
tuito di norma, dalla C P U con memorie ed interfacce: la parte 
«programmabile» si riferisce a tempi d'intervento, «operazioni 
logiche», richiesta di elaborazione di dati. 

P R O M - Programmable read-only Memory. Memoria pro
grammabile «a sola lettura». Essa è quindi una R O M che l'ope
ratore può programmare una volta per sempre, con i mezzi di 
cui dispone. Una interessante variante è la E P R O M (erasable = 
cancellabile). 
La cancellazione può avvenire mediante raggi ultravioletti, do
po di che la R O M è riprogrammabile. L a ritenzione dei dati non 
eccede i 10 anni. 

P R O T O C O L - Norme e criteri per la trasmissione e ricezione di 
dati nei canali di comunicazione. Un insieme di norme procedu
rali che tendono alla intercomunicazione automatica. (Vdsi 
Packet). 

R A M - Random Access Memory - Memoria ad eccesso casuale. 
E generalmente costituita da un grandissimo numero di «bista-
bili» incisi su chip di silicio. 
In essa i bit sono conservati e prelevati: per l'estrazione dei con
tenuti non vi è una regola fissa, occorre però una «chiave», rap
presentata appunto dallo «indirizzamento». 
Memoria con funzioni di breve durata.(di transito) vi si accede 
per «scrivere» (write) - «leggere» (read) - «cancellare e riscrive
re». E «random» nel senso che tutte le posizioni di memoria so
no accessibili indipendentemente dalla sequenza stabilita perciò 
con I'«opporiuno indirizzo» si accede subito alla «locazione de
siderata». Le R A M a C - MOS sono «volatil i». 

R D (Received dala) - Dati ricevuti, ma più comunemente; la ter
minazione su cui arrivano i dati. Nell'interfaccia RS-232-C il 
reoforo «RD» corrisponde al piedino 3. 

R E A D - Il processo di sondare una «locazione» per conoscere 
(leggere) quali dati informazione vi si trovano. 
Si riferisce specialmente alla R A M ed alle R O M , ma si trova 
usato anche nei riguardi d'un disco o nastro magnetico. Il con
trario è: write = scrivere. 

R E F E R E N C E N U M B E R S - Numeri con cui si identificano gli 



8 
elementi d'una «Ladder logie». 1 riferimenti possono riguarda
re «registri» (input; o di conservazione = holding) oppure 
quantità discrete come le «sequence steps». 

R E G I S T E R - Registro. Una locazione entro il sistema logico 
(computer od altro) dove sono conservati dati numerici. 
— Gli holding registers sono di tipo non-volatile ed i loro con

tenuti sono a disposizione (read, write, modify) delle sole lo
giche interne al sistema. 

— Gli output registers si caricano di dati elaborati pronti ad es
sere trasferiti all'esterno del computer o sistema logico. 

ROM - Read-only Memory = Memoria di sola lettura. 
Dispositivo di conservazione dati, che ammette la sola funzio
ne: read. I dati sono immessi nella ROM durante la produzione 
del sistema logico ed hanno lo scopo di consentire il funziona
mento di esso (o del computer) per quanto riguarda le attività 
essenziali. Vds PROM ed EPROM. 

RS-232-C - Interfaccia d'uso generale per trasmissione e ricezio
ni di dati serializzati su circuiti a filo o radio. I dati sono sempre 
del tipo: parole di 8 bit per carattere. Molto usata dagli amatori; 
la sua sigla, progetto e standards si debbono all 'Electronic Insti
tute of America ( E I A ) . 

R O U T I N G - la sequenza di passaggi nei vari «nodi» ed eventua
li «box di immagazzinamento per l'attesa» che costituisce 
l'istradamento del Packet che deve raggiungere una determinata 
destinazione. 

R T L - Resistor-transistor Logic. Unità logiche con transistori 
accoppiati mediante-resistenze. 

R T S - Request to send signal - informazione che il circuito è 
pronto alla trasmissione di dati seriali. Si rileva ai piedino 4 
dell'interfaccia RS-232-C. 

R U N L I G H T - Un L E D sul computer la cui accensione indica 
un'elaborazione logica in corso. 

S C A N - Scandagliamento (ciclo). Le logiche vengono esaminate 
e le operazioni impostate sono eseguite una alla volta, secondo 
l'ordine del programma. Il ciclo successivo comincia quando 
nella rete logica (o nel Program Counter) compare il nuovo «bit 
uno» il cui significato è: «fare un passo avanti». 

SG - Signal ground - L a linea comune di ritorno per tutte le linee 
di segnale. Nello RS-232-C corrisponde al piedino 7. 

S K I P F U N C T I O N - Una funzione per cui un gruppo del pro
gramma viene «saltato». Però «lo stato» del contenuto dei regi
stri non subisce alcuna alterazione a seguito di questa omissione 
o scavalcamento. 

S O F T W A R E - Complesso di programmi o programma. È la 
parte immateriale del sistema che si contrappone alla definizio
ne di hardware. I l «software» costituisce la mente del sistema, 
così come la C P U può assimilarsi al cervello. Le unità periferi
che potrebbero essere le «membra». 

S O L I D - S T A T E - Circuiteria formata da semiconduttori: diodi, 
transistori, integrati. 

S T A T O - Una condizione in cui trovasi un circuito logico; un 
bistabile; un microprocessore ecc. Il cambiamento di stato di
pende da un evento in generale determinato dal software; oppu
re nello hardware. 

S T A T E T R A N S I T I O N D I A G R A M - Una forma di «flow 
chart» che mette in evidenza tutti gli «stati d'un processo» e gli 
eventi che determinano: un certo stato. 

S I N C R O N O - 1 dati sono trasmessi in continuità, secondo il rit
mo di flusso determinato dal clock. Nel Packet, S Y N C = 16 bit 
alternati «1 e 0». Se non vi sono dati da trasmettere, il sincroni
smo è mantenuto mediante l'invio di «idle characters» ossia ca
ratteri che non significano nulla, non producono variazioni del
lo «stato » nè scrittura. 

T A B L E - Un gruppo consecutivo di Registri dove sono conser
vati dati numerici. 

T E R M I N A L E - Stazione operativa che può essere un micro
computer autosufficiente per funzionare da solo, oppure con
nesso ad altri sistemi logici (Vds Periferica). Un terminale può 
essere costituito soltanto da una tastiera e da uno schermo 
( V D T ) , senza possedere né C P U né memorie: in tal caso dipen
derà in tutto, da un computer che può trovarsi più o meno lon
tano. 

T I M E R - Un sistema logico che registra la durata d'un evento o 
d'una sequenza di essi. Il tempo memorizzato può essere espres
so in secondi, decimi, centesimi di secondo. 

T T L - Famiglia di circuiti logici integrati, di soli transistori 
(T + T ) ; c o n alimentazione 5 V ce. Tipico: bit uno = uscita 5 V; 
«bit zero» = uscita 0 Volt. 

U A R T - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. 
Un circuito integrato con cui costituire una interfaccia per MO
D E M . Esso, nella trasmissione, converte i bit-parallelo nel mo
do «in serie», aggiunge i bit necessari per rendere i gruppi tra
smessi «asincroni» e per la identificazione degli errori: «parity 
check». In ricezione esegue le funzioni inverse, ricostituendo i 
«gruppi in parallelo», verificando la correttezza di quanto in ar
rivo, mediante l'ottavo bit di ciascun gruppo o carattere; sop
primendo i «bit ausiliarii» aggiunti dal trasmettitore inquanto 
non più necessarii. I bit trasmessi d a l l ' U A R T seguono il «codice 
seriale sincrono» ma ogni possibilità d'equivoco è eliminata dal
la presenza dei bit di start e di stop in ogni carattere. Questo, 
standardizzato in 7 bit; viaggia in realtà, con 8, essendo stato ag
giunta, oltre agli start e agli stop anche una «spia per la parità». 

UNITÀ - Complesso, dispositivo, scheda, modulo od altro. 
Vds: «Periferica» ed anche «input», «output», «memoria». 

UNITÀ C E N T R A L E - È l'unità d'elaborazione, ossia l'elemen
to principale dell'intero complesso il cui compito è di assolvere 
tutte le funzioni richieste dai programmi. 
È il Cervello del computer: Vds anche C P U = Unità centrale di 
elaborazione. Microprocessore = C P U in integrato L S I . 

V D T - Video Display Terminal - Cinescopio visualizzatore. 
V O L A T I L E M E M O R Y - Memoria che si cancella spontanea
mente, se viene a mancare l'alimentazione c e . 

W A T C H D O G T I M E R - Circuito connesso alla C P U , formalo 
da una costante di tempo prefissata ad R C . Se la C P U opera re
golarmente; attraverso un «comando» dipendente da una com
binazione software-hardware, il timer viene rimesso periodica
mente a zero. Se manca questo azzeramento periodico, il dispo
sitivo WD avvisa che la C P U è inefficiente. 

W O R D - Raggruppamento di bit che, nelle sequenze, viene ma
nipolato come un'unità (parola). Standard - 8 bit; di cui uno ge
neralmente utilizzato non come informazione significativa bensì 
come «check di parità». 

W R I T E - Il processo d'imprimere i dati in una locazione di me
moria, un Accumulatore ( A C C ) ecc. 



Pile anomale sensibili agli influssi cosmici? 

In un recente scritto su Elettronica Viva ho fat
to un breve accenno a certe «antiche pile» co
struite con criteri moderni dall'OM Savino Pe-
sente (IW3EFO) che secondo certe interessanti 
osservazioni del nostro amico potrebbero un 
g i o r n o , d i v e n t a r e r i ve l a to r i d i f e n o m e n i so la r i 
ed a n c h e te r res t r i . 
L'argomento, a giudicare dalle richieste di spie
gazioni, pare aver interessato parecchi lettori e 
pertanto diamo su esso, tutte le notizie, pur
troppo non-organiche, di cui siamo in possesso. S a v i n o P e s e n t e IW3EFO 

P R I N C I P I O T E O R I C O 

I generator i sper imentat i da I W 3 E F O , 
che co l progredire del le conoscenze 
potrebbero e s s e r e cons idera t i «dei ri
ve la tor i " , s i basano su l pr incipio f i s ico 
secondo il quale ponendo in contat to 
due meta l l i , si s tab i l i s ce un f l usso di 
elettroni dal metal lo avente un Livello 
di Fermi più alto a quel lo il cui L .d .F. è 
più b a s s o . 
Una combinaz ione così semp l i ce è pe
rò inut i l izzabi le, perché il s i s t e m a ri
c e r c a in se s t e s s o una condiz ione 
d'equil ibrio. 
Quindi in co r r i spondenza del la giun
z ione si ha una doppia d is t r ibuz ione di 
ca r i che : negat iva da l la parte del me
tal lo c h e h a a c q u i s t a t o e let t roni 
(L .d .F . minore) e v i ceve rsa . Ch iudendo 
il c i rcu i to su un ca r i co es terno, si for
ma una nuova giunzione cont rar ia a l la 
pr ima e quindi non circola corrente 
all'esterno. 
Per rea l izzare «la pila»- occor re inter
porre f ra i due metal l i un semicondut 
tore il cui «Livello di Fermi» s i compor
ti c o m e un largo ponte f ra tali livelli 
nei due metal l i : a l lora le nuove giun
zioni , più comp lesse ; non verranno bi
lanc ia te dal l 'ef fet to de l la c o n n e s s i o n e 
es te rna al car ico . 

L E O S S E R V A Z I O N I DI I W 3 E F 0 

Le pile sono cos tan temente co l legate 
rd un ca r i co permanente ed invar iabi
le: la pr ima anoma l i a nel la corrente 
erogata venne o s s e r v a t a in o c c a s i o n e 
del terremoto del Fr iul i (1976). 
Un i n f l u s s o c o s m i c o ( s o l a r e -

correlabi le) venne r iscont ra to su l la 
medes ima pi la nel luglio 1979. 
(Per maggior ch ia rezza facc io osse rva 
re che eravamo verso il m a s s i m o del 
c ic lo 21° . Mass imo che s i ver i f icò in 
novembre '79: l 'at t iv i tà del So le e ra 
dunque, e leva ta - N.d.R.). 
L 'erogazione di tale pi la a ca r i co co
s tante , a l la tempera tura di 22°C è nor
malmente di 40 u A 
Le anomal ie s i ver i f icarono con le se
guenti moda l i tà : 

— 16 luglio - temperatura ambiente 
25°C - corrente 42 uA 

— 22 luglio - tempera tura ambiente 
25°C - corrente 45 pA 

— 28 luglio - temperatura ambiente 
27°C - corrente 45 pA 

— 2 agosto - temperatura ambiente 
27°C - corrente 55 pA. 

Osservazioni: 

— Da 40 a 55 pA vi è un sa l to nel la 
corrente (su ca r i co cos tan te ) del 
3 5 % e questo è un fatto sorpren
dente, perché in condiz ioni normali 
l 'erogazione è s t ab i l i s s ima , anche 
in p resenza di p icco le var iazioni di 
temperatura. 

— L a var iaz ione osse rva ta , a m m e s s o 
che l 'energia erogata s e g u a una 
funzione l ineare E = f(T) entro un 
certo campo di temperature, ver
rebbe a cor r i spondere ad un 
AT = 14°C. 

— Difatti s i può egua lmente r iscon
trare una var iaz ione de l la erogazio
ne del 3 5 % var iando la temperatu
ra ambiente dai 6°C ai 20°C. 
In ambiente a 6°C la corrente r isul
ta di 27 pA; mentre dopo a lmeno 

sei ore di ambientaz ione a 20°C si 
leggono, sempre sul medesimo ca
rico: 37 pA. Ergo A T di 14°: var ia
zione di corrente del 3 5 % . 

— Dai dati compres i f ra il 22 ed il 28 
luglio si r i levava dunque «un inf lus
so cosmico f luttuante, con piccolo 
minimo nel la cu rva ascendente». 

Altre notizie e considerazioni 

— Pile di questo tipo furono s tud ia te 
da l l 'abate Zambon i ne l la pr ima de
cade del 1800 e poi... d iment icate. 

— In tempi recent i sono s ta te rico
strui te da due amic i di Sav ino : 
Omero — un ch im ico il quale ritie
ne che l ' in f lusso cosm ico p o s s a 
corr ispondere a sc i am i eccez iona l i 
di neutrini. 
Piero — un archi tet to che ha l'hob
by delle «cose strane». 

Secondo Sav ino le var iaz ioni di corren
te potrebbero e s s e r e correlabi l i a mi
crovar iazioni de l la forza gravi taz iona
le; secondo chi sc r ive ( I4SN) s i dovreb
be r icercare una corre laz ione con le 
var iazioni del «vento solare». 

— Dal punto di v i s ta s tor ico, I W ^ E F O , 
ci f a osse rva re che l 'abate Zambo
ni par lando del l 'argomento, avreb
be impiegato la def in iz ione di: pi la 
a semicondut tore — def iniz ione 
che noi crediamo essere moderna 
perché c o n n e s s a al le tecn iche 
sol id-state. 
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O s s e r v a z i o n i s u l l e p i l e s t u d i a t e d a I W 3 E F O s c r i t t e d a l s u o s c o p r i t o r e : A b a t e Z a m 

b o n i d e l l ' U n i v e r s i t à d i P a d o v a n e l l ' a n n o 1 8 1 3 

Omesso 

Quindi l'unico rimedio sinora sta nell'aumentare la superficie delle coppie; cioè, come fu 
insegnato N. 87, aggiungere altre pile di egual numero e larghezza di copie, con tutti i poli 
omologati comunicanti fra loro, onde aver la tension permanente anche nel verno colla pron
tezza richiesta. 

Né farà duopo di gran numero di pile, quando la macchina si conservi in un ambiente di dieci 
in dodici gradi R di temperatura; che è l'ordinaria nel verno delle stanze riscaldate colla stuffa. 

122. Oltre a ciò giovarono sinora assai più per l'orologio le pile accessibili all'aria, cioè 
coll'intonaco isolante interrotto, e ciò perché al venir dell'umido invernale riacquistano il per
duto nel calore estivo. Già si è notato, N. 86, il tempo più fatale alla prontezza della loro ten
sione, essere il primo fresco che venisse improvviso anche d'Agosto dopo lunga siccità estiva; 
trovandosi allora mancanti di quella temperatura, che nel maggior caldo della state sopperiva al 
difetto dell'umido. Ma poi al sopravvenire d'un ambiente umido, ripigliano bentosto e conser
vano, anche a più basse temperature, attività sufficiente per l'orologio. 

Adoperandosi invece pile inaccessibili all'aria di coppie anche grandi in superficie, ho sem
pre veduto diminuita la prontezza della tension permanente nelle basse temperature, e durare 
insufficiente per l'orologio, duranti le temperature inferiori all'estiva; e perciò ci vorrebbe un 
numero assai grande di tai pile per conseguire l'intento: a meno che non si conservasse la mac
china in temperatura dall'estiva poco diversa. 

Non così avviene al semplice moto di un pendolo, qual fu descritto al N. 117, che da se 
stesso fuor delle pile impiega quattro secondi circa in ciascuna sua oscillazione. Può questo 
continuare il suo moto anche alle più basse temperature invernali con pile inaccessibili all'aria; 
perciocché diminuita nel verno la prontezza della loro tensione, anche il pendolo rallenta il suo 
moto quanto basta, per lasciar tempo alle medesime di rimettere la tension utile fra un tocca-
mento e l'altro. 

Due di sifatte pile inaccessibili all'aria esistono nel Gabinetto di Fisica dell'I.R. Università di 
Padova, che ivi anche a temperature inferiori a zero, mantengono sempre vive, da dieci e più 
anni, le oscillazioni del pendolo, e contano ormai quindici anni di età. 

Pongo fine al presente lavoro, ma non cesserò già da ulteriori studj per migliorare, se fia 
possibile, la condizion delle pile inservienti all'orologio: e l'elettrico di tanta energia nelle Vol-
tiane, che sembra gareggiare persino colle macchine a vapore; anche debolissimo, ma incessan
te nelle pile secche, abbia col moto contino ad acquistar pregio nella misura del tempo. 
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Come si costruisce 

Occor re una s t r i s c i a lunga 1 m, larga 8 
cm di a l luminio so t t i l i ss imo, quello 
per us i domest ic i . 
Il secondo metal lo è una s t r i s c i a del le 
s t e s s e dimensioni di rame in foglio sot
t i l i ss imo. 

Il terzo componente è: t essu to sott i l is
s imo di nylon (quello per filtri di chimi
ca) imbevuto leggermente con gl iceri
na. 

Occor re infine del pol i tene sott i le, 
quel lo per usi domes t i c i : 2 s t r i sce . 
Quest re tre ult ime s t r i s c e sa ranno un 
po' più larghe ed un po' più lunghe di 
quel le di metal lo. 

Su un supporto cost i tu i to d a un tubo 
di p l as t i ca di c i r ca 2 c m di d iametro, si 
avvolgono ben strett i i fogl i , d isponen
doli nel seguente ordine: pol i tene, ra
me, nylon imbevuto di g l i cer ina , al lu
minio, a l t ra s t r i s c i a di pol i tene. For
mato il c i l indro facendo at tenzione 
che non vi s i ano corto-circui t i f ra i due 
metal l i ; s i app l icano due reofori per il 
co l legamento es terno e s i b l occa il 
tutto ben stret to, con nast ro ades ivo . 
Il rame è posit ivo; un buon ca r i co può 
esse re cost i tu i to dal tester in posizio
ne 50 uA fondo s c a l a . 

Altri studi e suggerimenti 

Si dovrebbe poter r i cavare , in labora
tori at t rezzat i : 

— L a curva ca ra t te r i s t i ca E = f(T) fra 
—100°C e + 100°C. 

— Ta l i curve non dovrebbero riguar
dare la s o l a copp ia rame-al luminio 
bensì dovrebbero e s s e r e fatt i altri 
studi s ta t is t ic i s u var ie coppie me
tal l iche, in p resenza di numerosi 
s e m i c o n d u t t o r i o r g a n i c i c o n 
pH = 7; come l 'alcool e la g l icer ina. 

— Ef fe t t ivamente, Sav ino , in tempo 
s u c c e s s i v o , ha var ia to la cost i tu
zione del la pi la e l 'esemplare che 
ha donato ad I4SN è real izzato in 
un conteni tore di p l as t i ca per usi 
domest ic i (con coperchio) . 

La formazione è «a st rat i» : 10 coppie 
rame-al luminio co l legate in paral le lo. 
Separa tore : una so t t i l i s s ima rete di 
nylon impregnata di a lcoo l pur iss imo 
(eti l ico) - lo R . P . E . de l la C . E r b a defini
to: «reagente puro». 
S ig i l la tura del coperch io con ades ivo 
al s i l i cone. Dopo qua lche giorno da l la 
cost i tuz ione, l 'erogazione div iene co
s tante e s tab i le , nel l 'ordine di 40 u.A; 
con d.d.p. di c i r ca 10 mV; tale r imarrà 
per ann i , sa lvo le «strane anomal ie di 
tanto in tanto». 

Prove di carico e rispondenza 

— Var iando il ca r i co : l 'erogazione si 
a l tera. Nel c a s o l imite del «distac
co» s i compor ta come un qua ls ias i 
generatore o s s i a s'imballa. S e do
po qua lche secondo s i r i a t tacca , la 
corrente può e s s e r e a n c h e il triplo: 
poi piano-piano torna a regime. 
In c a s o di corto-circui to non s i dan
neggia: un amico di Sav ino ; I3CIG 
ne ha tenuta una per un anno in 
«corto c i rcui to». Una vol ta l iberati i 
reofori, dopo pochi is tant i , col cari
co normale, la pi la ha r istabi l i to la 
consue ta erogazione come «se 
f osse nuova». 

Speriamo che Savino ci dia presto al
tre notizie di osservazioni possibil
mente corre/abili alla attività del ciclo 
21° del Sole. Chi fosse interessato a 
contattarlo direttamente scriva a: 
dott. Savino PESENTE - 37010 CO-
STERMANO (VE). 

IL CRUCIRADIO 

di ORIZZONTALI: 1) Scars i tà , 8) Servono 
Fachiro op. Mauro a dare colore. 10) Un mezzo... c a o s . 11) 
Bottegone (PT) L ' inizio del la metamor fos i . 12) Tr ies te 

in moto. 13) Rad io Te lev is ione France
se . 15) C o m p a g n i a I ta l iana Tur i smo. 
16) C o s e nuove, mai v is te o sent i te . 17) 
Nome d'uomo. 18) S i g l a s imbolo 
de l l ' u l t ima l iberaz ione d ' I ta l ia . 19) 
Consonan t i in lite. 20) S a b a t o corto. 
22) S ig l a di As t i . 23) Lo è un mezzo ae
reo r ientrato a l l a b a s e . 26) Albergo, di
mora so l i tamente per g iovani . 

VERTICALI: 1) Obbl igato. 2) A l e s s a n 
dria in auto. 3) Un poco di romanesco . 
4) Ot tenere q u a l c o s a per tes tamento. 
5) Il nome del p ian is ta e cantante 

Utilizzando le let- -King Co le . 6) Le consonan t i in azione, 
tere c o n t r a s s e - 7) Lo può e s s e r e il vest i to . 8) Parte di 
gnate da un pun- un f iore. 9) Az ione, impulso, st imolo 
te, si avrà la paro- persona le . 14) Lo paga il co lpevole. 15) 
la indicante uno T re quinti dì ca f fè . 20) Par t i ta nel ten-
strumento utile ai n is . 21) Le d ispar i nel bari le. 24) Tr ies te 
CB ed agli O.M. per l 'ACI . 25) Nel mezzo del la s ta l la . 
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Laboratorio e costruzioni 

A L I M E N T A T O R I A C O M M U T A Z I O N E 

Sono alimentatori leggeri: in e s s i di
fatt i , invece di t ras fo rmare la potenza 
a l la f requenza di rete - 50 Hz - il primo 
passo cons i s t e nel l 'e levare la frequen
za in modo da poter impiegare, un tra
s formatore, a nuc leo di ferrite. 
È noto infatt i che al c resce re del la fre
quenza, le rea t tanza induttive neces 
sar ie s i ot tengono con nuclei ferroma
gnet ic i poco vo luminos i ed a s s a i me
no spi re di fi lo di rame. 
Già da l la 2 a G.M. negli aere i , per moti
vi di r iduzione di peso, s ' imp iegavano 
dei convert i tor i da c e . a 400 Hz; oggi 
con i t rans is tor i di potenza in funzione 
d'interruttori veloci, s i v a molto più in 
là: 50 kHz ed oltre. 

In quest i a l imentator i , ormai molto 
usat i , s i a per le apparecch ia tu re di ra
d ioamatore che per i più recent i televi
sor i , la potenza a 220V entra diretta
mente, s e n z a a l cun t rasformatore e 
v iene subi to raddr izzata con un ponte 
di diodi e f i l t rata. 
L a c e . così o t tenuta va ad a l imentare 
il t ransistore- interrut tore, a t t raverso il 
pr imario del t ras fo rmatore «nucleo 
leggero». 
L a corrente interrotta a f requenza ele
va ta , s u b i s c e poi, la t ras formaz ione al 
valore des idera to , quindi s i ha un s u c 
cess i vo raddr izzamento, segui to da un 
f i l t raggio s e m p l i c i s s i m o ed ef f ic iente, 
da ta l 'al ta f requenza degli impulsi de
rivati da l la ret t i f icaz ione. 
Uno dei più grandi pregi, spec ie per 
TOM autocost ru t tore, è rappresentato 
da l la poss ib i l i tà di ot tenere un'eff i
c i e n t i s s i m a s tab i l i zzaz ione de l la ten
s ione c e . per qua l s i as i var iaz ione nel 
car ico-ut i l izzatore. 
La tens ione c e . infatt i , può venire fa
c i lmente regolata mediante un «loop a 
retroazione» il cu i ef fet to f inale è quel
lo di far var ia re /' tempi di On e di Off, 
del l ' interruttore a t rans is tore . 
Una p icco la percentua le del la V c c (che 
può e s s e r e a n c h e e levata) v iene invia
ta ad un «ci rcui to di paragone» dove 
ha luogo il confronto con un segnale 
di riferimento, o s s i a : una «debole ten
s ione ind ipendente», fortemente s tab i 
l izzata con i modi convenz iona l i . 
Dal confronto f ra la V c c (di a l imenta
z ione apparat i ) ed il «r i fer imento» deri
va un «segnale errore» che opportuna
mente trattato, provvedere a l la corre
z ione. 

In par t ico lare: 
— S e la V c c tende a diminuire per una 

s i tuaz ione di rete a 220V; o per un 
aumento del car ico-ut i l izzatore; il 
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tempo di On o s s i a di conduzione 
del t rans is to re (equivalente ad in
terruttore ch iuso) ; v iene al lungato. 

— S e la V c c tende a sa l i re , ad esem
pio per una r iduzione del ca r i co (ti
pico: le pause del par lato in S S B ) -
si a l lunga il «tempo di Off» tenen
do il t rans is to re al l ' in terdiz ione per 
un tempusco lo maggiore. 

Un recen t i ss imo s c h e m a del la Sie
mens 

Per la m a s s i m a e c o n o m i a di energ ia, 
la S i e m e n s propone di impiegare nel la 
posiz ione J-29 di f igura 1 un termistore 

P T C in luogo del la c o n s u e t a res is ten
z a . 
Il P T C fa sent i re il suo effetto da 6 ad 8 
second i dopo l ' accens ione del l 'a l i 
mentatore. In questo c a s o , r ispetto a l 
le res is tenze t radiz ional i , la corrente 
viene s o p p r e s s a quando il funziona
mento è cont inuat ivo. Il r isparmio di 
potenza s i agg i ra intorno ai due Wat t , 
r isparmio notevole come quando, per 
esemp io , v iene d is inser i to il te levisore 
col te lecomando (stand-by); infatti 
l 'a l imentatore con t inua a funzionare a 
vuoto. L ' impiego del termistore con
sente di r idurre s i a il consumo s i a la 
d i ss ipaz ione di ca lore . 
Il termistore, sugger i to montato in una 
cus tod ia di p l as t i ca igni fuga; d ispone 

- ^ P T C . - J 

Fig. 1 • Alimentatore a commutazione con integrato TDA 4600-2 e bipolare di potenza BU 208. 
A titolo di miglioramento funzionale, la Siemens propone di sostituire la resistenza di avvia 
mento degli alimentatori switched mode con un termistore (J 29), in grado di esercitare la 
propria funzione sei/otto secondi dopo aver inserito l'alimentatore. In questo caso, rispetto 
alle resistenze tradizionali, la corrente viene soppressa quando il funzionamento è continua
tivo. 
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Fig. 2 • Preamplificatore con MESFET: 3 SK 97. 
Le impedenze d'ingresso ed uscita su connettore concentrico, sono le standard di 50Q. 

di contat t i di ser raggio che consento
no di ot tenere una f rquenza di commu
tazioni p ra t icamente inf in i ta. L a ten
s ione m a s s i m a d 'eserc iz io può arr iva
re a 350 V e f f a 60°C. L a cus tod ia qua
drata (7 mm di lato), con un 'a l tezza di 
appena 10 mm, r isu l ta di minimo in
gombro. 
Già da anni i termistor i vengono impie
gati nei te levisor i per smagnet i zzare il 
c inescop io dopo aver m e s s o in funzio
ne l 'apparecch io . Quando la tempera
tura s a l e , il termistore aumen ta la pro
pria res i s tenza cos i rap idamente da ri
durre quas i a zero il c a m p o di distur
bo, con un r isu l tato ot t imale per quan
to r iguarda la qua l i tà de l l ' immagine. 
Il termistore J 29 nel l 'a l imentatore 
consen te di ridurre ul ter iormente il 
consumo; due Watt in meno rappre
sentano un al tro p a s s o , (anche s e pic
colo) verso la r iduzione dei consumi 
negli apparecch i te lev is iv i . I primi mo
delli s i ricordi c o n s u m a v a n o c i r ca 300 
Watt, quell i at tual i non superano i 100 
Watt. 

Il G a A s F E T - 3 S K 97 conviene 

Questo t ransi tore, oggi non c o s t a mol
to, però dal punto di v i s t a de l la inter
modulazione ha una r i spondenza an
che maggiore dei ben noti : N E 645 ed 
M G F 1400. 
Da prove fatte, l ' intercopt point per il 3° 
ordine è così r isu l tato: -16 d B m per il 
NE 645; - 5 d B m per lo M G F 1400; + 7 
d B m per il 3 S K 9 7 . 

1 - Un preamplificatore 

Lo s c h e m a t ipico d'un ampl i f i ca tore è 
v is ib i le in f igura 2. 
Le cos tan t i sono per la g a m m a 432-
438 MHz; però aumentando i valori in
duttivi e le capac i tà regolabi l i di C 1 , 
C2, C 3 , s i può ut i l izzare lo s c h e m a an
che per la g a m m a 144 MHz: Vds «in
serto» a n n e s s o ad E le t t ron ica V iva 
35/1983. 
Riguardo a l la cos t ruz ione, abb iamo 
dato di recente a lcun i esempi a s s a i 
chiar i ( Inserto del n. 38/1983) perciò 
non ci r ipeteremo. 
Par t ico lare importante: occor re una 
parat ia in termedia; la c a p s u l a con tre 
reofori deve s ta re dal lato ingresso; la 
linguette, più lunga (drain) deve spor
gere dal lato uscita per co l legars i su 
bito ad L2 e C 3 . 
I condensator i passan t i (C) sono da 

500 p F per U H F . I compensator i C1 -C2 
- C 3 sono degli ott imi «tubetto» per 
U H F . 
L1 è una semp l i ce sp i ra di fi lo d iam 1,2 
avvol ta in modo che il suo d iametro in
terno s i a 5 mm. A n c h e L2 è una sp i ra 
s tesso filo, ma il 0 interno è 4 mm. 
Infi lare una per l ina di ferrite su l reofo
ro di drain è un ott imo accorg imento 
contro l ' ins tab i l i tà da autoosc i l laz ion i . 

Queste osc i l laz ion i spur ie possono ve
r i f icarsi a f requenze inferiori a quel la 
di lavoro, perc iò possono a n c h e non 
presentars i c o m e fischiettii bensì co
me f rusc io incurabi le che a l z a di pa
recchio la «cifra di rumore»; con ten
denza ad annu l la re i pregi de l la mag

gior sens ib i l i tà of fer ta dal preampli f i 
catore. 
In condiz ioni di buona m e s s a a punto 
«ad orecchio» le condiz ioni ott imali 
sono: Np non maggiore di un dec ibè l ; 
guadagno netto 16 d B . 
L' integrato 7808 è il ben noto «regola
tore di tensione». 

Messa a punto 

Aggius tare in s e q u e n z a C 3 - C2 - C1 
per il max guadagno. 
R i toccare a l te rnat ivamente C1 e C2 
per il minimo rumore. 
R iagg ius tare inf ine C 3 . 
Un preampl i f icatore posto a val le 
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d 'una lunga l inea in cavo , è ben poco 
utile. Il m a s s i m o benef ic io s i ha quan
do è v ic ino a l l ' an tenna a monte del la 
l inea in cavo. 
L 'a l imentaz ione in c e . può e s s e r e da
ta a t t raverso il cavo concent r ico d'an
tenna. Per le commutaz ion i T r a s m / R i c : 
Vds Inser to al centro di E le t t ron ica Vi
va 35/1983. 
In tale inserto è data anche una ecce l -
ente descr iz ione d'un preampl i f icato

re per 144 MHz che potrebbe usare 
questo M E S F E T . 
Si tenga presente che per il sol i to 
«svarione t ipograf ico» la f igura 19 si 
p resenta capovo l ta r ispetto a l la f ig. 18 
• però l 'errore è reso evidente da l la po
s iz ione dei compensator i C1 e C2. 
Ad ogni buon con io , per maggior ch ia 
rezza, f a c c i a m o notare che in f igura 19 
il connet tore di s in i s t ra rappresenta 
«l 'usci ta a 50S2» e quel lo di des t ra , 
«l ' ingresso a 50fi». 

2 - Come migliorare la sensibilità del
lo IC 402 

Come è noto la sens ib i l i tà entro cert i 
l imiti, d ipende da l la soglia di rumore 
del ricevitore. Ta le sog l ia in un appara
to programmato per un certo tipo di 
comun icaz ione come lo IC 402, non è 
migl iorabi le restr ingendo la banda 
p a s s a n t e però S M 6 H Y G ha osserva to 
che la c i f ra di rumore (Np); o s s i a un al 
tro parametro d a cu i dipende «la so
glia» è r iducibi le cons iderevo lmente 
impiegando lo 3 S K 97 in luogo de 
3 S K 4 8 usa to dal costrut tore. 
Le istruzioni per la modi f ica, tratte da 
bollett ino D U B U S sono riportate qui di 
segui to. 

La modifica passo-passo 

1) Sv i ta te le 8 viti che ch iudono la pia
s t ra pr inc ipale (maint unit board). 
Sv i ta te a n c h e le due più p icco le 
che ch iudono il piatto di raf f redda
mento dei t rans is tor f inal i . 

2) R imuovete tutti i co l legament i a 
sp ina (plug-in) da l la p ias t ra princi
pale. Ora è poss ib i le so l levare la 
p ias t ra pr inc ipale (con at tenzione) 
fino a raggiungere il lato s tampato . 
D issa ldare prima Ql ( = 3SK48) . So
st i tuir lo col 3 S K 9 7 lasc iando non
sa lda to il source , piegando legger
mente il conduttore verso l 'alto. 

3SK97 

S C H E D A 

R A M E 

F B G A ' T E 2 R / 

Fig. 3B 

Fig. 3 -
A) Schema elettrico dell'amplificatore d'ingresso dello IC 402 modificato con l'impiego del 3 

SK 97. 
L1-L2 ed L3-L4 sono i risonatori dell'apparato. 
FB è una perlina di ferrite da infilare sul reoforo di gate 2 del 3 SK 97. 
Z è uno Zener da 6,8 V applicato alla scheda (lato rame) 

B) La capsula del MESFET nel foro della scheda. 
La perlina FB è infilata sul reoforo di G2 sotto la scheda. 
Il condensatore C da 1 nF; si collega al reoforo di G2. 
Il reoforo di source resta flottante, ad esso si collegano R ed il condensatore di fuga da 1 
nF. Poi entrambi i due componenti posti sotto la scheda, hanno i reofori opposti collegati 
a massa. 
R = 82-i-100Q. 

Saldare un condensatore ceramico 
min ia tura 1 n F e una res is tenza da 
100 Ohm fra il source e la terra (vedi 
fig. 3). Sa lda re il diodo Zener 6,8 V e 
sost i tu i re R1 e R2 con due resistenze 
da 10 Ohm come è i l lustrato nel la 
fig. 3. 

3) R imuovere tutti i co l legament i a 
R L 1 (relè T X / R X ) . Usate il cavo R G 
174 per co l legare il filtro a e l i ca S L 8 
d i ret tamente a l la sez ione trasmit
tente. Quindi r icol legate di nuovo 
' R L 1 , ora sul l 'a l t ro lato de l l 'SL8 . 

Ques to dà un solo filtro a e l i ca ne 
front-end r iducendo la perdita di in
serz ione del r icevitore. 

4) F i s s a r e la p ias t ra pr incipale e colle
gare tutte le sp ine. Il set è pronto 
per la s in ton izzaz ione. Trasmet te te 

in C W e girate S L 8 per la m a s s i m a 
usc i t a . R i tocca re L1 /L2 e L3/L4 per 
la m a s s i m a r i spos ta su un segna le 
debole. R i t occa re L1 per il migliore 
rapporto S / N : minimo rumore. 

Dopo q u e s t a operaz ione la sensib i l i tà 
è sodd i s facen te anche quando s i u s a 
'an tenna più p icco la . 
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Per chi viaggia col suo QRP-Per chi ha problemi condominiali 
U N ' A N T E N N A A D A S T A D I B A N D I E R A 

// progetto di questa antenna per numerose 

gamme HF ci perviene da un gruppo di speri

mentatori - OM torinesi e sebbene non semplice 

da riprodurre con mezzi domestici, rappresenta 

un ingegnoso tentativo dì risolvere in modo pra

tico il problema dell'antenna nelle abitazioni 

cittadine. 

Premessa 

E s i s t e uno studio teor ico-prat ico di 
I4SN, r isa lente ad una t rent ina d 'ann 
orsono - che con un po' di buona vo
lontà potremmo ri trovare nel pondero
so arch iv io di Rad io R i v i s ta - dove s i di
most ra , dati a l l a mano , che una anten
na tanto più è cor ta , tanto più «ruba 
energia». In al tre parole: dal punto di 
v is ta del le con iugaz ion i d ' impedenza, 
come pure dal punto di v i s ta del car i 
co, con opportuni c i rcu i t i L C s i può ac
coppiare magn i f i camente al generato
re qua l s i as i pseudo-radiatore la cui 
lunghezza s i a una f raz ione inf ini tesi
ma de l la À. 

S e n z a r icorrere ad esemp i teorici e di
mostraz ioni ma temat i che , il primo 
esempio per qua l s i as i OM, evidente e 
tangibi le, è: « l 'antenna o ca r i co fitti
zio». E s s o sodd i s fa ambedue le condi
zioni di dianzi in modo egregio, però 
«dissipa tu t to» e se veramente di buo
na qualità, «non i r radia nul la». 
T ra ques to c a s o l imite: 

— Mi produco r.f. e poi con e s s a s c a l 
do lo s h a c k ; o l 'opposto: 

— Poiché la r.f. a produr la mi cos ta 
c a r a , ce rco di i r radiare il 99 ,9% di 
quel la che lo s tad io f inale mi mette 
a d ispos iz ione al connet tore d'u
s c i t a - vi è un ' in f in i ta g a m m a di 
condiz ioni in termedie. 

L 'an tenna che desc r i v iamo r ientra 
«nelle condiz ioni in termedie f ra i due 
l imili es t remi . 
Il fatto che poi, come ci fanno ri levare 
gli amic i de l la «ICARO» q u e s t a anten
na m e s s a a d ispos iz ione di «OM noti 
per ser ietà e competenza», abb ia dato 
r isul tat i incoraggiant i è ovvio, anzi 
scontato in partenza. 

— + T ~ T ! • 

C-D 

G-H : 

DATI COSTRUTTIVI 

Materiale: Lega speciale «Allum. Avio» Bul
loneria «Acciaio Inox» Protezioni 
igroscopiche: «Moplen», «Gomma» 
in tamponamenti passanti appositi 
a tenuta idrica. 

Dimensioni singoli elementi: 
A-B = n. 3 elementi estraibili (Radiai.) 

Max. mm 3500 
Media mm 2500 
Min. mm 1500 
Lunghezza trappola mm 200 (Rad.) 
Supporlo mi. 0 mm 24 
Protezione est. C mm 40 
Bobina d'accordo (Rad.) - Mobile. 
Supporto Int. t i mm 28 
Prolez. Esterna 0 mm 45 
Lunghezza: mm 100 + 30 
Lunghezza Max. Plano Terra Arlif. 
Max - mm 1300 = min. mm 900 
Accordo per i 7 MHz a Stantuffo 

Dati «Bobine»: 
(K) Trappola = n. 55 spire su supporto delle 

in Teflon = Rame nudo • 0 mm 1,7. 
Bobina Accordo = n. 38 spire su suppor
lo dello in Teflon = Rame nudo - 0 1,7, 
Meccanica di soppressione spire inde
siderate «passo-passo» e regolazione 
automatica capacità variabile in «paral
lelo». Sistema rotazione manuale. 
Finestrella con indice graduato con in
dicazione di «massima» delle lunghezze 
d'onda "Amatoriali» su schermo Iraspa 
rente. Manopola di accordo alfa base. 
Piano terra «art i Mei ale» (Radiatore) = 
n. 100 spire su supporto dello in Teflon-
Rame smaltato mm 1,6, 
N.B. Pe( i 40 m es i tane l'elemento a 
•Stantuffo». Per i 10-15 e 20 m, l'elemen-
lo, dovrà rimanere relrallo. 

Meccanica di supporlo 
(M) Piastra supporto elementi: 

Snodo n. 1 =Adalta l'impedenza. 
Snodo n. 2 = Adatta inclinarono e polariz
zazione 
Supporto superiore radiante ad alle 
coefllcienle isolamento, Innesto fuci
lalo, blocchetto Niellalo innesto «radia 
lore», bocchettone aliment, tipo S0229 
(Teflon-Argenlalo) e pignone snodo di 
-polarizzazione». 

[N) Ganasc ia di «blocco» snodo di polariz 
zazione. 

(O) Ganasc ia di «lissaggio» a parapetto a 
doppia piastra con bulloneria Inox. 

Fig. 1 - Antenna da balcone per HF. 
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In genera le gli OM impiegano a s s a i 
più potenza di quel la che sarebbe ne
c e s s a r i a per real izzare il co l legamen
to. 

— S e questo Q R O è ta lvo l ta r i tenuto 
necessa r i o per supera re le condi 
zioni avverse (propagazione) o per 
«scavalcare il QRM» è un al tro ra
g ionamento e può avere a n c h e una 
g iust i f icaz ione. 

R e s t a però il fatto, che sapendo s c e 
gliere le ore favorevol i ed operando in 
una g a m m a poco sot to la MUF di «sal
to lungo» (come ad e s . 3000 km) s i pos
sono real izzare DX con potenze picco
le. In proposito, un test imonio autore
vole è cer tamente I 4 C D H , c h e ogni an
no al segui to del le Spediz ioni sc ient i f i 
che in paes i lontani è sempre r iusci to 
a mantenere il co l legamento diretto 
giornal iero con la Madrepatr ia impie
gando p icco le potenze con t rasmett i 
tori al imentat i da un paio di «pannelli 
solari». 
Questo abbiamo voluto mettere in ri
l ievo, per fare osse rva re che la eff i
c ienza d'un radiatore col legato ad un 
t rasmett i tore d 'una d isc re ta potenza è 
d i f f ic i lmente ver i f icabi le col cr i ter io: 
«Il rapporto r icevuto usando un 'anten
na r idotta è buono, perché s i sono per
si so lo un paio di punti — S r ispetto a l 
le normal i antenne». 
Se ci fermiamo ai «due S in meno» oc
corre osserva re che vengono già a 
mancare r ispetto a l l ' an tenna normale 
ben 12 d B ; o s s i a : la potenza i r radiata 
dal radiatore-corto r isu l ta esse re 16 
volte minore (come dire 10 W irradiati 

invece di 160W). Natura lmente i 150 
mancant i s ca ldano gli induttori. 

Rag ionando in quest i termini , i conti 
tornano, e la pra t ica va d 'accordo con 
la teor ia ; s e n z a contare che qua lche 
metro di cavo concent r ico per portare 
l 'energia da l l 'apparato al ba lcone pre
sen ta un 'a t tenuaz ione ben minore del 
lungo cavo che deve raggiungere 
« l 'antenna regolare» sul tetto. Ciò pre
m e s s o , tenuto conto delle l imitazioni 
ogget t i vamente poste , o s s e r v i a m o 
che il progetto è in te ressante non so
lo, m a ef fet t ivamente ques ta an tenna 
può dare la sodd is faz ione di buoni col 
legament i a n c h e a coloro i qual i «sono 
cast igat i» da l imitazioni d'ogni gene
re: spaz io , portafogl io, padroni di c a s a 
tes tard i , ammin is t ra tor i di condomini i 
ost i l i e così v ia . 

L'antenna della «ICARO» 

È un radiatore dal le d imens ion i e peso 
veramente modeste , appl icab i le an
che ad un ba lconc ino, ha una buona ri
spondenza dai 30 MHz ai 7 MHz ed ac
ce t ta potenze apprezzabi lmente gran
di. 
Natura lmente, come detto nel la «Pre
messa» i migliori rendimenti in termini 
e let t r ic i , s i hanno in quel le gamme do
ve la lunghezza f i s i c a del radiatore 
non rappresenta una porzione troppo 
p icco la di A. 
Così poss iamo prevedere: 
Adempienza ot t ima in gamma 10 m, 
dove il radiatore è A/3 

Ademp ienza ot t ima in g a m m a 15 m 
dove il radiatore è c i r ca A/4 
Adempienza d isc re ta in g a m m a 20 m, 
suf f ic iente in g a m m a 40 m. 

La s t ru t tura (f igura 1) consente : 

— Una fac i le e rapida insta l laz ione 
— Un agevole accordo di r i sonanza 

su l l a g a m m a di lavoro 
— Una buona con iugaz ione delle im

pedenze, con r.o.s. v ic ino al l '1:1 fra 
30 e 14 MHZ; e r.o.s. eccel lente: 
1,3:1 in g a m m a 7 MHz. 

Cara t te r i s t i che general i secondo la 
«ICARO»: 

— Element i a cannocch ia le est ra ib i l i , 
a tenuta ig roscop ica 

— Impedenza d ' ingresso adat tabi le 
ed accordo con indice graduato 

— M a s s i m a potenza appl icab i le : 300 
W 

— Lunghezza (operat iva) 3,5 m; (tra
sporto) 1,5m 

— Insta l laz ione: ad a s t a di bandiera o 
«V or izzontale» 

— P e s o : 2,2 kg 

(N.d.R.): non crediamo che il princi
piante possa realizzare questo proget
to dai dati che pubblichiamo. Peraltro, 
dalla circolare della «ICARO» non si 
comprende bene se trattasi di «proget
to vero e proprio» o di illustrazione 
pubblicitaria. Pertanto riteniamo op
portuno invitare gli interessati ad indi
rizzarsi con busta s.a.s.e. al: 
«Gruppo Sperimentatori ICARO» 
-10136 TORINO - Via Barletta 90. 

UN A L T R O P A S S O AVANTI V E R S O 
«L'INFORMATICA SENZA S A C E R D O 
TI?» 

I lettori s i s a r a n n o ormai resi conto 
che il tempo dei grandi computer ac
cess ib i l i so lo «a sacerdot i» : o s s i a a 
p e r s o n a l e a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t o 
unico in grado di dialogare con la mac
china, è superato . 
La tendenza è verso la sempl i f i caz ione 
e la s tandard izzaz ione del l inguaggio. 
II governo U S A : Defense Department 
-ADA Jo in t program of f ice - ha dec iso 
che dal 1 ° gennaio 1984 il «L inguaggio 
normal izzato ADA» s i a impiegato per 

una sempre più v a s t a g a m m a d'appli
caz ioni mil i tar i . 
Ques ta dec is ione , a tempi r istrett i , ha 
m e s s o in agi taz ione a l cune dozzine di 
Soc ie tà spec ia l i zza te in produzione di 
So f tware . 
L ' impegno di preparare «ADA compi
l e r s " per il maggior numero possib i le 
di app l icaz ion i non so lo sui d iversi mo
dell i di computers mi l i tar i , m a anche 
in amb ien te c iv i ie , è f renet ico. 
Da una rapida i nch ies ta , s i è dedotto 
che a lmeno 40 produttori di computer-
hardware sono in teressat i a l l a adozio
ne del vantagg ioso ADA (per sempl ic i 
tà ed un i fo rmi tà) a tutti i modell i pre

sent i e futuri di computers grandi , me
di, p i cco l i : mini e micro ca lco la to r i . 
Lo sv i luppo de l l 'ADA per scop i com
merc ia l i potrebbe e s s e r e un'impor
tante svolta applicativa da non trascu
rare. 
S t a n n o g ià apparendo su l mercato dei 
«cross-compi lers» (traduttori) per pas
sare d a cert i so f tware in uso, a l l 'ADA 
ma a t tenz ione: - nessuno oggi è in gra
do di garant i re un «cross-compi ler» 
privo di t rabocchet t i tali d a impedire 
a l l 'ADA di scor rere s e n z a intoppi o 
ma l i n tes i ! -
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La propagazione di Mar in i * Mic i - l i 

Tutti inseguono la propagazione 

Le F a s c e di Van Allen 

Ogni tanto le «fasce» tornano a far 
parlare di sé: un recente c a s o purtrop
po negat ivo, è s ta to il cat t ivo posizio
namento in orb i ta di O S C A R 10. 
Come è noto, dopo e s s e r e s ta to mes
so «in parcheggio» da un vettore ARIA
NE, il nostro più recente sate l l i te , me
diante motore proprio doveva assume
re la s u a orbita di lavoro del tipo forte
mente el l i t t ico. 
Il p rogramma del le var ie accens ion i 
del motore era memor izzato nel micro
computer di bordo però putroppo ne 
ripetuti a t t raversament i del le f a s c e di 
Van A l len , p r ima de l l ' asse t to definit i
vo, i camp i di ques te hanno parzial
mente cance l l a to «le memorie». 
In c o n s e g u e n z a , l ' asse t to def ini t ivo in 
un primo tempo potè e s s e r e so lo prov
visorio. So lo dopo la «ricarica» del pro
g ramma t r a s m e s s o d a ter ra e dopo nu 
merosi altr i pazient i e del icat i aggiu
s tament i , ora O S C A R 10 opera ne l l 'as 
set to def ini t ivo del l 'orb i ta e l l i t t ica, ma 
non tutto è andato a l l a perfezione: di 
fatti per il t ras la tore L, occor re una po
tenza up-link pa recch io maggiore de 
previsto: l 'asset to del le antenne 1.3 
GHz è r imasto non come da progetto 
E c c o un c a s o ec la tan te del la consi 
s tenza del le «fasce» né s i può esc lude
re che i due i n s u c c e s s i di Wes ta r e Pa 

rvi 
I 

LU 
N 
Z 
tu 
=5 
o 
tu 
oc 

o r a s o l a r e 
Fig. 1 - Grafico delle previsioni per il mese di maggio 1984 per distanze non maggiori di 4000 
km: salto unico. 
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lapa due geostaz ionar i che mess i in 
parcheggio da l la «navetta» avrebbero 
dovuto arr ivare a 36000 chi lometr i con 
mezzi propri s i a da attr ibuire ad un ca 
so analogo. Difatt i a n c h e per e s s i , 

accens ione dei motori p rogrammata 
non è avvenuta per quei tanti second i 
previsti ed entrambi sono s u «orbite 
muti l i». 

Cosa sono 

Si t rat ta di «due cinture» di part icel le 
i2lementari, molto in tense, c i rcondant i 
il nostro p ianeta, e che r ivestono gran
de impor tanza sc ien t i f i ca ; non solo, 
ma delle qual i s i deve tener conto in 
cas i come la d isavven tu ra di «0.10» 
che è s ta ta la pr ima, ma non sarà cer
to l 'ult ima. 
Basterà per questo tenere presente 
che, in o c c a s i o n e dei lanc i di Exp lorer 
I ed Explorer I I I , durante i qual i ci s i ac 
corse del la es i s t enza del le c inture, gli 
strumenti r ivelatori de l la radiazione, 
nstal lat i per i qual i non era s t a t a af-

'at to prev is ta una so l lec i taz ione così 
'orte, r isul tarono «bloccat i», c ioè de
notarono la loro incapac i tà a misurare 
j n a radiazione troppo in tensa per le 
oro cara t te r i s t i che funzional i . In v is ta 

di una sp iegaz ione del fenomeno, E x 
plorer IV fu equipaggiato con dei con
iatori di part icel le (contator i di Geiger) 
oiù p iccol i , c ioè atti a ridurre il conteg
gio, schermat i oppor tunamente con 
amine di piombo e c a p a c i di «r ispon-
lere» ad elettroni dotat i di quel la s tes 

sa energ ia che loro competerebbe sot
to la d i f ferenza di potenziale elet tr ico 
di se i cen toc inquan tami la volt, nonché 
orotoni dotati di energ ia quindic i volte 
maggiore del la energ ia sopra detta. 
Tutti conoscono bene l 'elettrone o 
quantum e lementare di e let t r ic i tà», 
:ioè, in s o s t a n z a , l 'atomo di elettr ic i

tà: ed il protone, c ioè quel la par t ice l la 
e lementare dota ta di c a r i c a e let t r ica 
oosi t iva, che cos t i t u i sce il nucleo 
le l l 'a tomo di idrogeno. Explorer IV 
ora munito di un tubo fotomolt ipl icato-
-e, oppor tunamente protetto da l la ra
diazione so la re , ed idoneo a l la m isu ra 
della energìa g lobale del la radiaz ione, 
o ìu t tosto che a l l a m isu ra de l la energ ia 
delle s ingole par t ice l le indiv idual i . 

Fig. 2 - Grafico delle previsioni DX per mag
gio 1984. 
0 = ottima, B = buona; D = discreta; M = 
mediocre. 
le righe sotto «M» indicano che il percorso è 
aperto ma i segnali sono cosi deboli da con
sentire solo comunicazioni A,. 
Tratteggiate: segnali tanto deboli da offrire 
scarse possibilità anche per il Morse. 
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C i r c a il p iano di volo più idoneo per un 
lungo impatto con ques te mis ter iose 
«isole d 'a l ta energia», Explorer IV ven
ne inser i to in un'orbi ta molto più incl i
na ta r ispet to al p iano equator ia le di 
quel le dei p redecessor i (c i rca c inquan
ta gradi) , in modo d a «sondare» in volo 
una z o n a più amp ia , c o m p r e s a fra i li
miti di più b a s s a lat i tudine del le due 
zone in te ressa te dal le aurore polari. 
Inoltre l 'orbita, e l l i t t i ca , e ra suf f ic ien
temente eccen t r i ca , c ioè suf f ic iente
mente a l lungata , così d a potere forni
re m isu re fino ad una a l tezza di c i r ca 
duemi la ch i lometr i . 

: r i levament i sc ien t i f i c i de l l 'Explorer 
IV hanno reso noto che la c in tura par-
t i ce ' la re che c i r conda il nostro p ianeta 
è cos t i tu i ta da strat i «isoenergeticì», i 
qual i , a l le b a s s e lat i tudini ed in pross i 
mi tà del l 'equatore, appaiono come se
guire il contorno del la terra, per diri
gersi poi a l l 'es terno, indi al l ' interno, 
inf ine a n c o r a a l l 'es terno, andando ver
so le a l te lat i tudini , in gu i sa da forma
re : o m e del le co rna . Ques te giungono 
fino a penetrare nel le zone in te ressate 
dal le aurore polar i . L a d ispos iz ione 
c o m p l e s s i v a del le f a s c e o c inture è 
s immet r i ca , oltre che r ispetto al piano 
equator ia le , a n c h e r ispet to a l l ' a s s e 
magnet i co del la terra, c ioè a l la retta 
congiungente il polo nord magnet ico 
col polo sud magnet ico del la terra 
s t e s s a . Il volo del Pioner III ha poi fat
to cons ta ta re che la grande c in tura 
par t ice l lare c h e c i r conda il nostro pia
neta c o n s i s t e essenz ia lmen te di due 
f a s c e di a l ta in tens i tà . Ce rche remo di 
dare una idea c o m p l e s s i v a , in termini 
e lementar i , de l la s t ru t tura di tal i c intu
re di «radiazione», che ormai p a s s a n o , 
sotto il nome di «fasce di Van Alien» 
(lo sc ienz ia to che le ha scoper te e stu
diate). 

La terra è, dunque, c i r conda ta da due 
f a s c e di radiazioni di a l ta in tens i tà : 
una f a s c i a più in terna, c ioè più v ic ina 
a noi, ed una più es te rna . Nel la f a s c i a 
più in terna il m a s s i m o di in tens i tà è 
raggiunto a c i r c a t remi la chi lometr i di 
a l tezza; nel la f a s c i a più es te rna il mas
s imo è raggiunto, invece, ad una altez
za di c i r c a qu ind ic imi la chi lometr i . Ol
tre tale quota, l ' in tens i tà del la radia
zione d im inu isce , fino a r idursi prati
camen te a zero ad una quota di c i r ca 
se t tan tami la ch i lometr i . P o s s i a m o an
che dare una idea del m a s s i m o di in
tensità de l la rad iaz ione dal punto di vi
s ta quar. t i tat ivo: in c i a s c u n a delle due 
f a s c e il m a s s i m o di in tens i tà del la ra
diazione è di c i r c a quaran tami la parti

cel le e lementar i per cent imetro qua
drato e per un i tà di angolo sol ido. Cir
ca gli elettroni ed i protoni, c ioè le par
t icel le che , col loro i n c e s s a n t e moto, 
cos t i t u i scono essenz ia lmen te la ra
diazione, d iamo un ragguagl io su l le ri
spet t ive energ ie. P o s s i a m o af fermare 
quanto segue : per quanto r iguarda gli 
elettroni, il m a s s i m o di energia supera 
quel la a c q u i s t a t a da un elettrone sot
to la d i f ferenza di potenzia le elettr ico 
di se i mil ioni di volt: per quanto riguar
da, invece, i protoni, il m a s s i m o di 
energia s u p e r a que l la a c q u i s t a t a da 
un elet t rone sot to la d i f ferenza di po
tenzia le elet tr ico di quaran ta mil ioni di 
volt. 

Riguardo al le quant i tà di radiazione, 
r icordiamo la def in iz ione di «unità 
roentgen» quel la quan t i tà di raggi X 
che è c a p a c e di produrre, per ionizza
zione, una uni tà e le t t ros ta t i ca di car i 
c a e le t t r ica , in un cent imetro cubo di 
ar ia s e c c a nelle condiz ioni ordinar ie di 
temperatura e di p ress ione . Ciò signi
f ica che una uni tà roentgen vi l ibera 
c i r ca due mil iardi di par t ice l le dotate 
di c a r i c a pos i t iva e due mil iardi di par
t icel le di c a r i c a negat iva . 
Dalle osservaz ion i sono stat i rivelati 
valori eccez iona lmen te forti sì che i 
«picchi» di rad iaz ione nel le due f a s c e 
di Van Al len corr ispondono a c i r ca 
cento uni tà roentgen a l l 'o ra , per quan
to r iguarda i protoni e a c i r ca dieci uni
tà roentgen per quanto r iguarda gli 
elettroni. 

La formazione delle fasce 

Oltre a l l 'approfondimento del la cost i 
tuzione del le f a s c e di Van Al len, un 
grande prob lema sc ien t i f i co aperto è 
quel lo del d inamismo c o s m i c o che 
pres iede a l la loro formazione; proble
ma ques to di a l t i ss imo in te resse an
che sot to il profi lo m e c c a n i c o , anzi so
prattutto in ta le profi lo. S i può pensa
re a due sorgent i responsab i l i del la 
origine e del la formazione del le f asce , 
L a pr ima sorgente è il so le , il qua le è 
notor iamente fonte del «vento corona
le» o s s i a : di emiss ione di part icel le ele
mentar i navigant i negli spaz i i ce les t i . 
L a s e c o n d a sorgente v a r i ce rca ta in 
par t ice l le di «decadimento» - come si 
d ice in F i s i c a nuc leare - di quei neutro
ni che vengono l iberati in grande nu
mero per az ione de l la radiaz ione co
s m i c a - de l la quale abb iamo par lato in 
un nostro precedente ar t icolo - giun

gente al l imite super iore del la atmo
s fe ra terrestre ed agente su l le moleco
le dei g a s cost i tuent i l 'ar ia. Ta l i parti
cel le di «decadimento» dei neutroni 
sono protoni ed elettroni. (I nostr i let
tori s a n n o bene che il neutrone è una 
par t ice l la e lementare di m a s s a appe
na un po' più a l ta del la m a s s a del nu
cleo a tomico del l ' idrogeno, ma priva 
di c a r i c a e le t t r ica, quindi fortemente 
penetrante; inoltre sanno che il neu
trone appare come protagonis ta in fe
nomeni fondamenta l i per tutta la F i s i 
ca nuc leare , come, «fissione» su cui si 
b a s a il Rea t to re nuc leare (per scop i in
dustrial i). 

Avvert i remo, in proposito, che Van Al
len ha e m e s s o una ipotesi secondo la 
quale la f a s c i a più es te rna sarebbe co
st i tu i ta d a par t ice l le di origine so lare , 
mentre que l la più in terna proverrebbe 
dalle par t ice l le di decad imento neutro-
nico. Su l l e par t ice l le ca r i che , il campo 
magnet ico terrestre ag i sce come eser
c i tando una grande funzione di cat tu
ra e di gu ida. Infatti le part icel le car i 
che s i compor tano, nel loro moto, co
me corrent i e let t r iche. C i r c a la funzio
ne di ca t tu ra e di gu ida eserc i ta ta dal 
campo , d i remo che e s s a s i svolge se
condo un m e c c a n i s m o di interazione 
e le t t romagnet ica . 

Considerazioni 

Viene da domandars i il motivo per cui 
le memor ie al serv iz io del micropro
cessore di O S C A R 10 sono state così 
pro fondamente al terate nell 'attraver
samento del le «fasce» mentre in pas
sato i congegni elet tronici pure dotati 
di memor ia , dei più recent i predeces
sori di O S C A R 10 non avevano avverti
to inconveniente a lcuno. 
In primo luogo, e credo questo abbia 
la s u a impor tanza il so f i s t i ca to s is te
ma di autopropuls ione ed asse t to di 
«0.10» imp iegava modern iss ime ROM, 
più sens ib i l i ai «campi» perché ad a l ta 
impedenza. 

In secondo luogo, A R I A N E ha m e s s o il 
nostro sate l l i te in un'orbi ta di par
cheggio il cu i p iano fo rmava pochi 
gradi r ispetto a l l 'Equa to re . 
Ques to e ra il p iano di volo di A R I A N E , 
dedicato a satel l i t i di tipo equator ia le; 
il por tars i in orbi ta quas i polare, e ra in
fatti compito del satel l i te s tesso , come 
pure quel lo di dare al l 'orbi ta una for
ma e l l i t t i ca for temente a l l unga ta : 
qua lche migl ia io di chi lometr i al peri-
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geo aus t ra le ; e c i r c a 35 mi la chi lometr i 
per l 'apogeo (boreale). 
In questo modo, le parti più abi tate 
del la Te r ra possono vedere per molte 
ore, il sate l l i te quando s i spos ta lenta
mente ad una lat i tudine di poco infe
riore a quel la del sud de l la Groen lan
dia. 
È s ta to par t ico larmente dannoso per 
O S C A R 10, il lungo soggiorno a l le bas
se latitudini quindi entro quegli strati 
isoenergetici c h e in p r o s s i m i t à 
del l 'equatore contornano la Te r ra - ed 
anche «0.10» con to rnava appunto la 
Ter ra , ins is tendo entro le «fasce». 
Gli altri satel l i t i che l 'hanno precedu
to, v e n i v a n o m e s s i d i r e t t a m e n t e 
nel l 'orbita di serv iz io dal «vettore» e 
per tutti e s s i - sempre a motivo del la 
migliore ut i l izzazione nel le parti più 
popolate del la Te r ra - s i sceg l ievano 
quei «lanci» che met tevano altri sa te l 
liti tipo p ro fess iona le e sc ien t i f i co (co
me ad esempio i primi meteorologici) 
in orbite quasi -polar i . C o s i i predeces
sori di questo prest ig ioso sate l l i te 
amator ia le dopo un rapido a t t raversa
mento del la «fascia interna» forse an
cora dentro il «guscio del vettore», ve
nivano ad orbitare in piani orbital i 
aventi forti angol i r ispet to al piano 

equator ia le; né a quanto s e m b r a un 
veloce a t t raversamento ogni 50 minuti 
c i r ca , del detto p iano, aveva effett i no
civi ai fini de l l 'e le t t ron ica di bordo. 
Le «fasce» hanno poi, in te ressant i pro
babi l i tà d ' esse re la c a u s a di anomal ie 
propagat ive f inora non ben sp iegate . 
Intendiamo al ludere a probabil i intera
zioni c o n n e s s e con l 'E-sporad ico ed a 
fenomeni d'eco per i qual i un segna le 
è r iudibi le a lcun i dec imi di secondo ed 
oltre dal momento in cui è s ta to gene
rato. 

Quest i ech i che hanno tempi compres i 
fra 5 decimi e 5 cen tes im i di secondo, 
vi r iscont rano in gamme al di sot to di 5 
MHz - difatt i i rad ioamator i , cu i s i deve 
la scoper ta e la sp iegaz ione sc ient i f i 
c a , li hanno essenz ia lmen te incontrat i 
nel la g a m m a 3,5 MHz (ma a n c h e quel
la di 1,8 MHz deve averl i ) . 
Riguardo al m e c c a n i s m o di tal i ech i , 
l 'osservaz ione-ch iave che ha portato il 
Vi l lard W 6 Q Y T a dare una sodd is fa 
cente sp iegaz ione, è que l la che s i veri
f icano prevalentemente p resso stazio
ni che s i t rovano molto a nord: il primo 
scopr i tore fu Jo rgen H a l s in Norvegia 
nel 1927 - i pr incipal i indagator i : favori
ti da l c a s o e da l la natura sono stat i 
OM di Seat t le e T a c o m a (USA: oltre 

50° La t . N), nel 1977. 
Res tano da sp iegare sodd is facente 
mente, echi d a 0,5 f ino a 30 second i ri
scontrabi l i seppur con minore fre
quenza, in tutte le gamme-amator i 
c o m p r e s a quel la di 1,3 G H z (1). 
Qui i migliori s tud ios i : Crawford (2) e 
Muldrew (3) hanno fatto r icorso a for
me di ampl i f i caz ione che sostengono ì 
segnali per così lungo tempo, possibi l i 
per effett i d ' in terazione f ra a l ta iono
s fe ra e magne tos fe ra . Secondo Mul
drew l ' interazione nel p l a s m a avver
rebbe con una convers ione interme
dia, il che sp iegherebbe i lungh iss imi 
tempi, come quel lo segna la to dal Ra -
s m u s s e n - OM norvegese. 

(continua) 

(1) Rasmussen «Ghost echoes on 7296 
MHz» QSTJune 1976. 
(2) Crawford «Possible observations & Me
chanism of very long delayed echoes* Journ 
of Geophys. Research vol. 75-1970. 
13) Muldrew «Generation of long delay 
echoes» Journ of Geophys Research • vol. 84 
• Anno 1979. 

(Soluzione del c ruc i rad io di pag. 55) 
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Soluz ione: «ROSMETRO». 

64 

(Continua da pag. 43) 

La programmazione del computer 

La parte interna de l la cus tod ia di p las t i ca deve es
sere foderata con foglio d 'al luminio per usi domest i 
ci (tipo più s p e s s o ) , però le f inestrel le d 'aereazione 
vanno lasc ia te l ibere. 
Ora, la conness ione in diversi punti, f ra questa 
schermatura in foglio d 'al luminio e la p ias t ra di ba
se è non solo p iù fac i le , ma più ef f ic iente. 
Tutti i s is temi digital i prodotti in USA in tempi recen
ti hanno predisposiz ioni (di legge) per una riduzione 
delle interferenze o s s i a minore R F I (ovvero una e.m.c. 
migliorata). 
F ra quelli che s 'avva lgono del la r iduzione del la R F I 
vi è da segna la re lo A T A R I del l 'u l t ima generazione, 
progettato quando la legge era già in vigore. 
Lo s t e s s o d i cas i per lo M800 Macrot ron ics Termina l 
Sof tware, migl iore del «vecchio M80». 
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Panorama del radioascolto internazionale 

Organo Ufficiale 
i r 

Associazione Italiana Radioascolto 
Casella Postale 30 
50141 FIRENZE 30 

F i r e n z e , P a l a z z o dei c o n g r e s s i , s e d e d e l l a pross ima a s s e m b l e a a n n u a l e d e l l ' A I R . 

A S S E M B L E A A N N U A L E D E I S O C I 

Car i amici anche quest'anno siamo 
giunti al momento della verifica; sia
mo cioè giunti all'assemblea dei soci 
che è !a più bella occasione per po
terci incontrare e scambiare le no
stre opinioni. 
Avvicinandosi questa scadenza, mi 
sembra giusto ricordare le numerose 
iniziative avviate dal Consiglio Diret

tivo durante l'anno appena trascorso, 
Tra queste voglio in primo luogo ri
cordare i l «Newsletter» la cui uscita è 
ormai imminente; i l bandierino AIR 
ed il rinnovato adesivo che sono an
dati letteralmente a ruba, tanto che 
le nostre scorte si sono più volte 
esaurite; la lista dei tempi di confer
ma e delle stazioni che trasmettono 

in i tal iano; l ' ingresso d e l l ' A I R 
ne l l 'EDXC; la rinnovata cassetta 
pubblicitaria da mandare alle radio 
amiche e la tanto attesa e finalmente 
realizzata (con grande gioia di tutti i 
soci) spedizione del Vademecum 
della Radio (edito dalla Faenza Edi
trice). 
Oltre alle iniziative suddette il Con-
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P u b b l i c h i a m o c o n molto p i a c e r e due lettere c o n le qual i la D e u t s c h l a n d f u n k e la H C J B 
ader iscono all ' invito d a noi rivolto a par tec ipare a l l ' a s s e m b l e a A I R 84. 

DEUTSCHLANDFUNK 
GEMEINNÙTZIGE ANSTALT DES ÓFFENTUCHEN RECHTS 
ÌIH-Ass.Italiana Hadioasoolto C o l o n i a , 13.12.1983UE 
Dr. L. G o b i s i 
C a s e l l a P o s t a l e 30 
I - 5014-1 F i r e n z e 

Caro Dr. C o b i s i , 

con molto p i a c e r e t u t t a l a r e d a z i o n e i t a l i a n a ha appreso 

l ' e s i t o d e l "referendum" c o n c l u s o s i appunto con l a v i t 

t o r i a d e l l a Deutschlandfunk. Questo r i c o n o s c i m e n t o c i 

servirà da sprone a fare,anche per i l f u t u r o , sempre d i 

più e meglio. 

I n o c c a s i o n e d e l l ' a s s e m b l e a che dovrebbe r a d u n a r s i i n 

maggio a F i r e n z e , l a redazione i t a l i a n a Sara s e n z ' a l t r o 

p r e s e n t e per r i t i r a r e l'ambito premio. 

La prego d i v o l e r estendere i più c o r d i a l i s a l u t i anche 

a l p r e s i d e n t e e a l s e g r e t a r i o d e l l ' A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a 

d e l H a d i o a s o o l t o . 

Con m o l t i c o r d i a l i s a l u t i 

U l r i c h H i t t e r 
D i r e t t o r e d e l l a r e d a z i o n e 
i t a l i a n a d e l l a Deutschlandfunk 

RADER8ERGGURTELJ0 500OKÓLN51 POSTF 510640 Ibi <1221)3M71 DURCHWAHL 37 07/ TELEX 888 4920 

Zi T-HFIENBIlTtNWnANDtNDUT Hi." . . l.K * v Al: EÎ TELPEfìSONEI. JjraCHTEN 

siglio Direttivo ha dovuto anche af
frontare e risolvere questioni più im
pegnative. 
Su una in particolare mi preme ri
chiamare la vostra attenzione giac
ché la decisione presa a suo tempo 
necessita di una ratifica da parte 
dell'assemblea dei soci. Mi riferisco 
alla decisione di sollevare il sig. G . 
Zella dall 'incarico di direttore della 
nostra rivista. Questa decisione pre
sa all'unanimità dal Consiglio Diret
tivo, e successivamente approvata 
dal Collegio dei Probiviri , sarà di
scussa e auspicabilmente definitiva
mente retificata dalla prossima as
semblea. 

Uso della delega 

Tutti i soci del 1984 hanno già rice
vuto, con l'ultima circolare, il ta
gliando di delega per le votazioni. E 
indispensabile che tutti i soci che 
non potranno intervenire personal
mente all'assemblea facciano uso del 
tagliando di delega tramite altri soci, 
oppure facendolo pervenire diretta
mente all'associazione ( A I R , Casella 
Postale 30, Succursale 30, 50141 F i 
renze) che provvedere alla distribu
zione tra i convenuti. 

66 

Spero comunque che la giornata pri
maverile invogli il maggior numero 
di soci ad approfittare dell'occasione 
per una gita a Firenze. 
Vorrei ricordare inoltre che l'assem
blea è riservata ai soci e loro familia
ri ed agli invitati. 

Dove saremo 

L'assemblea si terrà i l 6 maggio 1984 
presso il Palazzo dei Congressi di F i 
renze, Pratello Orsini 1, via Valfonda 
(primo piano sala n. 103) con inizio 
alle ore 9 c i rca . I lavori proseguiran-

Elettronica Viva - Aprile 1984 - N. 44 



HCJB 

A . I . R . A s s o c i a z i o n e I t a l i a n j Radi- i s c o l to 
C a s e l l a P o s t a l e 30 
5014 1 F I R E N Z E 

F o r m i p i n e , 16 Gennaio 1H84 

E g r e g i S i g n o r i , 

V i r i n g r a z i o p e r l a V o s t r a l e t t e r a d ' i n f o r m i ; : ione p e r l'anno 1984 
che abbiamo l e t t o con molto i n t e r e s s e . Abuiano i n t e n z i o n e d i p a r 
t e c i p a r e a l l ' a s s e m b l e a d e i s o c i ne 11 ' a p r i l e ' r i a . ? i o '84 e V i p r e 
ghiamo d i f a r c i s a p e r e l a d a t a e s a t t a i n c u i avrà luoco l ' a s s e m b l e a . 

I n o l t r e l a m o s t r a su B C I e D X i n ^ ha t r o v a t o i l n o s t r o i n t e r e s s e ; 
v o r r e i s a p e r e se c'è l a possibilità p e r l a Società R a d i o Mondiale 
d i p a r t e c i p a r e con uno s t a n d . 

Ne 1 1 ' a t t e s a d i un V o s t r o p r o n t o r i s c o n t r o e r i n g r a z i a n d o v i a n t i 
c i p a tamente, c o l g o l ' o c c a s i o n e d i i n v i a r v i i m i e i più c o r d i a l i 
s a l u t i . 

R i n a l do ,/l s t on 
Di r e t t o r e 

no fino alle ore 13; dopo l'interruzio
ne del pranzo, riprenderanno alle 
ore 1 4 , 3 0 per terminare alle 1 8 . 
La sede dell'assemblea è facilmente 
raggiungibile a piedi dalla stazione 
di Santa Maria Novella. C h i invece 
arrivasse con la macchina potrà tro
vare (speriamo) parcheggio nei 
pressi della Fortezza da Basso. 

I l s e g r e t a r i o 
L U C I A N O P A R A M I T H I O T T I 

Società Radio Mondlale-HCJB Via Cavallotti. 16 - 41043 FO R MIG IN E (Modena) Tel. 059/556554 

L E Q S L s D A R A D I O M O S C A 

di Olle Aim, tratto dalla DX-Magazin 
n. 8/9, 1981 del World Wide DX 
Club, Bad Homburg, Rep. Fed. di 
Germania; traduzione a cura del 
Gruppo Radio di Trieste. 

Olle Aim, che ha scritto il presente articolo, è 
un ingegnere elettronico, laureatosi all'Univer
sità di Tecnologia a Goteborg, dove, Ira l'altro, 
ha studiato propagazione delle onde radio. Ha 
41 anni ed è DXista da 25, nei quali ha verifica
to 1650 stazioni da 198 paesi (lista E D X C ) ; è 
editore aggiunto del W R T H . Prepara le carte 
delle trasmissioni H F dell'Unione Sovietica per 
i quattro periodi di trasmissione sulla base di 
quanto ascoltato in Svezia. Informazioni su di 
esse sono disponibili per il pubblico attraverso 
il «USSR H F Broadcast Newsletter», c/o Roger 
Legge, Box 232, Me Lean, V A 22101, U S A . 

Prefazione 

La caccia alla Q S L è per molti i l pri
mo motivo di interesse verso i l nostro 

hobby; ciò accade soprattutto nel 
Nord America, dove, seguendo la 
«Radio country list» edita dalla North 
American Short Wave Association 

O l l e A i m (a destra) . 

( N A S W A ) , vengono considerati vali
di guali stati anche le singole repub
bliche sovietiche. Ma proprio sulla 
veridicità delle conferme di Radio 
Mosca c'è molto da discutere. 

Allo stato attuale alcune redazioni di 
Radio Mosca sono d i s p o n i b i l i 
all'emissione di conferme con tutti i 
dati, cioè località del trasmettitore 
oltre alla frequenza ed agli altri det
tagli. Questo è di grande interesse 
per molti DXisti, specialmente in 
Nord America; recentemente ho sa
puto che gualcuno vanta di aver con
fermato 67 località! 
Le località segnalate sulle Q S L s sono 
generalmente quelle che si possono 
trovare nelle liste sottoposte all'Uffi
cio Internazionale di Registrazione 
delle Frequenze ( I F R B ) , a Ginevra , 
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ohe si riferiscono alle bozze degli 
orari di trasmissione su onde corte 
per l'inverno e l'estate. Tali liste r i 
portano le frequenze usate negli anni 
precedenti per i periodi D (inverno) 
e J (estate). 
A d esempio per il periodo D80 ven
gono inviati gli orari finali del perio
do D79. Per il periodo M (primavera) 
e S. (autunno) inviano gli orari cor
renti, ma la segreteria Q S L s di Radio 
Mosca non riceve questi orari, così la 
segreteria continua ad usare la lista 
D79 per il periodo M 8 1 . . . 
Questo fatto è all'origine di certe ov
vie contraddizioni tra ciò che si è 
ascoltato e ciò che è scritto sulla 
Q S L ; per esempio una località del 
Lontano Oriente usata l'anno prece
dente per trasmissioni verso il Nord 
America e che figura sulla Q S L può 
essere sostituita l'anno successivo da 
un trasmettitore in località europea 
(solitamente in Ucraina) operante 
sulla medesima frequenza; così gli 
ascoltatori della costa orientale degli 
Stati Uniti ricevono conferma di una 
località dell'Estremo Oriente che do
vrebbe trasmettere orientando l'an
tenna in modo estremamente incre
dibile. 
Attualmente gli orari D e J sono sotto
posti a l l ' IFRB all ' incirca a metà sta
gione sotto forma di correzioni, ma la 
segreteria non riceve nemmeno que
sti; probabilmente per le trasmissioni 
che non possono essere accoppiate 
con alcun dato dei vecchi orari si in
formano telefonicamente con qual
che tecnico, che suggerisce qualco
sa da scrivere sulle QSLs . 
Si deve osservare che gli elenchi 
pubblicati da l l ' IFRB comprendono 
una quantità di frequenze assegnate 
a Radio Mosca, che però sono state 
abbandonate anni addietro; questo 
vale anche per gli orari dei periodi 
M e S In più certi cambiamenti sono 
fatti di quando in quando e la segre
teria Q S L naturalmente non ne viene 
informata. 
Questa è una trappola per i cacciato
ri di Q S L s di Radio Mosca, ma ce ne 
sono di peggiori, come vedremo 
adesso. L'ascoltatore accanito, spe
cialmente nel Nord America, può 
aver notato che alcuni trasmettitori 

sono usati in comune da Radio Mosca 
e Radio Sofia. In elenco c'è Sofia co
me Radio Sofia e, generalmente, una 
località ucraina come Radio Mosca, 
ma per quanto attentamente voi 
ascoltiate, non ci sono interruzioni o 
altri cambiamenti quando commuta
no. Ciò riguarda un trasmettitore a 
Sofia (9700 kHz) e due a Plovdiv (tut
tora elencati come Sofia, ma la loca
lità attuale è stata confermata per 
Plovdiv da un DXista che ha fatto vi 
sita alle autorità responsabili), che 
usavano la frequenza di 9665 kHz 
per l'America Latina e 7115 kHz per il 
Nord America durante il periodo D. 
Quando vengono usati su altre fre
quenze sono sempre elencati come 
Sofia, in Bulgaria, mentre i sovietici 
cambiano spesso la denominazione 
della località, muovendola da tutte le 
parti in Ucraina e qualche volta an
che più lontano. Questi fatti sono co
sì evidenti che non possono essere 
contestati dal serio DXista ed il punto 
è che non si può fare affidamento su 
Radio Mosca per dare l'attuale posi
zione in una classifica Q S L , anche se 
dovesse accadere di usare una lista 
aggiornata delle località di trasmis
sione. 
In effetti : casi sopra menzionati non 
sono isolati; l'intera questione delle 
località è un pasticcio, anche se si
stematico, che fa parte della disinfor
mazione connessa al sistema politico. 
Un'altra evidente contraddizione la 
si riscontra nel servizio per il Nord 
America trasmesso su 7440 kHz, che 
viene confermato su Q S L come Mo
sca. Uno studio su come si modifica
va il segnale al cambiare delle con
dizione di propagazione mostra che 
esso deve essere situato da qualche 
parte nell 'Asia Centrale o in Siberia 
e così esso è anche ascoltato e con
fermato come Kenga quando si spo
sta su 9505 o 11960 malgrado che sia 
chiaramente lo stesso trasmettitore. 
(La località attuale è appena al di 
fuori di Novosibirsk: Kenga è un pic
colo paese più lontano, a nord, e non 
ha la necessaria rete di alimentazio
ne o il sistema di antenna che sareb
be richiesto dai numerosi trasmettito
ri elencati come Kenga). 
Da quando ho iniziato a studiare le 

trasmissioni di Radio Mosca e le liste 
I F R B , nella metà degli anni sessanta, 
ho subito riscontrato delle cospicue 
contraddizioni che mi hanno indotto 
a dubitare delle liste. Ryazan era 
elencata su 15140 e 15440 alla stessa 
ora, ma i 15140 kHz arrivavano sem
pre con segnale fortissimo, anche in 
presenza di ionizzazione disturbata o 
bassa (bassa M U F , massima freguen-
za usabile), mentre i 15440 richiede
vano una ionizzazione estremamente 
alta per fornire qualcosa di diverso 
da una debole ricezione per diffusio
ne. Negli anni successivi 15140 risul
tò essere nel complesso di trasmissio
ne di Syzran (Ulyanovsk), e 15440 r i 
sultò essere a Kaunas o in un'altra lo
calità lituana non elencata; infatti le 
osservazioni hanno dimostrato che 
raramente le località ufficiali sono 
quelle correntemente in uso. Per 
esempio, se usano Lvov su una deter
minata frequenza nella lista possono 
elencare Vinnitsa, e se qualche tem
po dopo usano Kiev sulla stessa fre
quenza, probabilmente nella lista 
elencano ancora Vinnitsa. Quando 
ne hanno bisogno assegnano una lo
calità immaginaria ad ogni frequen
za, e mettono a caso i l posto più vici
no che compare nella lista ogni volta 
che la frequenza viene usata. Queste 
località segnate a caso sono quelle 
che appaiono sulle QSLs , così in 
realtà tutte le Q S L s sono prive di va
lore per dimostrare di aver ascoltato 
una certa località o una repubblica. 
La disinformazione è sistematica, ma 
naturalmente tanto gli sprovveduti 
tanto le agenzie di informazione pro
fessionali sono in grado di ricavare 
dati validi da fonti più attendibili, 
come i satelliti. 

Molte delle località elencate non so
no più in uso e la maggior parte dei 
trasmettitori a bassa potenza e persi
no certi da 50 kW sono stati messi 
fuori servizio. Invece certe località 
non sono nelle liste, compreso il 
grande centro di Syzran. Qui in Eu
ropa è facile fare osservazioni sui tra
smettitori di Radio Mosca entro la di
stanza di un salto: le osservazioni sul
le aperture e le chisure in dissolven
za indicano la distanza relativa e il 
comportamento nel corso di condi-
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zioni aurorali dà un'indicazione sulla 
latitudine della località. I l problema 
è di raggruppare assieme i trasmetti
tori in base alle località, come per 
esempio Syzran (che ho riportato a 
Kuybyshev, essendo questo i l centro 
più grande nelle vicinanze) teorica
mente potrebbe consistere di più lo
calità su un'area considerevole. 
C i sono tre fonti per le informazioni 
attuali: differenza di ritardo nella 
propagazione, sigla e mappe O N C . 

Radio Mosca non provvede a com
pensare le diverse distanze percorse 
dal segnale radio prima o dopo la 
trasmissione; se ascoltate simulta
neamente (per esempio con una cuf
fia stereofonica) i l programma 
Mayak da Mosca e da Novosibirsk 
noterete un eco accentuato a causa 
della lunga distanza in più che i l se
gnale ha percorso via Novosibirsk se 
confrontato con quello via Mosca 
(ciò vale per un ascoltatore in Euro

pa). 
I l cervello umano è uno strumento 
molto sensibile per la misura della 
differenza di fase: con un po' di alle
namento potete dire tutte le volte che 
la differenza è quasi nulla (località 
identica o vicina) , media o grande. 
Questo metodo rende possibile un 
raggruppamento generale dei tra
smettitori se viene applicato tutti i 
casi in cui si sospetta che due tra
smettitori che diffondono lo stesso 

TRASMETTITORI AD ONDA CORTA DELL'UNIONE SOVIETICA. 

S e r v i z i per 1'estero : 
A Lvov 
B N i k o l a j e v 
C K i e v 
D Krasnodar 
E Yerevan 
F Charkov 
G T u i a 
H Serpuchov 
I --'osca ( G i o c a l i tà) 
J K a l i n i n 
K Leningrado 

L U l j a n o v s k 
M Dusanbe 
N Taskent 
0 S v e r d l o v s k 
P Alma Ata (Slocalità) 
Q N o v o s i b i r s k 
R K r a s n o y a r s k 
S I r k u t s k 
T C i t o 
LI Blagovescensk 
V Chabaro'-sk 

Bota: a l c u n i d e i t r a s m e t t i t o r i i n d i c a t i s o t t o 
O r b i t a 1,2,3 e A, programmi r e g i o n a l i e 
non chiaramente i n d i v i d u a t e , mentre l e 1 
lità con c u i cambiano, stando a l l e i n d i e 

500 kW). 

W V l a d i v o s t o k 
Y Sim p e r o f o l 
Z PetropavlQsk-

K a m c a t s k i j 

S e r v i z i l o c a l i : 
a Kaunas 
b Minsk-Mogi 1Q\J 
c Riga 
d T a l l i n n 
e T b i l i s i 
f Baku 

" s e r v i z i per l ' e s t e r n 
l o c a l i ) ; v i sono inai 
ocalità d e l l ' U c r a i n o 
a z i o n i f o r n i t i da Rad 

g Petrozavodsk 
h ASchabad 
i U r a l s k 
j Arcangelo 
k Murmansk 
1 Ufa 
m Tjumen 
n Fergana 
o Dzambul 
p Frunze 
q Chanty-Mansìjsk 

r -Salechard 
s P a v l o d a r 
t S e m i p a l a t i n s k 
u Dudinka 
v K y z y l 
w Ulan Ude 
x J a k u t s k 
y Magadan 
z Juzno-Sachalìnsk 
aa Palane 
bb Anadyr 

sono u s a t i pure per i s e r v i z i i n t e r n i (Mosci 1,2 e 3, 
t r e due località i n B i e l o r u s s i a e n e l l ' e s t r e m o o r i e n t e 
vanno pres o con b e n e f i c i o d i i n v e n t a r i o , v i s t a l a f a c i -
i o MoBca. ( T o t a l e d e i t r a s m e t t i t o r i c i r c a 300 da 5 a 

M a p p a u b i c a z i o n e trasmettitori O C . 
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programma siano nella stessa locali
tà. C i sono due inconvenienti: due 
località del tutto diverse, special
mente in Europa, possono avere lo 
stesso ritardo per coincidenza; que
sto inganno è escluso dal confronto 
con altre osservazioni. I l programma 
Mayak del servizio interno e il Mayak 
come completamento del servizio 
per l'estero possono essere forniti al
la stessa località lungo percorsi diffe
renti; questo secondo tranello può 
essere evitato considerando i due 
servizi Mayak come programmi di
versi. 
I l metodo della sigla è stato inventato 
da Bi l l Davis egli trovò che la proce
dura di riscaldamento erano diverse 
e distinte tra ì trasmettitori della co
sta est entro il suo campo di osserva
zione. Ciascuna località di trasmis
sione aveva una sua procedura, che 
veniva applicata a tutti i trasmettitori 
in quel luogo, e diversa da quasi tut
te le altre località. Più recentemente 
ho applicato questo metodo ad altri 
luoghi ed ho trovato che il mio rag
gruppamento di trasmettitori era 
confermato per circa il 98%. Per 
esempio la località di Syzran cambia 
frequenza rapidamente e appare sul

la nuova frequenza all'ora T meno 
27, poi c'è una nota di prova ripetuta 
una o due volte, poi la portante viene 
tolta verso l'ora T meno 23 e riappare 
verso l'ora T meno 7 o 8, poi c'è una 
breve emissione con una nota di 450 
Hz uno o due minuti dopo (la norma
le nota di prova è di 400 Hz) . Niente 
di simile a questa procedura è mai 
stato trovato in nessuna altra località 
di Radio Mosca; di tanto in tanto la 
sigla d'apertura può essere differen
te, in occasione di misure straordina
rie. 
Dopo che i trasmettitori sono stati 
raggruppati assieme in un limitato 
numero di località bisogna determi
nare il sito del programma che si 
ascolta; la località approssimativa 
può essere determinata come indica
to sopra. L'intraprendente DXista 
Dough lohnson ha trovato che le 
mappe aereonautiche O N C com
prendono tutti gli ostacoli verticali al 
di sopra dei 60 metri e quindi anche 
antenne radio, camini e così v ia . C i 
si riferisca a molte mappe di diverse 
parti del l 'URSS, probabilmente ad 
osservazioni effettuate con i satelliti. 
Molte schiere di antenne sono state 
trovate presso le località elencate, 

ma certe furono trovate in altro luogo 
mentre nella più vicina località in 
elenco non era segnato niente. Le 
mappe non sono complete, ma gene
ralmente le località con una schiera 
di antenne potrebbero essere messe 
in relazione con le conosciute locali
tà di trasmissione, cosicché ora ab
biamo una buona idea circa la com
plessa situazione che interessa le lo
calità in corrispondenza dei trasmet
titori e delle frequenze. Da una com
binazione delle liste I F R B con le os
servazioni attuali è possibile ottenere 
anche un quadro approssimativo del
le frequenze in uso. Altr i parametri, 
come azimut e guadagno delle an
tenne, naturalmente non si possono 
ottenere con mezzi semplici. 

P.S.: di recente, in merito ai luoghi 
dubbi, Dough Johnson, ha studiato le 
foto della terra riprese dal satellite 
ed ha dimostrato l'effettiva posizione 
di molte località comprendenti gran
di antenne direttive che sono abba
stanza ben visibili negli ingrandi
menti. 

N O T I Z I E F L A S H 

Radio C u b a indice il suo 21° contest 
con scadenza 30 Apri le 1984. Per 
parteciparvi bisogna scrivere un te
sto di al massimo 500 parole (in in
glese) sul seguente soggetto: 
«Il 1984 è i l 25° anniversario del 
trionfo della rivoluzione cubana. De
scrivi l'importanza della rivoluzione 
e la sua influenza sulla liberazione in 
America latina, Afr ica e Asia». 
I cinque vincitori andranno comple
tamente gratis per due settimane a 
Cuba il 26 luglio 1984. In allegato al 
testo bisogna inviare il modulo che 
riproduciamo. L'indirizzo è: Radio 

Havana Cuba Post Office Box 7026 
Havana C u b a , n .d.r . C h i eventual
mente vincesse mandi (pse) una car
tolina a l l ' A I R ! . 

RADIO H A V A N A CUBA 'S 
TWENTY-F IRST CONTEST 

Radio France International aumen
ta programmi e trasmittenti 
. . . L ' H E U R E DES ONDES C O U R T E S 
EST A R R I V E E ! 

Con il mese di marzo Radio France 
International- ha messo in pratica il 
primo passo dell'ambizioso piano di 
sviluppo che, iniziato dopo poco 
l'elezione del presidente Mitterand, 
dovrebbe condurre l'emittente d'ol
tralpe ad occupare un posto premi
nente nelle trasmissioni internazio
nali. Oltre ai tradizionali obbiettivi 
(Africa francofona ed Europa) se ne 
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COMPLETE THIS FORM AND SEND IT WITH YOUR ENTRY 
(PLEASE TYPE OR PRINT) 

Full name. 

Home address. 
.(street, number) (city or town)-

(state or provinc9) (country). 

Age Married Single Citizenship-

Occupation or profession  

Place of work  

What is your specific job?  

Are you studying? Yes No If you do, what and where do you study? 

When did you begin listening to Radio Havana Cuba?  

When did you begin writing to Radio Havana Cuba?  
Have you ever been in Cuba? Yes No If you have, state when 

Additional comments (if desired) 

aggiungeranno dei nuovi: Asia e 
Americhe, in primo luogo. Proprio 
da marzo comincia ad essere operati
vo i l nuovo impianto in Guyana fran
cese. Nella terra delle imprese di Pa
pillon sono ora arrivati i «forzati» 
della radio con quattro potenti im
pianti da 500 kW utilizzati, secondo 
una schedula preliminare diffusa a 
Parigi per la stampa specializzata 
che riproduciamo di seguito: 

Lo sforzo della stazione parigina è 
tutto teso a recuperare ascoltatori, 
specialmente tra coloro che non par
lano francese, lingua che dopo un 
lungo predominio nel mondo diplo
matico e commerciale ha ormai ce
duto i l passo all'inglese ed anche allo 
spagnolo nei rapporti col Sudameri-
ca. C i r c a le opportunità di ricezione, 
esserci c i sono ma dipenderà molto 
dalla voglia dei nostri amici DXer 

Ora ( U T C ) Frequenze 

0900-1000 11880 9575 kHz 
1000-1100 17360 11880 9575 kHz 
1.00-1200 1786015435 kHz ^IJJ ] TéléD'rffusion de France 
1200-1800 21580 17860 15435 kHz 
1800-2200 17860 15435 kHz 
2200-0200 1S300 11790 9605 kHz 

E * 

sintonizzare o meno quest'emittente 
che in Europa dispone già di segnali 
potenti così riassunti: 

Ora ( U T C ) Frequenze Lingua 

0500-0800 3965kHz Francese 
0500-2200 6175kHz Francese 
1600-1700 11845kHz Portoghese 
1800-1900 6010 6045 kHz Tedesco 
2100-2200 5995kHz Francese 
2200-2300 6040kHz Spagnolo 

Si tratta evidentemente di pura pas
sione per i l radioascolto e quindi per 
qualche Q S L speciale che non man
ca in caso d'apertura di nuovi pro
grammi e trasmettitori. 
C i r c a mai perdute speranze che i l 
piano di sviluppo francese possa au
mentare i l tempo a disposizione 
dell'italiano, ora relegato in una 
mezz'ora del sabato sulle onde medie 
di France Culture ad uso degli italia
ni in Francia, abbiamo interpellato 
la signora Margot Rick, che essendo 
d'origine romena è particolarmente 
attratta dal nostro paese e ne conosce 
la lingua. 
— Signora Rick qual è lo stato attua

le delle trasmissioni italiane in 
Francia? 

— Radio France Internationale cura 
da molti anni una trasmissione, 
oggi di trenta minuti settimanali, 
dedicata agli italiani in Francia . 
Notiamo però che da diversi anni 
gli italiani hanno dimostrato di 
sapersi integrare rapidamente 
nella realtà del nostro paese e 
perciò un programma radiofoni
co per l'Italia sarebbe più utile 
di uno, come quello attuale, r i 
volto al pubblico locale. 

— Ci sono quindi possibilità che RFI 
passi la trasmissione italiana sulle 
onde corte? 
E una speranza. Una speranza 
che condividiamo con gli ascolta
tori. C i fa certamente piacere che 
."i sia interesse da parte della vo
stra associazione per i nostri pro
grammi. 

Molto diplomaticamente perciò.. . 
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per ora bisogna accontentarsi ed il 
segnale Francese farlo apparire solo 
il sabato ecco come: 

Ora italiana Frequenze (MW) 
0645-0715 945 1206 1242 1278 

1377 1404 1494 
1557kHz 

— Trasmissione ogni sabato, escJuso 
agosto. 

— Trattandosi di trasmittenti ad onde 
medie otterremo ottimi ascolti sia 
data l'ora, sia per la vicinanza del
la Francia. Naturalmente avvan
taggiati i B C L tirrenici e setten
trionali ma solo di poco. 

Luigi Cobisi 

1° DX CAMP SUI PIRENEI 
Las primeras jornadas practicas de 
Diexismo 

L'iniziativa è stata lanciata dall'Aso-
ciacion DX Barcelona, Apartado 
335, Barcelona, con l'intento di ra
dunare appassionati spagnoli e, pos
sibilmente, anche italiani. 
I l periodo in cui si svolgerà l'incon
tro è quello pasquale, esattamente 

tra i l 20 ed i l 23 dì aprile, nella loca
lità di Sort, 150 chilometri a nord di 
Lerida, presso i l camping «Noguera 
Pallaresa». La valle in cui si trova 
Sort è a metà strada tra la Maledeta, 
massima cima dei Pirenei, ed Andor
ra. 
Per maggiori e più dettagliate infor
mazioni siete pregati di rivolgervi di
rettamente a l l ' A D X B , organizzatore 
della manifestazione. 

Una meraviglia americana: 
CINQUANTA M I G L I A DI ANTEN
NA PER L A US NAVY 

Non è uno scherzo di qualche artista 
buontempone che voglia dimostrare 
la plasticità delle onde radio. I l lun
go cavo, simile ad un gigantesco ca
vo telefonico all'aperto, è un'anten
na. Corre per cinquanta miglia 
-80,45 km - nelle poco abitate pianu
re del Wisconsin e ve l'ha installata 
la Marina militare americana. Scopo 
della U S Navy è utilizzare le fre
quenze della gamma E X L F (Extra-
Low-Frquencies) posta intorno i 100 

Hz, su lunghezze di 3 km, per colle
gare le basi nazionali con i sommergi
bili in immersione nei mari di tutto il 
mondo. Questa gamma sarebbe in
fatti particolarmente utile per i l tipo 
di propagazione, che può avvenire 
anche attraverso l'acqua, dove oggi 
la penetrazione delle normali fre
quenze non è sufficiente, costringen
do i sommergibili ad emergere o cor
rere al pelo dell'acqua, quando ne
cessitano di comunicare. Natural
mente la forza dei segnali del nuovo 
impianto è scarsa e questo implica 
l'uso di codici speciali, mentre la po
tenza di trasmissione è ignota. Frat
tanto gli abitanti della zona interes
sata agli esperimenti hanno cercato 
di fermare la costruzione dell'anten
na, paventando problemi sanitari 
per eventuali danni alle persone che 
vivono in prossimità del lungo cavo. 
La corte federale ha però consentito 
la continuazione dei lavori, giudi
cando «insufficienti» le prove di no
ci vita. 
Mentre i lavori sono in via di ultima
zione, sostiene una corrispondenza 
della radio olandese, si attende la 
presentazione del sistema da parte 
dell 'US Navy. Intanto ai DXer nostra
ni non vengano strane idee.. . o avete 
un terreno di almeno 50 miglia per le 
vostre antenne? Sogni. 

Luigi Cobisi 

G R U P P I E C L U B I T A L I A N I 
D I R A D I O A S C O L T O I N T E R N A Z I O N A L E 

— B C L Lazio DX, c/o Sergio Rosa, 
Via Valnerina 66, 00199 Roma. 

— Boschetto Radio Club , c/o Gian
luca Bia , V ia Segre 5, 26100 Cre
mona. 

— Central Italy Listeners Club , c/o 
Carlo Bonetti, Casella Postale 84, 
66100 Chiet i . 

— Coordinamento Ascolto Ligure, 

c/o GianFranco L e i , Corso Bue
nos Aires 31 , 16043 Chiavari 
( G E ) . 

— Dopolavoro Ferroviario, Gruppo 
Radio, Viale Miramare 51 , 34100 
Trieste. 

— Gruppo DX Puglia, c/o Vito 
Campolo, Via Bolzano 6, 70042 
Mola di Bari ( B A ) . 

— Gruppo Internazionale Amatori 
Tarantini, Casella Postale 101, 
74100 Taranto. 

— Gruppo Ascolto Bergamasco, c/o 
Pierino Cacciamatta, Casella Po
stale 8, 24020 G o r l e ( B G ) . 

— Gruppo Ascolto Marca Trevigia
na, Casella Postale 3, Succ. 10, 
31100 Treviso. 
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— G r u p p o Ascolto Napoli , c/o 
.Gianni Vi l lani , Casella Postale 
10, 80100 Napoli. 

— Gruppo Ascolto Radio dello 
Stretto, c/o Giovanni Sergi, V ia 
Crotone 33, 98010 Camaro Infe
riore (ME). 

— Gruppo Ascolto Roma Aurelio, 
c/o Fabio Zampa, Via San Pio V 
8, 00165 Roma. 

— Gruppo Ascolto Sempione, c/o 
Marco Tozzi, V ia Giovanni da 
Procida8, 20148 Milano. 

— Gruppo Ascolto Torino, c/o Ric
cardo Novarino, V i a Cattaneo 7, 
10024 Moncalieri ( T O ) . 

— Radio C l u b World , c/o Walter 
Vianello, Casella Postale 803, 
35100 Padova. 

— Roma DX C l u b , c/o Sergio Roca, 
Piazza Margherita 19/14, 00198 
Roma. 

— World Listening Radio Group, 
c/o Paolo Grandice l l i , C . P . 66, 
62012 Civitanova Marche ( M C ) . 

— Gruppo d'Ascolto Emiliano, c/o 
Marco G i u g n i , V ia Bìzet 12, 
41100 Modena. 

— Gruppo Radio Ascolto D L F . 
- C . P . 2020, 50100 Firenze 

— I T A L I A N DX C L U B , C . P . 489, 
80100 Napoli Centrale 

Eventuali G r u p p i o C l u b , involonta
riamente esclusi dall'elenco di cui 
sopra, sono pregati di volere comu
nicare i loro nominativi, indirizzi, 
ecc. 
Quanto sopra perché l 'AIR tende ad 
ampliare e sensibilizzare, tutte le 
possibilità di amicizia, conoscenza e 
di collegamento, fra tutti i B C L , favo
rendo il più possibile la nascita di al
tri raggruppamenti e dedicandosi in 
maniera particolare e diretta, a quel
la grande maggioranza di B C L , dì 
tutte le età e professioni, sparsi un 
po' ovunque, che per svariate ragio
ni, sono tutt'ora soli, isolati, quanto 
ma: bisognosi di un collegamento 
umano, democratico, con tutti i B C L 
italiani ed esteri. 
Di tante in tanto, O N D E R A D I O , de
dicherà un po' di spazio ai problemi 
di cui sopra, si invitano pertanto i 
B C L di buona volontà, a volere scri

vere in merito, tenendo presente che 
l'unione fa la forza! 

Primo Bosel l i 

Una piccola grande voce 
RADIO FINLAND. PER NON DI
MENTICARE C H E C'È A N C H E IL 
NORD 

Tutta incentrata sulle vicende nordi
che, di cui noi italiani spesso ci di-
senteressiamo, scoprendo poi in 
qualche viaggio il fascino del freddo 
e la civiltà della Scandinavia, cui la 
Finlandia fa da ponte con l'oriente. 
Un osservatorio privilegiato quindi 
per l'informazione internazionale e 
osservatori prudenti. Per l'ascoltato
re internazionale è l'inglese la lingua 
di punta per Radio Finland. 
Le altre due lingue di trasmissione, 
finlandese e svedese, sono al di fuori 
della portata dei più. 
Il palinsesto del programma inglese 
dispone di un notiziario accurato su
gli avvenimenti nordici, è «Northern 
Report», diffuso ogni giorno tranne 
tra le 1930 U T C del sabato e le 15 
U T C della domenica. I programmi 
serali (e le repliche del mattino do
po) contengono inoltre: 

LUNEDÌ Voices 
Musica finlandese pre
sentata al pubblico 
mondiale; 

MARTEDÌ Airmai l 
Risposte alle lettere 
degli ascoltatori; 

MERCOLEDÌ Byline 
Colloqui sulla vita in 
Finlandia; 

GIOVEDÌ Perspectives 
Temi di interesse d'at
tualità; 

VENERDÌ After hours 
Arte, sport, musica e 
teatro tutti insieme; . 

S A B A T O Compass North 
I fatti della settimana 
in Nord Europa; 

D O M E N I C A Focus 
Aspetti della vita fin
landese allo specchio. 

Inoltre la domenica tra le 8 U T C e le 
1330 U T C (ed i l sabato tra le 22 e le 

2430 U T C ) è in onda «Sunday Best», 
due ore di programma che contiene 
gli aspetti più interessanti di tutte le 
trasmissioni internazionali finlandesi 
della settimana. Una sorta di Reader's 
Digest radiofonico, con i pregi e i di
fetti di questo tipo di trasmissione. 
Delle frequenze si consigliano le on
de corte con le maggiori potenze. La 
radio finlandese fatica infatti a farsi 
strada tra i giganti della radio ma vai 
la pena cercarla. Serve anche a mi
gliorare i l proprio «tocco di dito» sul
la sintonia in vista di qualche ascol
tane. 

( L . C . ) 

S C H E D U L E PRIMAVERA 84 PER 
L'EUROPA 
radio finland, p.o. box 10, SF-00241 
helsinki, finlandia 

O r a U T C K H Z k W 
0730/0800 11755 15 

6 1 2 0 100 
0800/0930 15265 100 s o l o d o m e n i c a 
0930/1000 15265 100 
1930/2000 9 6 0 5 100 

9540 250 
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2030/2040 9 6 3 100 o n d a m e d i a d i 
T u r k u I 

558 100 o n d a m e d i a d i 
H e l s i n k i I 

254 2 0 0 o n d a l u n g a d i 
L a h t i 

2200/2230 9 6 3 100 o n d a m e d i a d i 
T u r k u I 

254 200 o n d a l u n g a d i 
L a h t i 

2230/2400 9 6 3 100 o n d a m e d i a d i 
T u r k u I ( so lo s a 
bato) 

254 2 0 0 o n d a l u n g a d i 
L a h t i ( so lo s a b a -
lo) 

Localizzazione delle stazioni finlan
desi 

Le stazioni ad onda media di Turku 
ed Helsinki- e la onda lunga di Lahti 
sono piuttosto difficili da ascoltare 
con mezzi normali. L a presenza in 
onda lunga del segnale algerino (251 
kHz), di provenienza diametralmen
te opposta, impedisce la ricezione 
anche con buona antenna. Le due 
onde medie sono isofrequenze con 
Lugano (558kHz) e Tunisi (963kHz) 
che avvolgono col loro segnale l'Ita

l ia. Le onde corte finlandesi dispon
gono di 1 impianto da 250 kw, uno da 
100 kW e due da 15 kW. Per la loro 
direzionalità sono più forti sull'Italia 
serali orientati su 205/230° mentre 
non è da sottovalutare i l trasmettitore 
da 15 kW su 11755 kHz, anch'esso 
orientato di 205° , cioè verso di noi. 
S.E.& O . ! 

la p o s t a disfi D©tt©n 

.. .omissis... ho notato che per il futu
ro avremo delle novità interessanti e 
utili, tramite le quali avremo modo di 
migliorare o perfezionare il nostro 
passatempo. 
Sto parlando logicamente di «TUT-
T O N O T I Z I E DX», al quale intenderò 
collaborare nei limiti delle mie attua
li possibilità tecniche. 
Ma lo stimolo che mi spinge per la 
prima volta a collaborare a «ONDE 
RADIO», scrivendo queste righe, 
non è soltanto quello di elogiare gli 
organizzatori e ideatori di quanto 
l ' A . I . R . ha finora offerto ai suoi iscrit
ti. 
Un ulteriore passo avanti per la no
stra Associazione sarebbe quello di 
gestire uno spazio DX settimanale di 
una emittente internazionale che vo
lesse ospitarci. Alcuni gruppi DX già 
lo fanno, tutti conosciamo lo spazio 
DX del venerdì a Radio Portogallo, 
gestito dal gruppo di ascolto della 
Marca Trevigiana. Invito pertanto 
quanti fossero interessati a questa 
possibile iniziativa di fare «pressio
ne» al Consiglio Direttivo, perché 
prenda contatti con qualche emitten
te disposta ad accettarci. A mio avvi

so sarebbe un balzo in avanti della 
nostra Associazione, farebbe cono-

*scere all'estero la nostra attività, e 
avremmo iscrizioni a l l ' A . I . R . da tutto 
il mondo. Questo farebbe uscire il 
radioascolto italiano da quella «pro
vincialità» che lo caratterizza. Infatti 
sarebbe molto più utile che fossero le 
emittenti internazionali anziché le 
stazioni locali in F . M . a divulgare la 
nostra attività. Sperando di avere av
viato un vivace dibattito su questo 
problema, saluto tutti gli iscritti 
a l l ' A . I . R . e, buoni ascolti! 

Tauler Luigi 3 TL 60 

Continuano a pervenire, in Segrete
ria A I R , richieste di moduli riguar
danti il rapporto di ricezione, in par
ticolare da parte delle nuove leve di 
B C L , i quali dopo l'avere ascoltato 
una delle emittenti internazionali, 
viene la voglia di mettersi in contatto 
con la stazione captata, per iniziare 

un interessante carteggio che certa
mente accrescerà la conoscenza per
sonale sugli usi e costumi di quel 
Paese. 
Per coloro che non hanno una cono
scenza delle lingue, questa Segrete
ria, conserva ai propri atti, una serie 
di matrici di «RAPPORTI DI R I C E 
ZIONE», da utilizzare nelle opportu
ne occasioni in : italiano, inglese, 
spagnolo, portoghese, francese, te
desco, arabo, esperanto, serbo
croato e questo per incoraggiare tutti 
a scrivere. 
Onore al merito, le matrici di cui so
pra, sono state compilate a suo tem
po, dal ben noto B C L Elio Fior di 
Trieste, l'autore di «TRASMISSIONI 
R A D I O F O N I C H E E TELEVISIVE» 
-«TUTTO S U L R A P P O R T O DI R I C E 
ZIONE» delle Edizioni Medicea - Por 
S. Maria 8 Firenze; un'opera che è 
stata scritta con l'intenzione di forni
re una traccia sul come iniziare un 
rapporto epistolare con la stazione 
che si ascolta. 
Per maggiori chiarimenti, si ritiene 
opportuno fare seguito con la pubbli
cazione del rapporto di ricezione in 
lingua italiana. 

74 Elettronica Viva - Aprile 1984 - N. 44 



RAPPORTO DI RICE7I0NE 

a Radio 

Egregi Signor i , 

Ho i l p iacere d i inv ia rv i i l seguente rapporto di r i c e z i o n e riguardante una traamisBÌone in 

lingua _ di codesta emittente che operava su l la frequenza di kHz 

pari a metri e spero che possiate confermarmelo. Ho ascoltato la vostra trasmissione 

i l giorno 19 a l l e ora GUT, corrispondenti a l le 

• ra locale del giorno 19 . Per esprimere nel modo più esatte 

poBBibilB le condizioni di r icez ione, u t i l i z zo di seguito i l codi ce 7?INFO: 

S = QSA I = QRfl N = QRN F = QSB • = QRK 

INTENSITÀ 1 

DEL SEGNALE 
INTERFERENZA D 1 STURBO 

ATP10SFER 1 CO 
FREQUENZA 
DELLE EVANESCENZE 

RISULTATO 
GENERALE 

eccellente nulla nullo nessuna [<1 E/M] eccellente 5 
forte leggera leggero leggera (1-5-5 E/M] buono 

d ì se ret a moderata moderato moderata (5T20 E/M) discreto 3 

debole fort e forte rapida (20*60 E/M] cattivo a 
appena udibi le fort is B ima fo rt i B B imo molto rapida (>B0 E/M] non usabile i 

Hota.: (E/M) - zvzne.oce.nze. at minato 

Interferenza da Radio operante su KHz; osservazioni 

Condizioni atmosferiche 

Ed ora, per provare che ho realmente ascoltato la vostra stazione, indico di seguito alcuni 

dettagl i del programma in oggetto: 

Uso una radio ricevente modello fabbricato dal la con 

tubi e l e t t r o n i c i / t r a n s i s t o r s ; tipo di conversione 

Antenna con insta l laz ione interna / esterna. 

Se questo rapporto coincide con i dati del vostro registro di programmazione, spero che vorrete 

rispondermi con carto l ina o le t tera di v e r i f i c a ( QS L ] a conferma de l l ' esa t tezza . 

Ringraziandovi in ant ic ipo, saluto distintamente. 

Per favore, ind i r i zza te la r isposta a: 
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mmmm twee? h o m i 
iì fu t t t tD din c m s i uoBfcv® 

Sul numero di Dicembre '83 di MUN-
DO DX del l 'ADXB ( A . P . 335, Barcel
lona, Spagna) abbiamo letto una 
simpatica notizia che riguarda diret
tamente l ' A . I . R . ed inoltre tutto i l ra-
dioascolto i ta l iano . A l e s s a n d r o 
Groppazzi ha vinto i l Contest indetto 
dall 'Associazione DX Barcellona, 
per i mesi di Giugno e Agosto 1983, 
per celebrare il quarto anno di vita 
del C l u b . 
Alessandro ha portato via un diplo
ma, un orologio digitale e l'abbona
mento annuale a MUNDO DX a 35 
DXers partecipanti di nove Paesi del 
mondo. A l Presidente de l l 'A . I .R . 
vanno le nostre più vive congratula
zioni. Grazie , Alessandro! 

Piero C a s t a g n o n e 

N U O V I S O C I 

Vincenzo Pace Tessera 625 
North Kinagop Hospital P . O . Box 88 
- North Kinagop - Kenia 
Roberto Breschi Tessera 626 
Via B Sestini, 190 - 51100 Pistoia 
Fabrizio Cicogna Tessera 627 
Via Viotti, 7 - 35132 Padova 
Primo Valmori Tessera 628 
Via Della Resistenza, 18 - 48100 C a ' 
di Lugo Ra 
Gianluca Bia Tessera 629 
Via Segre, 5 - 26100 Cremona 
Mimmo Vero Tessera 630 
V. le Vittorio Veneto, 41 - 70027 Palo 
del Colle Ba 
Raffaello Sestini Tessera 631 
Via Apricele , 31 - 00100 Roma 

A . A . A . numero mancante cercasi 

Alcuni soci ci hanno scritto lamen
tando il mancato ricevimento di uno 
o più numeri di Elettronica Viva . 
Vi preghiamo in questi casi di rivol
gervi direttamente alla Faenza Edi 
trice che sarà lieta di rispedirvi la co
pia smarrita. 

A . I . R . — Associazione Italiana Radioascolto 
Casella Postale 30 -50141 FIRENZE 30 

Nascita A . I . R . : 28 Marzo 1982 in Firenze 

P R E S I D E N T E O N O R A R I O C a v . Dott. Primo Boselli 

C O N S I G L I O D I R E T T I V O Alessandro Groppazzi , Presidente 
Bagher Javaheri, Cassiere e Vice Pre
sidente 
Luciano Paramithiotti, Segretario 

A I U T O A L L A S E G R E T E R I A Fabio Baldini 
Valerio Di Stefano 

C O L L E G I O D E I P R O B I V I R I Dott. Proc. Andrea Tosi, Presidente 
Rag. Ettore Ferrini 
Pasquale Salemme 

A D D E T T O S T A M P A , P .R . E 
O S S E R V A T O R E E D X C Dott. Luigi Cobisi 

ONDE RADIO - PANORAMA DEL R A D I O A S C O L T O INTERNAZIONALE 
c/o A . I . R . - Casella Postale 30 
50141 FIRENZE 30 

I N C A R I C H I E D I T O R I A L I Le funzioni direzionali e redazionali 
sono temporaneamente svolte dal 
Consìglio Direttivo de l l 'A . I .R . 

La collaborazione ad ONDE R A D I O è aperta a tutti i soci d e l l ' A . I . R . ed 
a tutti i radioascoltatori italiani ed esteri! 

A . I . R . N E W S L E T T E R - Casella Postale 873 - 34100 Trieste 

Q U O T A A S S O C I A T I V A 1984: L . 25.000 
Q U O T A A S S O C I A T I V A F A M I L I A R E (2 iscritti): L . 33.000 
Q U O T A A S S O C I A T I V A PER L ' E S T E R O : L . 30.000 oppure 20 US$ op
pure 60 I R C 

da versare sul c/c postale n . 19092501 intestato a: 
A . I . R . - Associazione Italiana Radioascolto - V ia Valdinievole, 26 
- 50127 Firenze 

A questo numero hanno collaborato: Alessandro Groppazzi, Luigi Cobisi, Salvatore Pia-
canica, Pietro Castagnone, Luigi TauJer, Primo Boselli, Nader Javaheri, Valerio Distefano, 
Luciano Paramithiotti. 
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L ' E M B L E M A D E L L ' A . I . R . 
N E L M O N D O D E L R A D I O A S C O L T O 

Moltissimi Soc i c i hanno rivolto la r ichiesta d i poter entrare in possesso d i a l tr i ades iv i A . I . R . 
F ina lmente siamo i n grado di soddisfare la loro legitt ima aspettativa, con in più una sorpre
sa. 
C o m e potete immaginare , avremmo i n animo di att ivare tante iniz iat ive , i n part icolare quel 
le r ivolte a fac i l i tare l a prat ica de l radioascolto, che sono poi quel le più attese d a i nostri ami
c i B C L . Per poterci «muovere» adeguatamente abbiamo bisogno di u n vostro ulteriore soste
gno f inanziar io volontario. Insomma siamo d i nuovo q u i a battere cassa; ma questa volta c i 
sembra giusto che la vostra generosità possa avere anche e subito u n r iscontro. 
Intendiamo cioè corr ispondere a l le vostre sottoscrizioni volontarie con l ' invio di u n adeguato 
quantitativo del nostro nuovo adesivo A . I . R . (diametro: c m 10), che per l 'occasione abbiamo 
fatto r is tampare con colori d ivers i d a l precedente (per i l p iacere dei co l lez ionis t i . . . ) e in pla
stica P V C . Questa diffusione del nostro adesivo vuole poi avere anche u n altro significato e 
scopo. D i c i a m o p u r e che è quello p r i n c i p a l e : v i invit iamo a d inser ir lo i n tutti i vostri rapporti 
d'ascolto a l le Emittenti , i n tutte le vostre corr i spondenze con i C l u b s e c o n g l i a m i c i s tranieri , 
in modo che la nostra Assoc iaz ione possa essere sempre più conosciuta a n c h e all 'estero. 
M a ora v iene la sorpresa: abbiamo real izzato uno stupendo guidoncino o bandier ino (come 
usiamo d i re no i ) , che sarà l 'orgoglio degl i appartenenti a l l ' A . I . R . e l 'aspirazione d i tutti i 
col lezionist i . 

A n c h e i l bandierino non sarà i n vendita, ma inviato solamente a coloro che vorranno sostene
re l a nostra Assoc iaz ione con del le sottoscrizioni volontarie , anche modeste. S i tratta d i un 
vero e propr io guidoncino , in doppio raso di colore b l u , con logotipo A I R g r a n d e i n oro, con 
frange e cordoncino di seta b i a n c h i (misure : c m 21 x 2 1 ) . 

s < 
tagliare qui 

SOTTOSCRIZIONE PER L'EMBLEMA A.I .R. NEL MONDO DEL R A D I O A S C O L T O 

Sottoscrivo la formula N° e resto in attesa di ricevere quanto da essa previsto (adesivi e/o bandierino). 

Ho inviato la corrispondente somma di L. , mediante versamento volontario e promozionale, 

con bollettino N° (quello impresso dall'Ufficio Postale) in data , sul c e . postale 

N° 19092501 intestato ad A . I . R . - Associazione Italiana Radioascolto, via Valdinievole, 26, 50127 FIRENZE 30, 

ed ho indicato la relativa causale. 

Socio A . I . R . N° (Nome, cognome e indirizzo in stampatello) 

Data Firma 
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Q u i di seguito v i diamo u n prospetto del le var ie formule d i sottoscrizione, che daranno dirit
to a r i cevere g l i ades ivi oppure i l bandier ino oppure tutti e due insieme. 

F o r m u l a 1 - Per L . 5.250: n° 10 adesivi A I R 
» 2 - Per L . 10.500: n° 20 adesivi A I R 
» 3 - Per L . 21.000: n° 30 adesivi A I R + tessera di Socio Sostenitore 
» 4 - Per L . 36.750: n° 50 ades iv i A I R 4- tessera di Socio Benemerito 
» 5 - Per L . 10.500: n° 1 bandier ino A I R 
» 6 - Per L . 15.750: n° 2 b a n d i e r i n i A I R 
» 7 - Per L . 36.750: n° 5 b a n d i e r i n i A I R + tessera di Socio Sostenitore 
» 8 - Per L . 52.500: n° 5 bandier in i A I R 4- tessera di Socio Benemerito 
» 9 - Per L . 15.750: n° 10 ades iv i A I R e n° 1 bandier ino A I R 
» 10 - Per L . 21.000: n° 20 adesivi A I R e n° 1 bandier ino A I R 
» 11 - Per L . 31.500: n° 30 ades iv i , n° 1 bandier ino e la tessera di Socio Sostenitore 

12 - Per L . 47.250: n° 50 ades iv i , n° 1 bandier ino e l a tessera di Socio Benemeri to 

Quest i costi sono da cons iderare v a l i d i a part i re da l 1° marzo 1984. I versamenti del le som
me, che comprendono le spese di imbal lo e spedizione i n busta ch iusa per posta o r d i n a r i a , 
devono essere effettuati sul c . c . p . n° 19092501 intestato a d A . I . R . - Assoc iaz ione I ta l iana R a -
dioascolto, i n d i c a n d o l a causale , de l versamento. Nello stesso tempo deve essere inviato 
l 'unito tagl iando, debitamente compilato e sottoscritto, a l Socio che si è spontaneamente of
ferto di provvedere a l la spedizione degl i ades iv i e/o dei b a n d i e r i n i . 
G r a z i e per i l vostro sostegno, C o l l e g h i , e forza con le proposte real izzat ive accompagnate 
da l la vostra indispensabi le col laborazione] 

I L C O N S I G L I O D I R E T T I V O 

S < 

tagliare qui 

Spaz io per even tua l i comun i caz ion i : 
Questo tag l iando deve essere spedito 
al Soc io : 

S i g n o r D o t t . 

Giovanni MENNELLA 
P a s s o T i g u l l i o , 2 0 / 1 0 

16035 R A P A L L O (GE) 
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D O M A N D A D I A M M I S S I O N E C O M E S O C I O 

cognome nome 

( ) 
via, piazza, ecc. n° lei. con prefisso 

località prov. c.a.p. 

stato (residenti all'estero) lingua/e conosciuta/e 

professione data di nascita 

appartenenza attuale: 

• B C L • S W L ( ) EU O M ( ) EU C B 
fonte dalla quale ho avuto notizia de l l 'A . I .R . 

epoca inizio attività di radioascolto 

tipo di ascolto preferito 

mi piacerebbe collaborare alla redazione di ONDE R A D I O nella rubrica 

sono membro dei seguenti altri dx clubs e'o gruppi d'ascolto locali 

PER L ' I T A L I A : 

I 1 sottoscrivo la quota associativa per l'anno 1984 di L . 25.000 mediante versamento con bollettino 
n° del sul ce.postale N° 19092501 intestato ad A . I . R . - Associazione Italiana Ra
dioascolto, Via Valdinievole 26 - 50127 F I R E N Z E . 

PER L ' E S T E R O : 

• sottoscrivo la quota associativa per l'anno 1983 di L . 30.000 (20 US$ oppure 60 I R C ) mediante va

glia postale internazionale ( I . M . O . ) , mediante l'invio di 60 I R C , indirizzando ad A . I . R . - Associa

zione Italiana Radioascolto, Via Valdinievole 26 - 50127 FIRENZE. 

Data Firma 

Spedire la presente domanda — compilata a macchina oppure stampatello - all 'indirizzo de l l 'A . I .R . - Casella 
Postale 30 - 50141 FIRENZE 30. 
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Dir 
1984 

A . I . R . A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a R a d i o a s c o l t o 

c a s e l l a p o s t a l e n . 3 0 - 5 0 1 4 1 F i r e n z e 3 0 

S C H E D A D I A D E S I O N E A L L ' A . I . R . - C A L L B O O K • • • • • 

B a r r a r e c o n u n a c r o c e t t a : nuovo I I variazione I I completamento 

cognome nome 

via, piazza, ecc. n° civico 

c.a.p. località (città, ecc.) prov. 

prefisso e numero telefonico anno di nascita 

M A R C A E MODELLO/1 R I C E V I T O R E / I : 

1°) 

2°) I I più altri modelli 

11 sottoscritto comunica, con la presente scheda, i propri dati personali ed autorizza espressamente l ' A . I . R . a 
pubblicarli sul proprio Organo Ufficiale e sull'apposito «AIR-CALLBOOK». 

Data Firma 

A V V E R T E N Z E I M P O R T A N T I 

La richiesta di adesione a l l ' A I R - C A L L B O O K è auspicabile, ma facoltativa. 

Per la compilazione della presente scheda è necessario scrivere a macchina oppure stampatello. 

Le schede prive della F I R M A non potranno essere utilizzate. 

Per ogni comunicazione futura di dati, da utilizzarsi per le variazioni o i completamenti, dovrà essere adotta
to questo schema di scheda. 

Indicare per esteso marca e modello del ricevitore e tipo di antenna. 
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Notiziario OM Notiziario OM Notiziari 

— S T A Z I O N I D E L S E R V I Z I O DI R A D I O A M A T O R E — 

Obbligo della Denuncia d'Apparati Trasmittenti ed Omologazione? 

È s ta ta di recente pubbl icata a cu ra 
del Compar t imento P.T. del la T o s c a 
na, una c i rco lare a s t a m p a des t ina ta 
al pubbl ico a f f inché qua l s i as i OM, 
C B e r ; utente di Ponte radio e c c . p o s s a 
or ientars i con fac i l i tà nel mare di di
sposizioni emana te dal MPT in mate
ria. 
Vi è s ta to da parte del Compar t imento 
t o s c a n o un lodevole intento ch iar i f i ca
tore con un i f icaz ione dei c a s i : però... 
A nostro parere, anche a F i renze sono 
cadut i in una contraddiz ione che a suo 
tempo apparve persino «sulle Patent i 
r i l asc ia te ai s ingol i c i t tad in i» e che 
non è mai stato corretto. 
S i a ne l la «patente» che nel fogl io di
vulgat ivo del c i ta to Compar t imento si 
fa menz ione (per i rad ioamator i ) 
del l 'Art . 403 del T e s t o Unico per quan
to «concerne l 'OBBLIGO» ma si omet
tono le conseguenze ed eccez ion i con
tenute nel C A P O V E R S O F I N A L E . 
Secondo il «403»; è fatto obbl igo a 
ch iunque detenga apparecch ia tu re ri
ce t rasmi t ten t i , di denunc iare le s t e s s e 
presso la locale au tor i tà di P .S . ed al 
Min is tero P.T. 

Però il capoverso f inale (pur s e omes
so) è di r i levante impor tanza infatt i : 

C E N N I S U L L A N O R M A T I V A C O N C E R 
N E N T E LA D E T E N Z I O N E , L ' I N S T A L 
L A Z I O N E E L ' U S O D E G L I A P P A R A T I 
R A D I O E L E T T R I C I 

Per opportuna informativa, si ritiene 
utile fornire un quadro sintetico 
dell'attuale disciplina del settore, an
che allo scopo di dare riscontro alle ri
chieste di notizie che pervengono a 
questa Direzione Compartimentale. 
Si premette che, a seguito della sen
tenza nr. 202 del 28/7/1976 della Corte 
Costituzionale ed in attesa della relati
va disciplina legislativa, è consentita 
la ladiodiffusione circolare radiofoni
ca e televisiva in ambito locale (cosid
dette radio - tv locali) senza concessio-
i,e o autorizzazione ministeriale, a 
condizione che non siano violate le di
sposizioni del D.M. 31/1/1983 relative 
al piano nazionale delle radiofrequen-

«L'obbl igo del la denunc ia non incom
be su i t i tolari di c o n c e s s i o n e r i lasc ia 
te ai s e n s i del decreto» (Testo unico). 
I rad ioamator i quindi non sono tenuti 
a ques ta denunc ia , e s s e n d o la loro 
prat ica già is t ru i ta p resso il Ministero 
delle Pos te , degli Interni e del la Dife
s a . 
Si conc lude pertanto che i nuovi ra
d ioamator i a l l 'a t to del la ins ta l laz ione 
del la propria s taz ione radio, non devo
no fare a l c u n a denunc ia di p o s s e s s o 
del le apparecch ia tu re p resso l'autori
tà loca le di P .S . ed al Ministero P.T. 
Nel la c i ta ta «circolare» s i torna poi a 
par lare di quanto a suo tempo il MPT 
s tab i l i va er roneamente nei riguardi 
del le apparecch ia tu re per OM. O s s i a 
si a c c e n n a a l l a «omologazione». Ta le 
Omologaz ione è un g iusto cr i ter io per 
gli U T E N T I in generale - m a non per il 
Serv iz io di Rad ioamatore . 
Se f osse app l i ca ta , s i obbl igherebbe 
l'OM ad usa re so lo apparecch i com
mercia l i omologat i . Invece l'OM u s a 
eccez iona lmen te q u a l c o s a di commer
c ia le adat ta to od acqu is ta to nuovo pe
rò la sua vocazione è quel la di cost ru i 
re una s taz ione «mettendo insieme» 
mater ia l i eterogenei o s s i a : autoco-

zv (pubblicate sul Supplemento Ordi
nino alla G.U. nr. 47 del 17/2/1983). 
G '/ interessati debbono presentare de
nuncia al Compartimento P.T. ed alle 
Autorità di Polizia competente per ter
ritorio di tutti gli apparati in uso, com
presi eventuali ripetitori, specifican
done i dati tecnici e l'ubicazione an
che rispetto alle coordinate geografi
che. Debbono inoltre indicare le fre
quenze adottate e le generalità del re
sponsabile dell'emittente. 

L'uso di apparati radioelettrici ricetra
smittenti, tranne quelli destinati al 
gioco (radiogiocattoli) o ad apriporte, 
è invece soggetto ad autorizzazioni o 
concessioni del ministero delle Poste 
e delle Telecomunicazioni. 
Le concessioni (licenze - autorizzazio
ni), sono rilasciate a seconda del tipo, 
delle frequenze e delle potenze am
messe, o dal Ministero, Direzione Cen-

struit i -surp lus adattat i - q u a l c o s a di 
commerc ia le (nuovo o modi f icato per 
le sue es igenze) . 
Inuti le r icordare ai S igg Dirigenti e 
Funz ionar i del MPT che quando parl ia
mo di R A D I O A M A T O R I par l iamo di 
«Servizio» a carat tere internazionale 
inquadrato e d isc ip l inato da Norme 
che c i a s c u n P a e s e em ana nel l 'ambito 
del la s u a giur isdiz ione». 
In più - occor re r icordar lo? Si t rat ta di: 
«Un Serv iz io di I S T R U Z I O N E individua
le - di S T U D I T E C N I C I e di intercomuni
caz ione ef fet tuato da A M A T O R I : o s s i a 
da persone debi tamente autor izzate 
che s ' i n t e ressano al le tecn iche del la 
radio a titolo un icamente personale e 
s e n z a a lcun in te resse pecuniar io». 
Il condiz ionare la Licenza a l la omolo
gazione degli apparat i , equivarrebbe 
ad ucc idere nel lo spir i to e nel la so
s t a n z a la di f inizione ITU (anno 1927 
mai modi f ica ta) sul Serv iz io di radioa
matore. 

Il M.P.T. i ta l iano - peraltro - app l icando 
una norma così ant i -amator ia le fareb
be un grosso favore ad importatori e 
commercianti! 

frale Servizi Radioelettrici, o dalle Di
rezioni Compartimentali P.T.. 
Le concessioni (licenze - autorizzazio
ni) rilasciate dalle Direzioni Comparti
mentali, sono le seguenti: 

1) concessione all'uso di apparati ra
dioelettrici di debole potenza per 
un massimo di 5 Watt sulla banda 
di 27 MHz per scopi dilettantistici 
(C.3.) e per gli altri scopi commer
ciali, artigianali, industriali, sporti
vi e di soccorso previsti dall'art. 
334 D.P.R. 29/3/1973 nr. 156 (in se
guito indicato come Codice Posta
le); 

2) licenze speciali di esercizio di sta
zione di radioamatore sulla fre
quenza di 144 - 146 MHz con appa
rati di potenza non superiore ai 10 
Watt; 

3) licenza ordinaria di esercizio di 
stazione di radioamatore; 
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a) di 1.a Classe con potenza massi
ma di stazione di 75 Watt; 

b) di 2.a Classe con potenza massi
ma di stazione di 150 Watt; 

c) di 3.a Classe con potenza massi
ma di stazione di 300 Watt. 

4) autorizzazione al solo ascolto su 
frequenze radioamatoriali (SWL). 

I canoni annui attualmente in vigore 
per le sopracitate concessioni e licen
ze sono i seguenti: 

1) art. 334; 
a) titolo 1 - L. 5.000 per ciascun appa

ra to; 
b) titolo 2 - L. 50.000 per la base + L. 

5.000 per ciascun apparato (il ca
none semestrale per la base nel 
caso che la domanda di conces
sione venga presentata dopo il 30 
giugno è di L. 25.000); 

c) titolo 3 - L. 50.000 per la base + L. 
5.000 per ciascun apparato; 

d) titolo 4 - L. 50.000 per la base + L. 
5.000per ciascun apparato; 

e) titolo 5 • L. 1.000 per ciascun appa
rato; 

f) titolo 6 - L. 50.000 per la base + L. 
5.000 per ciascun apparato se bi
direzionale; L. 5.000 per la base + 
L. 2.000 per ciascun apparato se 
unidirezionale della parola; L. 
5.000 indipendentemente dal nu
mero degli apparati se con sola 
nota acustica; 

g) titolo 7 L. 5.000 per ciascun appar
to; 

h) titolo 8 (C.B) • L. 15.000 per cia
scun apparato (il canone è ridotto 
a L. 7.500 quando la concessione 
è rilasciata dopo il 30 giugno). 

2) licenze speciali - L. 3.000. 
3) licenze ordinarie: L. 3.000 per la li

cenza di 1.a classe; L. 4.000 per la 
licenza di 2.a classe, L. 6.000 per 
la licenza di 3.a classe. 

4) radio ascolto (SWL) attualmente 
non è dovuto nessun canone an
nuo. 

Si fa riserva di comunicare eventuali 
variazioni dei citati canoni. 
L'apparato ricetrasmittente dì debole 
potenza (C.B.) è da considerarsi sta
zione mobile e quindi può essere in
stallato nell'abitazione, sull'automobi
le e sulle imbarcazioni. 
Le stazioni radioamatoriali, invece, so
no considerate stazioni fisse, quindi 

ne e vietati] / installazione sui mezzi 
terrestri, navali ed aerei in movimento. 
Non possono essere trasferite senza 
autorizzazione del Compartimento 
P.T. (ad eccezione di quelle operanti 
sui 144 MHz per un periodo non supe
riore ai 6 giorni). 
Quest'ultima (sui 144 MHz) si può usa
re anche in automobile purché ferma e 
con l'obbligo di aver staccati tutti i 
collegamenti (batterìa ed antenna) 
quando essa è in movimento. 
Le concessioni rilasciate direttamente 
dal Ministero P.T. - Direzione Centrale 
Servizi Radioelettrici, concernono tra 
l'altro ì collegamenti in ponte radio su 
specifiche frequenze assegnate dal 
Ministero nell'atto di concessione. 
Carattere comune a tutte le suddette 
concessioni, licenze ed autorizzazioni, 
è che gli interessati debbono essere 
muniti di apposito atto nel quale, oltre 
alle generalità degli stessi, sono indi
cati tutti gli elementi tecnici relativi al
la concessione, licenza od autorizza
zione ed il termine di scadenza. 
In particolare, la concessione per gli 
usi dilettantistici, nonché per gli altri 
usi previsti dall'art. 334 del Codice Po
stale, deve essere rilasciata dal Diret
tore Compartimentale P.T. e contenere 
l'indicazione della marca e delle carat
teristiche tecniche dell'apparato che 
in nessun caso può essere difforme da 
quello autorizzato. Deve pertanto 
escludersi tassativamente la liceità 
dell'installazione ed uso di apparati 
con il solo pagamento del canone an
nuale attestato dalla ricevuta di versa
mento sull'apposito conto corrente 
postale intestato alla Direzione Com
partimentale P.T. In tali casi, si verifi
ca la mancanza della concessione con 
la conseguente infrazione dell'art. 195 
Codice Postale. 

Si ritiene utile, a tal proposito, indica
re le norme del Codice P.T. più fre
quentemente ricorrenti, che stabili
scono sanzioni a carico di coloro che 
v'olano le disposizioni sulla materia 
r idioelettrica. 

f rt. 403 -1 detentori di apparati radioe-
I ittrìci debbono farne denuncia alla lo-
t ale autorità dì P.S. ed all' Amministra-
iìone P.T. (sanzione da L. 10.000 a L. 
200.000) 
Art. 195 modificato dall'art. 45 Legge 
14/4/1975 n. 103 • Sono vietati l'instal
lazione e l'uso di apparati ed impiantì 

radioelettrici senza la relativa conces
sione (arresto da 3 a 6 mesi ed ammen
da da L. 400.000 a L. 4.000.000); 
art. 218 - È vietato l'esercizio di appa
rati radioelettrici con modalità e per 
usi diversi da quelli stabiliti in conces
sione (sanzioni da L. 40.000 a L. 
400.000); 

Art. 401 - È vietata l'esecuzione di im
pianti radioelettrici per conto di chi 
non sia munito di concessione quan
do questa è richiesta dalle norme del 
Codice Postale (sanzioni di Lire 40.000 
a L. 400.000); 
Art. 402 - Sono vietate le emissioni o la 
predisposizione degli apparati per pro
durre emissioni su frequenze o con po
tenze diverse da quelle ammesse (san
zione da L. 15.000 a Lire 300.000); 

Art. 404 - Sono vietati l'uso in trasmis
sione di nominativi falsi o alterati e di 
potenza nelle stazioni radioelettriche 
superiore a quella autorizzata (sanzio
ne da L. 20.000 a Lire 400.000). 
Per le disposizioni contenute nella leg
ge 24/11/1981 n. 689, le ammende pre
viste negli artt. 218, 401, 402, 403, 404 
sono depenalizzate. L'irrogazione del
le sanzioni amministrative sostitutive 
(i cui lìmiti, elevati dalla legge sopra ri
chiamata, sono stati riportati tra pa
rentesi a fianco di ciascun articolo) è 
di competenza del Direttore Provincia
le P. T. nel cui ambito territoriale le vio
lazioni sono state commesse. I verbali 
di accertamento delle violazioni vanno 
pertanto trasmessi al predetto funzio
nario. 

I verbali che accertano la violazione 
dell'art. 195 Codice Postale modifica
to dall'art. 45 Legge 14/4/1975 n. 103, 
vanno proseguiti al Pretore competen
te per territorio, mentre devono essere 
trasmessi in copia al Direttore Provin
ciale P.T. se in essi vengono contesta
te anche infrazioni depenalizzate. 
Ulteriori chiarimenti a completamento 
della presente sintetica esposizione 
sulla disciplina relativa agli apparati 
radioelettrici e sulle sanzioni previste 
in caso di violazione delle norme, po
tranno essere richiesti alla Direzione 
Compartimentale P.T. per la Toscana 
Ufficio III Reparto IV - Telecomunica
zioni - 50100 Firenze - Tel. n. 21.82.49 
-21.67.70. 
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Fig. 1 • Le firme sotto l'Atto Costitutivo della IARU stilato a Parigi nel 1925. La firma più in Fìg. 2- Giulio Salom oggi: Presidente Onora-
basso è quella del Delegato italiano: Giulio Salom. rio dell'ARI. 
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2 - A proposito del «Processo a 
Biagi» ci scrive I0OJ - Giuseppe Pa-
lumbo di Roma. 
Facendo riferimento al vostro arti
colo, il lettore ci invia una breve 
precisazione sul Disastro e quindi ci 
riporta un brano tratto dal libro che 
Giuseppe Biagi pubblicò a quei tem
pi. 

Sempre a proposito di quanto... 
pubblicato su Elet tronica V i v a 41 
pag. 65 abbiamo ricevuto numero
si comment i in favore, ma anche 
quello di un alto ufficiale della Ma
rina ormai in pensione da lungo 
tempo per mot iv i di età; i l quale, 
avendo esaminato da esperto gli at
ti del disastro in quegli anni , dis
sente dalla nostra conclusione. 
Secondo l ' i l lustre lettore, se il Biagi 
avesse impiegato la lunghezza 
d'onda che gli era stata raccoman
data e avesse dimensionato razio
nalmente l 'antenna, non v i sareb
bero state difficoltà per l'ascolto 
immediato dei segnali di soccorso 
da pane della nave appoggio. 
N o i prendiamo rispettosamente at
to su quanto a distanza di 55 anni 
ci viene portato a conoscenza in 
via informale; però siamo arrivati 
alle conclusioni del nostro «proces
so» dopo aver studiato a fondo le 
cane ingiallite delle risultanze 
delP«Inchiesta Cagni». Difat t i per 
motivi oggi inspiegabili (dato che 
eravamo in tempo di dinatura) le 
conclusioni dell ' inchiesta condotta 
dalla Commiss ione Cagni furono 
pubblicate a stampa e vendute al 
pubblico con il benestare del desti
natario, che era il C a v . Benito 
Mussol ini . 

U n nostro O M bolognese anni or 
seno trovò fra i Remuindcrs tale fa
scicolo che ci ha messo gentilmen
te a disposizione quando abbiamo 
istruito gli «Atti del nostro pro
cesso». 

Il disastro 
Il dirigibile «Italia» dopo aver sorvolato il Polo Nord precipitò sul pack 
alle ore I I del 25 maggio 1928. 
Il 3 giugno Biagi ascoltò dalla Stazione di S. Paolo di Roma un comunica
to che diceva: «Un radiodilettante russo asserisce di aver raccolto il se
gnale dell ' * * Italia' ' dalla Te r ra di Francesco Giuseppe. E stato dato ordi
ne alle stazioni russe di prestare molta attenzione». 
La Tenda Rossa si trovava però nelle vicinanze dell'isola di Foyn e l'er
rore si può spiegare per la cattiva ricezione dei deboli segnali. 
Biagi entrò in contatto regolare con la nave «Città di Milano» il giorno 
8 giugno. 

Biagi racconta... 

L'apparecchio di fortuna, che in un primo tempo avrebbe dovuto esse
re costituito da un pannello con valvole T . 250 ed una piccola dinamo 
azionata da un motore Douglas a benzina, era stato, all'ultimo momen
to, sostituito dalla cassetta di fortuna, esperimentata e si può dire nata 
sulle coste di Castelporziano, dove il Comandante Pession e il Capitano 
Baccarani si recavano spesso per esperimenti. Di una potenza di circa 5 
W antenna, essa poteva emettere onde da 30 a 50 metri. L'apparec
chio era composto da una cassetta di legno di circa 60 centimetri per 
20 di base e 25 d'altezza, contenente un solo piccolo triodo tipo rice
vente Philips T . B . 4 , di una semplice spirale di I 6 anelli, un condensatore 
ad aria, due piccoli condensatori fissi, e un vibratore elevatore di ten
sione da I 2 a 300 Volt. 
La batteria da I 2 Volt forniva anche 8 Volt per l'accensione del triodo. 
Dal secondario del vibratore veniva presa la tensione anodica. Il tutto 
assorbiva circa 3 Amp.: quindi, con due batterie da I 2 V. e da 100 Ah, 
si aveva la possibilità di 50-80 ore effettive di trasmissione. Sulla parte 
anteriore della cassetta c'erano poi tre strumenti di controllo, la mano
pola del condensatore ad aria ed un piccolo tasto manipolatore. 
Per antenna e contrappeso bastavano due fili lunghi circa un quarto del
la lunghezza d'onda voluta, così per l'ondina 33 occorrevano circa 8 
metri di filo. L'ideale sarebbe stato che uno dei due fili fosse stato verti
cale e l'altro orizzontale, un poco sollevato da terra. La portata diurna 
si poteva considerare dai 500 ai 1000 Km, a seconda dell'onda e delle 
condizioni atmosferiche. 
La sostituzione di questa cassetta al Douglas fu certamente la nostra 
salvezza perché tutto l'apparecchio motore del Douglas col pannello 
trasmittente, essendo molto pesante e ingombrante, avrebbe dovuto 
essere messo per forza sulla trave del dirigibile e quindi sarebbe sparito 
insieme con l'involucro. Invece la cassettina, pensando poco ( I 2 chili) si 
potè mettere nella piccola cabina radio, ed anzi io me ne servivo come 
sedile. 
Cer to , mentre le infliggevo quella involontaria mancanza di rispetto, 
non avrei mai pensato che la modesta cassettina fosse destinata a rap
presentare una parte di tanta importanza e ad assumere un rango stori
co nella nostra tragica avventura. Essa fu davvero la nostra provviden
za. Sia benedetto, e benedetto sia Guglielmo Marconi, nostro nume ti
tolare e genio benefico dell'umanità. 
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Fig. 3. 
A) Un trasmettitore anni '20 su tavolo monta due costosi tubi in circuito oscillatore libero. 

Stazione di OM italiano. In primo piano a destra il ricevitore. 
B) La stazione di W4DN del 1925. Il triodo in Marley è il solo: oscillatore - alimentazione 300 

V. in basso II RCVR a reazione il circuito di Reinartz alimentato a pile. Antenna Zeppelin 
con Ifnea bifilare. 

C) Stazione di W7KE del Montana anno 192B. Sebbene di piccola potenza ha il Master-
oscillator (nel bussolotto) seguito da «triodo 410» amplificatore neutralizzato. 
Il ricevitore a reazione è nella cassetta scura di legno e bachelite alla estremità destra. 

Fig. 4 - 6 Giugno 1928 - Sul Pack: Viglieri e Blagi presso l'apparato radio d'emergenza che sal
vò I superstiti della Spedizione. La «miracolosa cassetta» del peso di 12 kg era stata proget
tata per conto della Marina, da Giulio Salom (figura 2). 
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L A N C E C E 
L'ART. 334 DEL CODICE POSTALE (1973) 

1) È n e c e s s a r i a una ch iara ed au
ten t ica interpretazione del la 
L E G G E . 

2) In commerc io devono esse rc i 
sol tanto apparat i C B per i qua
li, a l c i t tadino che li acqu is ta , 
s ia garant i to l 'uso nei modi e 
nei tempi previst i dal la Legge, 
senza che ques ta disponga una 
s c a d e n z a , imponendo, indiret
tamente, o di c e s s a r e o di ac
quistare un nuovo apparato. 
L 'acquis to di un nuovo appara
to deve esse re una sce l ta del 
ci t tadino. 

3) S a n a r e , in modo vero, il posses 
so di apparecch i non omologati 
già autorizzati da una conces 
s ione, r iconoscendol i definit i
vamente autor izzat i . 

4) Prendere in e s a m e ia diffusio
ne di apparat i avvenuta nel pe
riodo che va dal decreto mini
s ter ia le del 29 dicembre 1980 e 
quello del 29 d icembre 1981, 
periodo in cui venivano venduti^ 
ma per i qual i la concess ione 
non veniva r i lasc ia ta . 

5) Venga varato un regolamento 
di comportamento e di a c c e s s o 
a l la C B e l 'utente s i a tutelato 
da violenze radiofoniche. 

«Il Ministero per le Poste e le Teleco
municazioni, nell'ambito degli accordi 
internazionali e delle vigenti disposi
zioni può, con proprio decreto, riserva
re sull'intero territorio nazionale o su 
parte di esso, determinate frequenze o 
bande di frequenze all'uso di apparec
chi radioelettrici ricetrasmittenti di de
bole potenza, di tipo portatile, omolo
gati dal Ministero delle PT, per i se
guenti scopi: 

1) in ausilio agli addetti alla sicurezza 
ed al soccorso sulle strade, alla vi
gilanza del traffico, anche dei tra
sporti a fune, delle foreste, della di
sciplina della caccia, della pesca e 
della sicurezza notturna; 

2) in ausilio a servizi industriali, com
merciali, artigiani ed agrari; 

3) per collegamenti riguardanti la si
curezza della vita umana in mare o 
comunque di emergenza, fra picco
le imbarcazioni e stazioni di base 
collocate presso sedi di organizza
zioni nautiche, nonché per collega
menti di servizio fra diversi punti di 
una stessa nave; 

4) in ausilio ad attività sportive ed 
agonistiche; 

5) per telecomandi dilettantistici; 
6) per ricerca persone con segnali 

acustici; 
7) in ausilio delle attività professiona

li sanitarie ed alle attività diretta
mente ad esse collegate; 

8) per comunicazioni a breve distanza 
di tipo diverso da quelle di cui ai 
precedenti numeri da 1 a 7, sempre-
che risultino escluse le possibilità 
di chiamata selettiva e l'adozione 
di congegni e sistemi atti a rendere 
non intercettabili da terzi le conver
sazioni scambiate e con il divieto di 
effettuare comunicazioni interna
zionali e la trasmissione di pro
grammi o comunicati destinati alla 
generalità degli ascoltatori. 

Nel decreto che stabilisce la riserva 
verranno indicati: 

a) le prescrizioni tecniche alle quali 
gli apparecchi da impiegare debbo
no corrispondere, relative anche al
le antenne esterne, alle quali gli ap
parecchi possono collegarsi. Non è 
ammesso l'uso di antenne direttive; 

b) ;' limiti massimi di potenza; 
c) le caratteristiche del contrassegno 

da applicare sui singoli apparecchi 
per attestarne l'avvenuta omologa
zione da parte del Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni ai 
fini del presente decreto. 

I requisiti che devono essere possedu
ti dai concessionari saranno determi
nati dal regolamento. Non è richiesto, 
comunque, il possesso della cittadi
nanza italiana per i cittadini di Stati 
membri della CE.E. ammessi ad eser
citare in Italia, anche per una singola 
prestazione, attività professionali o 
economiche per il cui svolgimento è 
consentito, a condizioni di reciprocità, 
l'uso di apparecchi ricetrasmittenti. 
Per le attestazioni concernenti i requi
siti personali, ai detti cittadini, si ap
plicano le norme comunitarie vigenti. 
Nell'atto di concessione potrà essere 
prevista l'utilizzazione di più apparati, 
nonché l'uso dei medesimi da parte 
dei dipendenti e, nel caso previsto dal 
n. 8, familiari del concessionario. 
La concessione ad enti potrà anche 
estendersi all'impianto ed all'uso di 
una stazione base. 

La concessione di cui al presente arti
colo non comporta esclusività 
nell'uso delle frequenze riservate, né 
diritto di protezione da eventuali di
sturbi o interferenze da parte di altri 
apparecchi autorizzati». 
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CB ITALIANI LA NOTIZIA 
Protagonisti 
i camionisti 
e la CB 

GIANCARLO DALLAI ..Bonanza., 
di Firenze - Componente il Consiglio 
dei Probiviri Lance CB 
socio da 7 anni 

SIMONE CECCATELLI ..Conte Dracula.. 
il più giovane componente del Consi
glio della sede fiorentina di Lance CB 

SANDRO CALAMAI ..Tifoso» 
Concessionario n. 17929 - Toscana 
Lance CB - Firenze 

Un cam ion i s ta munito di «baracchino» 
ha esp loso , cont ro un altro au t i s ta di 
mezzo pesante , a lcun i colpi di pistola. 
Il motivo del gesto sarebbero s ta te le 
o f fese rivolte da ta le «Paperone» ad un 
altro cam ion i s ta , da l la s i g la C19. S tan 
do a l la c r o n a c a né chi ha r icevuto i 
colpi , fo r tunatamente andat i a vuoto, 
né colui che ha spara to sono i detti 
«Paperone» e «C19». È accadu to in di
cembre nel tratto de l l 'Au tos t rada del 
Sole che percorre il Va ldarno. 

In febbraio, un c a m i o n i s t a munito di 
«baracchino», non s i c o n o s c e la s ig la , 
ha chiesto aiuto per un grave inciden
te accadu to in prov inc ia di P i s a , nei 
press i di Pontedera . Due morti e quat
tro feriti gravi è il b i lanc io del lo scon
tro fra una Ri tmo ed una Land Rover. I 
due decedut i e rano dir igenti s indaca l i . 
L 'apparato C B , usa to dal camion i s ta , 
ha potuto fare g iungere i mezzi di soc
corso con maggiore rap id i tà . 

Il commento 

Due fatti di cronaca, due diversi aspet
ti nei quali il «baracchino» è uno stru
mento. 
Il primo è la c o n s e g u e n z a a che c o s a 
p o s s a portare una er ra ta cons idera
zione del la propria d ign i tà . È un episo
dio che non trova isolata la C B . C'è chi 
ucc ide per un s o r p a s s o o per una par
t i ta di ca lc io . Inutil i le parole sagge (o 
presunte tal i di condanna) o il depre
care , che a s s o m i g l i a ad un prendere le 
d is tanze da q u a l c o s a che deve esse re 
lontano, per regola, d a ognuno di noi. 
Per i co losa è l ' indi f ferenza che s tende 
un percorso di no rma l i tà a c iò che non 
può e s s e r e acce t ta to . 
Ciò che serve è l 'esempio di un perso
nale compor tamento , che non s i a una 

imitazione, ma c h e s c a t u r i s c a dal ri
f lettere, che porta al conv inc imento e 
quindi a l l ' impegno. 
Nel la C B c'è (non dimentichiamo che 
la CB può essere unospaccato della so
cietà in cui viviamo) chi u s a il «barac
chino» anche per of fendere. Non è vil
tà non r ispondere. E la d ign i tà non ri
su l ta sminu i ta . Quante volte i cen
tralini del pronto intervento, dei vigili 
del fuoco e del le a s s o c i a z i o n i di soc
corso medico hanno suonato , dal 
1968, r icevendo la segna laz ione del
la necessi tà del loro intervento? C B 
anonimi , c i t tadini che , non perché ave
vano il ba racch ino , sen t i vano il dovere 
c iv ico di ch iedere il n e c e s s a r i o aiuto. 
Ta lvo l ta il «baracchino» non era usato, 
altre il «baracchino», se rv i va per colle
gare altr i C B , s u un qua l s i as i cana le , 
per informarl i perché te le fonassero , 
non essendo poss ib i le far lo dal luogo 
del l ' inc idente. 

Chi poss iede un «baracchino» è un cit
tadino che in determinat i momenti 
può ut i l izzarlo per amp l i f i ca re il suo 
s e n s o c iv ico. S e qua lcuno non lo ricor
da, quel l 'a t t imo di «bianco», di s i lenzio 
radio f ra un p a s s a g g i o di mike e l'al
tro, che deve e s s e r e regola in ogni 
QSO. Serve a questo , oltre che per ac
cogl iere altri C B che des iderano inter
venire ne l la Ruo ta . 

Par la te s u tutti i c a n a l i , m a non dimen
ticare mai que l la p a u s a pr ima di ri
prendere. Potrebbe esserc i un «Break 
urgente» ha più necess i tà di rif lettere 
sul s i lenz io che r iceve, che su l le pa
role, dello s t e s s o t ipe; che potreste, e 
non dovete, dire. 

Chi leggendo, su l l a c r o n a c a dei quoti
diani l 'episodio dei colpi di p istola 
spara t i , vo lesse fare sub i re il cr imino
so compor tamento a c c u s a n d o la C B , 
nel la s u a genera l i tà od i camion is t i 
C B , ha uno s ta to d 'an imo già predi
spos to a denigrare la Ci t izen Band . 
La r i spos ta v iene dal secondo episo
dio, nel qua le un c a m i o n i s t a , incon
trando un grave inc idente s t rada le u s a 
il «baracchino» per fare giungere più 
ce lermente i mezzi di s o c c o r s o . In 
uguale m isu ra è da s c a r s a m e n t e con
s iderare chi u s a il pr imo fat to per muo
vere cr i t iche a i : , C B , è chi esa l t a la C B 
o s t rumenta l i zza l ' intervento. 
Da quando la C B es i s te , pr ima anco ra 
del r i conosc imento ne l la Legge, i pos
sesso r i di apparat i C B han i , ^ dato pro
va di come po tesse e s s e r e utile, in oc
cas ion i di ta le tipo. 
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Lance CB Scandicci 

I soc i L A N C E C B di S c a n d i c c i hanno 
cost i tu i to un punto di incontro nel pro
prio Q T H . Promotore è s ta to HANDIC 
80. L ' inauguraz ione è avvenuta il 14 
gennaio 1984, con una partec ipazione 
che r iempiva la s a l a del B A R Cas te l -
pulci , m e s s a a d ispos iz ione di L A N C E 
C B S C A N D I C C I ogni venerdì, dal le ore 
21 . L ' in iz iat iva ha r i s c o s s o adesioni 
anche s u c c e s s i v a m e n t e con una af
f luenza cos tan te ed a s s i d u a . T r a gli 
an imator i , oltre al r icordato HANDIC 
80, d a segna la re M E R A V I G L I O S A , 
F IAMMA, R I T A , L U P O 1, P A P I L L O N , 
A L F A P A P A , K2, O C C H I O N E R O , 
A Q U I L A 2, F A B I O e P I C C O L O C O R S A 
RO. 

P resenze consue te sono B R O N T O L O , 
F A L C H E T T O , S N O O P Y 2, P E N N A 
B I A N C A , M I L L Y , F I O R E 2, A R G O N , 
C O Y O T E 2, L E O P A R D O , P I S O L O , 
T H O M A S , L U P A C C H I O T T A e S A R T A -
NA. 

Aprile 
In ques to numero del la r iv is ta, perché 
di apr i le, può e s s e r e r icordato un fatto 
non con il «baracchino», m a nel quale 
la C B è al centro. 
Al neo-consig l io di un c lub C B locale 
g iunse, su ca r ta in tes ta ta , una lettera. 
Si c o m u n i c a v a la cos t i tuz ione di un 
nuovo c lub C B , con sede in una ci t ta
dina, in un 'a l t ra prov inc ia , s i tua ta su 
una c o s t a nota c o m e posto di vil leg
giatura. L a lettera era f i rmata dal Pre
s idente, con nome e cognome e l'indi
caz ione di e s s e r e laureato, per quel 
Dott. che precedeva. 
Non ven iva c o m u n i c a t a so l tanto la co
st i tuz ione del la nuova assoc iaz ione , 
ma che vi sarebbe s t a t a una fes ta di 
inauguraz ione. 

Al la let tera erano al legat i a lcun i bi
glietti di invito, s tampat i su car tonc i 
no, e numerat i . 
Il P res idente s i s c u s a v a se quest i era
no pochi , ma il p rogramma del la fes ta 
non permet teva un numero i l l imitato 
di par tec ipant i e sugger iva di procede
re al sor teggio f ra i s o c i . 
Dettagl iato era il p rogramma del la fe
s ta . Gl i invitati avrebbero preso parte 
ad una mini c roc ie ra a bordo di una 
barca , su l l a quale s i sa rebbe es ib i ta , 
accompagna ta dal proprio c o m p l e s s o 
mus i ca le , la can tan te Nada. 

La mini c roc ie ra avrebbe portato tutti 
gli invitati ad o l t repassare una p icco la 
iso la , non lontano da l la c o s t a , per poi 
r i tornare al molo del la p icco la ci t tadi
na ba lneare. In c a s o di mal tempo, era 
prec isato , la f es ta s i sarebbe tenuta in 
una v i l la , del la quale ven iva fornito 
l ' indirizzo perché gli invitati potessero 
raggiunger la. 
F r a tutti i par tec ipant i sarebbero stat i 
sorteggiat i un gozzo ed un motosca fo , 
con motore fuori bordo, di cui si indi
cava la m a r c a e la potenza. 
Tutt i gli invitat i avrebbero avuto come 
ricordo una moneta d'oro zecch ino . 
L 'appuntamento e ra al molo di... alle 
ore 2 1 . 
Si r a c c o m a n d a v a la pun tua l i tà per ri
spet tare i tempi d ' imbarco ed il pro
g ramma. Ci sarebbe s ta ta una cena 
fredda. E ra quindi so t to in teso di non 
cenare. 
La let tera con teneva anche il cor tese 
invito a presentars i masche ra t i , prefe
r ibi lmente da pirati , anche se non era 
obbl igatorio. F r a coloro intervenuti in 
cos tume sarebbe s ta to ef fet tuato il 
sorteggio dei premi. 

La se ra del giorno indicato nel la lette
ra su l molo s i agg i rava un gruppetto di 
«pirati», giunti in tempo uti le per ri
spet tare l 'ora de l l 'appuntamento. 
Man mano che il tempo p a s s a v a , la 
manca ta p resenza di qua l s i as i imbar
caz ione a t t r a c c a t a al molo, di persone 
ad attenderl i fece incupire il sospet to 
che q u a l c o s a non andava come avreb
be dovuto. Per c a s o la fes ta e ra a l la 
v i l la? 
Il gruppetto in cos tume da p i rata s i re
cò al l ' indir izzo scr i t to nel la lettera. 
Caddero così le speranze di qua ls ias i 
errore di da ta e luogo. 
E ra s ta to uno scherzo . P r ima del ritor
no i «pirati» pensarono di cena re . A l la 
fin f ine era l ' occas ione per una cena 
fra amic i non programmata . Nel l 'uni
co r is torante aperto, al lo scherzo si 
agg iunse la so rp resa di un conto s a l a 
to, quas i amaro. 
Non si è mai saputo chi f osse l 'autore 
o gli autori dello scherzo . Nel Club C B , 
r icordo di avere v is to, qua lche anno fa , 
delle vignette in corn ice che r icordava
no il fatto: pirat i , molo, ba rca e tante 
monete d'oro, che usc i vano da un bi
done. 
Ques to scherzo è poco noto e forse 
per ques to non è mai s ta to ripetuto. 
Non d iment ica te , se vi s a l t a s s e l ' idea, 
che la let tera era un capo lavoro di se
rietà e di c red ib i l i tà d i f f ic i lmente rag
giungibi le. 

A S S O C I A Z I O N E 

Sol tanto i t i to la r i d i c o n c e s s i o n e C B pos
sono i s c r i v e r s i a L A N C E C B ( L i b e r a A s 
s o c i a z i o n e N a z . C o n c e s s . E l e t t r o r i c e t r a -
s m i s s i o n i C B ) . 

Modali tà d i adesione 

I n v i o : 
— D o m a n d a e d u e loto formato te: -

sera 
— F o t o c o p i a d e l l a c o n c e s s i o n e 
— Q u o t a a s s o c i a t i v a 1984. 

Testo d o m a n d a 

I l s o t t o s c r i t t o . . . ( n o m e e c o g n o m e ) . . . fa 
d o m a n d a d i a s - o c i a z i o n e a L A N C E C B e 
c o n f e r m a q u a n t o i n d i c a t o n e l l a fo tocopia 
d e l l a c o n c e s s i o n e a l l e g a t a . 
A u t o r i z z a la p u b b l i c a z i o n e d e l l a p r o p r i a 

S i g l a C B c o l l e j a t a a l 
p r o p r i o n o m e c o g n o m e e foto. L e s i g l e 
C B d e i p r o p r i f a m i l i a r i sono le s ' - g u e n t i : . 
A l k j a a l l a p r e s e n t e a f . j e ^ n o c i r c o l a r e di 
L i r e intestato a L A N C E C B 
F i r e n z e , q u a l e q u o t a a s s o c i a t i v a 1984. D i 
c h i a r a d i r e n d e r a i d i s p o n i b i l e p e r i l soc
c o r s o c i v i l e e c o l l e g a m e n t i s p a r t i v i . 

( d a t a e f i r m a ) 

Indirizzare il testo della domanda a 
LANCE CB 
P.O. BOX 1009 
50100- FIRENZE 

Q U O T A 1984 

P e r i l 1984 la q u o t a a s s o c i a t i v a è d i L i r e 
10.000 o p p u r e d i L i r e 2 5 . 0 0 0 , i n questo 
c a s o è c o m p r e s o l ' a b b o n a m e n t o a d E L E T 
T R O N I C A V I V A ( s c r i v e r e d a q u a l e me::e 
c o m p r e s o ) . 
I l s o c i o r i c e v e r à : 

— tessera L A N C E C B c o n foto 
— a u t o a d e s i v o s o c i o L A N C E C B 
— v e t r o f a n i a 
— t e s s e r i n o s c o n t o 1 0 % d i s c h i e m u 

sicasset te 
— « Q u e l l o c h e i l C B d e v e s a p e r e » . 

Elettronica Viva-Aprile 1984-N. 44 89 



di CB parliamo 

a cura di Paolo Badi i 

24 MESI DOPO 
«Quanto ha scritto, nel numero di aprile 1982, sulla potenza degli apparati e le norme dì 
omologazione vigenti, si è puntualmente avverato. Quei 5 watt input non erano così im
possibili. 
LANCE CB continuerà a sostenere la stessa linea sulle norme di omologazione? 
Cordialmente 

Giorgio Petrosetti • Pavia» 

Era importante so f fe rmars i ad esami 
nare il rapporto f ra potenza e norme di 
omologazione, sot toponendolo ai let
tori. 
I fatti hanno confermato quanto pub
bl icato. 
L A N C E C B non credo debba camb ia re 
la s u a l inea. 
È s ta ta l 'unica a s s o c i a z i o n e a presen
tare una relazione tecn i ca c r i t i ca , su l 
le norme di omologazione, al Ministe
ro PT . 
T ra a f fe rmare che sono inappl icabi l i e 
consegnare una memor ia sc r i t t a , co
me ha fatto L A N C E C B , nel la quale si 
o s s e r v a come la modi f ica s i a una pos
s ib i l i tà acce t tab i le nel r ispetto del le fi
nal i tà, credo s i a profondamente diver
so. 

L'età dell'omologato 
«Ho fatto una scomessa con un amico 
CB se il mio baracchino è un tipo omo
logato più vecchio del suo. I modelli 
sono... Quale è il più vecchio di omolo
gazione? Grazie della risposta 

Zebra 7 • Milano» 

Forse la s c o m m e s s a l'hai fa t ta per s a -
re se c o n o s c o le date di omologazio
ne. Infatt i su l l a targhet ta che s i a il tuo 
apparato che quel lo del tuo amico 
hanno, è sc r i t ta la da ta in cui quel mo

dello è s ta to omologato. Conf ronta le e 
troverai la r i spos ta per la tua «scomes
sa». 
Per tua cur ios i tà posso informart i che 
la r ice t rasmi t tente C B che per pr ima 
ha ottenuto l 'omologazione (speci f i 
che tecn iche del 15/7/77) porta la data 
del 17 maggio 1978. F r a il 1977 ed il 
1983 gli apparat i omologat i sono s ta t i : 
3 nel 1978, 4 nel 1979,5 nel 1980 e 12 
nel 1983. 

La Legge 
(Parmig ian i L. - Roma) «Una chiara ed 
autentica interpretazione della Leg
ge», q u e s t a è la r i ch ies ta fondamen
tale su cui s i b a s a la s t ra teg ia di 
L A N C E C B , per af f rontare conseguen
temente tutti gli altri problemi C B . 
Asso luz ion i e condanne del la Magi
s t ra tura , rinvìi a l la Cor te Cost i tuz iona
le con fe rmano come la r i ch ies ta di 
L A N C E C B , non certo di oggi, s i a una 
necess i tà e nel fa r la abb ia posto il pro
b lema nei giust i termini . 
A l la autor izzaz ione per l 'uso di un ap
parato C B conseguen te al p o s s e s s o di 
una c o n c e s s i o n e (che a t tua lmente il 
Ministero P T r ichiede) c'è in a l ternat i 
va una autor izzaz ione che non proven
ga da una concess i one . 
Legga in proposito E le t t ron ica Viva 
del l 'apr i le 1983 o «Quello che il C B de
ve sapere» a pag. 49. 

Da CB ad OM 
«Ti ringrazio per le bellissime QSL che 
mi hai spedito, come ringrazio tutti i 
CB che mi hanno scritto. Le QSL rice
vute sono custodite nel mìo album. Ti 
comunico però che, un poco mi dispia
ce, lascerò la CB. Entrerò anch'io a fa
re parte degli OM. Sto attendendo il 
nominativo di stazione. Ho dei bellissi
mi ricordi della CB e spero di averne 
per il futuro anche da OM sulle altre 
bande. 
I mìei 73-51 

CB 5 op. Rodolfo 
Signa (FI) 

Sost ien i con la tua iscr iz ione 
l 'assoc iaz ione nazionale C B 
i ta l iana L A N C E . 
Quota 1984 Lire 10.000. 
Con abbonamento ad Elettroni
ca V iva Lire 25.000. 
Ce rca s u queste pagine le mo
dal i tà di A S S O C I A Z I O N E . 
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Lance CB Lamezia 
F r a tutte le F e s t e degli Auguri e dei 
Doni organ izzate in I ta l ia dai soci 
L A N C E C B ( leggere E le t t ron ica V iva di 
d icembre 1983), abb iamo sce l to , per 
tutte, que l la dei soc i L A N C E dì Lame
z ia Te rme . 
Questo incontro, ormai entrato nel la 
consue tud ine da dieci anni del l 'asso
ciazione italiana ( L A N C E C B ) di coloro 
che sono autor izzat i a l l ' uso di un ap
parato C B , ha avuto luogo, per la pri
ma vo l ta (1983) a L a m e z i a Terme. 
È s ta to con un doppio s ign i f icato, 
quel lo del lo s c a m b i o dei doni e quello 
di so t to l ineare come la Calabria abbia 
r isposto a l l ' in iz ia t iva «Difendi il tuo 
baracch ino con una car to l ina» oltre 
ogni aspe t ta t i va . 

I C B dell'Italia del Sud s i d ice s iano 
pochi o comunque pochi coloro che 
sentono la necess i tà dì co l locars i nel
la Legge, con la autor izzaz ione che 
viene dal r ich iedere e possedere una 
c o n c e s s i o n e . 
I risultati hanno d imost ra to che pro
prio dal sud c'è il maggiore impegno 
perché il Ministero P T provveda a s a 
nare una s i tuaz ione che il s ingolo cit
tadino s u b i s c e e r i s ch ia di pagare. 
L a confor tevole sede del Milan Club di 

Lamez ia ha osp i ta to la mani fes taz io
ne. Dopo il benvenuto, dato agli inter
venut i , A L F A BRAVO (V incenzo Ranie
ri), Master L A N C E C B , ha r icordato gli 
scop i de l l ' a ssoc iaz ione c h e vuole es
sere ed è, il punto di r i fer imento di 
quanti hanno voluto e vogl iono ricono
sce rs i ne l la Legge e sos tenere , sem
pre di più, l 'aspetto rappresentativo che 
L A N C E C B ha , per la so luz ione dei pro
blemi di oggi e di domani , de l la C B ita
l iana. 
L A N C E C B è apolitiva e non in funzio
ne di in teress i che non s iano quell i di 
un migl iorare l 'uso de l la C B , s e n z a di
fenderne altri e per altri o modi f icare 
lo scopo di comun icaz ione , che la C B 
rappresenta e des ide ra mantenere. 
Lo scambio dei doni f ra gli intervenuti , 
con il qua le s i s imbo legg ia la genero
s i tà , l 'estro, il buon gusto de l la C B , nel 
modo con cui s i è svo l to , ha testimo
niato come la par tec ipaz ione fosse , 
non so l tan to sen t i ta , m a c o m p r e s a nel 
suo s ign i f i ca to . 
La r iunione, oltre per la fat t iva opera di 
A L F A BRAVO, ALAN, C R I S A L I D E , CO
RAL, HONDA 22, A R C O B A L E N O ed 
ANDROMEDA, ha avuto il sos tegno di 
V I D E O L A M E Z I A , RADIO S T U D I O G e 
RADIO E N N E . 

IT^T ì 

LANCE CB 1974-1984.1 soci calabri di LAMEZIA non hanno dimenticato di ricordare i 10 anni 
di LANCE CB, che coincidono con il riconoscimento della CB in Italia. 

CARMINE SICA «Crisalide» 
Concessionario 4240 - Calabria 
LANCE CB - LAMEZIA 

ESPOSITO MARZINO AMEDEO 
«Honda 22» 
Concessionario 3863 - Calabria 
LÀNCE CB - LAMEZIA 

RENATO NICOTERA «Alan» 
Concessionario 4122 - Calabria 
LANCE CB LAMEZIA 
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Fare subire non semina fiducia 

Nel numero di Febbra io , al pag. 88, a l la f ine del l 'ar t ico lo di va lu taz ione f ra 
impegno dei C B r e s e poss ib i le compor tamento del Ministero del le P.T. è 
s ta to s tampato : «C'è da augurars i che il Ministero PT cons ider i c h e s e è 
pur vero che s i può fare S U B I T O il divieto al concess i ona r i , è al t ret tanto 
vero che ciò che v iene fatto subi re non sem ina f iducia». 
Quel S U B I T O era in real tà S U B I R E , che modi f ica ed a c c e n t u a il s ign i f i ca 
to del l 'ar t ico lo di Paolo Bad i i . 
L a f rase è ques ta : «C'è da augurarsi che il Ministero PT consideri che se è 
pur vero che si può fare S U B I R E il divieto ai concessionari , è altrettanto 
vero che ciò che viene fatto subire NON SEMINA FIDUCIA». 

FL IP E FLAP 

Non s ign i f i cano nul la . Hanno un suono orecch iab i le . F a t e F L I P e F L A P in 
f requenza. Pr ima di leggere le domande, invitate gli al tr i , del Q S O , a mu
nirsi di ca r ta e mat i ta . Dovranno scr ivere il numero del la domanda e la let
tera del la r i spos ta che hanno dato. Serv i ranno, a l la f ine del le 20 doman
de, perché ognuno p o s s a darvi il r isul tato che sp iegherete come ottener
lo. R ispondere is t in t ivamente è importante. 

1 - P E N S A T E C H E LA PAROLAC
CIA IN F R E Q U E N Z A SIA: 
a) o s c e n a 
b) naturale 
c) d ipende quando la s i d ice 
d) dipende da chi la d ice 

2 - VI S E M B R A RIDICOLO: 
a) ce rca re aprocc i in Fre

quenza 
b) e s s e r e iscr i t to ad un Club 

C B 
d) tenere Q S O su l l a i l l ibatez

za 
c) f i rmare petizioni 

3 - LA PAROLA PORTANTE VI 
FA V E N I R E IN MENTE: 
a) la t r a s m i s s i o n e di un onda 

radio 
b) il d isturbo volontar io del 

sol i to c ib iota 
c) un usc io a due battenti 
d) una funzione archi tet toni

ca 

4 - PER VOI MODULARE È: 
a) p iacere ai component i il 

Q S L 
b) comandare il Q S O 
c) fare DX 
d) divertirvi par lando del più e 

del meno 

5 • S O S P E T T A T E C H E C B VO
S T R O VICINO MANDI LA 
PORTANTE. C H E F A T E ? : 
a) lo dite pubb l icamente in 

F requenza 
b) m a n d a t e u n a l e t t e r a 

a l l ' E s c o p o s t od Escorad io 
c) tace te 
d) lo dite in segreto a questo 

od a quel lo. 

6 - CON Q U A L E D E L L E S E G U E N 
TI FRASI VI T R O V A T E D'AC
CORDO: 
a) il ba racch ino è un elettro

domest i co 
b) il ba racch ino è utile per le 

emergenze 
c) con il ba racch ino s i cono

s c e l 'amic iz ia 
d) il ba racch ino distogl ie dai 

problemi personal i e quoti
diani . 

7 • NON R IUSCITE A SOPPOR
T A R E : 
a) la vo lgar i tà 
b) l ' ipocr is ia 
c) l ' ignoranza 
d) la presunzione 

8 - C H E S I G L A VI S I E T E 
S C E L T I ? : 
a) è segu i ta da un numero 

b) sp i r i tosa 
c) lettere de l l 'a l fabeto foneti

co 
d) il vostro nome proprio 

9 - A CHI C R E D E R E S T E DI PIÙ? 
a) ad un C B di p a s s a g g i o 
b) ad un C B con cui par late 

molto s p e s s o 
c) al C B che vi te le fona per 

raccontarve lo 
d) ad un C B del s e s s o oppo

sto al vostro 

10 - VI R E C H E R E S T E ALLA S E R A 
TA DI UN C L U B C B PER: 
a) vendere il vostro baracch i 

no 
b) per incontrare un C B con 

cui modulate ma non cono
sce te 

c) per d iscu tere dei problemi 
del la C B 

e) per incontrare un approc
c io sen t imen ta le 

11 - LA LIBERTÀ C H E C O S A È 
NELLA C B ? : 
a) la mia l ibertà f i n i sce dove 

com inc ia ia tua 
b) una paro la c h e serve per 

togl iere l ' idea 
c) una poss ib i l i tà s o m m e r s a 

dal le Leggi 
d) una necess i tà c h e deve es

se re regolata 

12 -CHI È R E S P O N S A B I L E DEL
LA SITUAZIONE C B ? 
a) il Ministero del le PT 
b) la produzione 
c) i C B r e s 
d) l a W A R C 

13 • C H I E D E T E UN C O N T R O L L O 
MA VI V IENE R ISPOSTO C H E 
NON VI VERRÀ DATO IL SAN
TIAGO (SIGNAL). C H E C O S A 
P E N S A T E ? 
a) s ta te co l legando un non 

vedente 
b) h a lo s-meter rotto od un 

ba racch ino privo 
c) non ve lo vogl iono dare 
d) ins is te te per aver lo 

14- C O L L E G A T E UN CBer C H E 
NON HA L'ANTENNA S U L 
TETTO. P E N S A T E : 
a) non vogl iono farg l ie la met

tere su l tetto 
b) non s i modula in quel le 

condiz ioni 
c) la comprerà con la tredice

s i m a o simil i 
d) gli domandate perché 
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15 - C'È C O N F U S I O N E NEI QSO. 
C H E C O S A P E N S A T E : 
a) s i s t a v a megl io quando 

non c 'e ra la legge 
b) non c'è v ig i lanza da parte 

del le au tor i tà 
c) i C B e r s dovrebbero autodi-

sc ip l inars ì 
d) n e s s u n o s a più modulare 

16 - S C O P R I T E C H E UN C B NON 
HA LA C O N C E S S I O N E 
a) vi sent i te uno s c i o c c o per

ché l 'avete 
b) s e lo scoprono c o s ì i m p a r a 
c) gli dite come fare per aver

la 
d) gli dite che fa bene 

17 - SU LLA T A S S A DI LI R E 15.000 
PER APPARATO C B , PENSA
T E : 
a) se rve so l tanto per prende

re sold i dal c i t tad ino 
b) dovrebbe permet tere di te

nere quant i apparat i si 
vuole 

c) sper iamo che non aument i 
d) dovrebbe diminuire 

18 - C O M E D E F I N I R E S T E CHI 
USA IL BARACCHINO: 
a) rad ioamatore C B 
b) radiodi let tante 
c) rad ian t is ta 
d) C B o C B e r 

19 • È NOTTE FONDA ASCOLTA
T E UN CBer ED UN C B e r C H E 
GIOCANO CON L E P A R O L E : 
a) vi mettete ad asco l t a re 
b) ch iedete B R E A K per un s a 

luto 
c) p a s s a t e oltre a l l a r icerca 

di un al tro Q S O 
d) ch iedete B R E A K per parla

re con loro 

Sommate quanti FL IP e quanti 
FLAP ottenete dalle vostre rispo
ste 

1 • a) F L I P F L I P 11 a) F L I P F L I P 
b) F L A P F L A P b) F L I P 
c) F L I P F L A P c) F L I P F L A P 
d) F L A P d) F L A P F L A P 

2) a) F L I P F L A P 12 a) F L I P F L A P 
b) F L I P b) F L A P F L A P 
c) F L A P c) F L A P F L A P 
d) F L I P d) F L A P F L A P 

3 a) F L I P F L I P 13 a) F L I P 
b) F L A P F L A P b) F L I P 
c) F L I P F L I P c) F L I P F L I P 
d) F L I P F L A P d) F L I P F L A P 

4 a) F L I P F L A P 14 a) F L I P F L A P 
b) F L I P F L I P b) F L I P 
c) F L I P F L A P c) F L I P 
d) F L I P F L I P d) F L A P F L A P 

5 a) F L I P F L I P 15 a) F L I P 
b) F L I P F L I P b) F L A P F L A P 
c) F L A P F L A P c) F L I P F L A P 
d) F L I P d) F L A P 

6 a) F L I P 16 a) F L A P 
b) F L I P F L I P b) F L I P 
c) F L A P c) F L A P 
d) F L A P F L A P d) F L I P 

7 a) F L A P 17 a) F L A P F L A P 
b) F L A P F L A P b) F L A P 
c) F L I P F L A P c) F L A P 
d) F L A P F L A P d) F L I P 

8 a) F L A P 18 a) F L I P 
b) F L A P b) F L A P 
c) F L A P F L I P c) F L A P 
d) F L I P d) F L A P 

9 a) F L I P 19 a) F L I P 
b) F L I P b) F L I P 
c) F L I P F L A P c) F L A P 
d) F L I P F L I P d) F L I P F L I P 

0 a) F L A P 20 a) F L I P F L I P 
b) F L A P b) F L A P F L A P 
c) F L A P F L A P c) F L A P F L A P 
d) F L I P F L A P d) F L I P F L A P 

Fate la differenza tra FLIP e FLAP. 

Più di 10 FLIP di dillerenza 
Vi credete portatori di un giudizio 
infal l ibi le. 
Amic i e nemic i s tanno bene quan
do vi sono lontani . 

Fra 4 e 10 FLIP di differenza 
P a s s a t e per autor i tar i , perché pen
sate di e s s e r e autorevo l i? 

Non più di 3 FLIP di differenza 
«A s tare fermi nel le sabb ie mobili 
si spro fonda meno» potrebbe esse 
re il motto del vost ro b lasone. 

Una differenza di FLAP che non su
pera i 10 
Vi compor tate sempre c o m e le cir
cos tanze r ichiedono, ma non vi è 
così fac i le né vi diverte. 

Una differenza di FLAP che supera 
HO 
È molto importante per voi esse re 
nel g iusto compor tamento . Una os
sess i one . 

L A N C E : C B 

20 • VI T R O V A T E IN UN QSO. 
P R E N D E AVV IO IN UNO 
S C O N T R O V E R B A L E . C H E 
C O S A F A T E : 
a) manda te la portante 
b) invi tate a non d is turbare i 

due l it iganti 
c) vi r i t irate dal Q S O in s i len

zio 
d) dite la vos t ra dopo avere 

capi to di c iò c h e s i t rat ta 

I S C R I V I T I A L A N C E C B 

Quota 1984 Lire 10.000 con ab
bonamento ad Elet t ron ica Viva 
L. 25.000. 

Al L E T T O R I 

Per tutto ciò che r iguarda la C B 
scr ivete diret tamente a: 
P A O L O BADI I 
Case l l a Posta le 1357 
50100 Firenze 
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IMPORT & EXPORT 

Segnalazioni fornite da «Informazioni 
per il Commercio Estero», edito 
dall'I.CE., Via Liszt 21, Roma-EUR. 

C A N A D A 

oggetto: r i ch ies ta merce 
descrizione: ant i fur to e s i s temi di a l 

larme in genera le au tomat ismi per 
cance l l i e porte 

richiedente: Ent rex internat ional ltd. 
P.O. Box 292 Brampton , Ontar io L6V 
2L1 T e l . (416)459-2196 Att. Mr. G lenn 
Woodworth 

oggetto: r i ch ies ta merce 
descrizione: p iccol i elet tr ic i domest ic i 

di co lore b ianco. 
richiedente:Tinkers Gourmet C o o k w a -

re 105 Oconnor S t . O t tawa , Ontar io 
Mr. I. Morton 

oggetto: r i ch ies ta merce 
descrizione: autoradio in genera le 
richiedente: Beren Market ing Ltd. 1750 

S t e e l e s Av. Wes t , Unit 7 Concord , 
Ontar io L 4 K 1A9 T e l . (416) 665-9380 
T l x ; 06-964669AU. Mr. B ruce Rey
nolds 

oggetto: r i ch ies ta merce 
descrizione: impiant i s tereo per auto 

in genera le 
richiedente: Beren Market ing L td . 1750 

S t e e l e s Av. Wes t , Unit 7 Concord , 
Ontar io L4K 1A9 T e l . (416)665-9380 
T lx . 06-964669 Att. Mr. B ruce Rey
nolds 

oggetti: r i ch ies ta merce 
descrizione: apparecch i di a l ta fedel tà 

in generale 
richiedente: Beren Market ing Ltd. 1750 

S tee les Av. Wes t , Unit 7 Conco rd , 
Ontar io L4K 1A9 T e l . (416) 665-9380 
Tlx . 06-964669 Att. Mr. B ruce Rey
nolds 

oggetto: r i ch ies ta merce 
descrizione: p iccol i e let t rodomest ic i 

in genera le 
richiedente: Beren Market ing L td . 1750 

S tee les Av. West , Unit 7 Concord , 
Ontar io L 4 K 1A9 Te l . (416)665-9380 
Tlx . 06-964669 Att. Mr. B ruce Rey
nolds 

oggetto: r i ch ies ta merce 
descrizione: a c c e s s o r i per e let t ronica 

in generale 
richiedente: J o e Dyer S a l e s Inc. 33 

Can l i sh RD Scarborough , Ontar ioM 
1P 1 S 5 T e l . (416)288-0884 Att.Mr. J o e 
Dyer 

N O R V E G I A 

oggetto: r i ch ies ta merce 
descrizione: a l imentator i di corrente 

fino a 200 watt e p iccol i vent i lator i 
per computers e at t rezzature elettri
che, cata logh i e prezzi 

richiedente: A t lant is Ltd Att. Mr. Ingol-
fur A rnason S k u l a g a t a 51,105 Reyk
javik I s l anda T l x 2371 Diese l Is 

oggetto: r i ch ies ta merce 
descrizione: s i s temi di a l la rme com

pleti e component i detti s i s t e m i , in
tercom, control lo v ia te lecamera ; 
brochures e prezzi 

richiedente: A . S . Norsk elektronikk 
Niels Car i S e n s g a t e 2 1 , N-1440 Dro-
bak. 

Tha i land ia 

oggetto: r i ch ies ta merce 
descrizione: ... luci e at t rezzature 
s i s t e m a laser per d isco teca . . . 

richiedente: Summi t grade Ltd part 
No. 10 - Suk-Hotha i Jo i 5 -Bangkok 
10300 Tha i land / Te lex72102 S G L P E 
82118 T h a i m u i . Att. Mr. t h a n u . 

oggetto: richiesta merce 
descrizione: e le t t rodomest ic i , s is temi 

di a l la rme per la c a s a 
richiedente: G T C 216 W. F lo rence Ave 

Inglewood, C a 90301 Att . l lan Israely 
Te l . 213/673-8422 T lx . 653474 

F I L I P P I N E 

oggetto: r i ch ies ta merce 
descrizione: apparecch i per te lecomu

nicaz ione 
richiedente: At tn ; F rank Aguirre - Fo-

mar Inc. - RM 209 S u n r i s e Condomi
nium - Or t igas Ave. , S a n J u a n - T e l . 
7211921 - T l x . 42449 Ju l l ex Pm 

oggetto: r i ch ies ta merce 
descrizione: component i elettronici e 

st rument i di m isu ra e di control lo/ 
per e le t t ron ica 

richiedente: Var ip roduc ts Market ing, 
Inc. - At tne; Mr. Reyna ldocan las - 10 
Labo St , S t a Mesahe igh ts , Quezon 
City - T l x . 0404 Box No. 0104 

F R A N C I A 

oggetto: r i ch ies ta merce 
descrizione: interruttori t rasformator i 

per c i rcui t i s tampat i condensator i 
sp ia l uminosa 

richiedente: Cons t ruc t i ons et di f fu
s ion F r a n g a i s e E lec t r ique 167 Rue-
verc inge to r i x 75 014 P a r i s T e l . 
5432986 Te lex 250303 

oggetto: r i ch ies ta merce 
descrizione: lavastov ig l ie , fornell i mi

cro onde per alberghi 
richiedente: Sec teu r 15 rue de la 

G a r e n n e 69 322 Lyon C e d e x l t e l , 
7/859 62 95 T e l e x . 900 927 

oggetto: r i ch ies ta merce 
descrizione: an tenne interne per t.v. 

cordonc in i pro lungamento per t.v. 
a c c e s s o r i per t.v. 

richiedente: Sod ime l 7, RUe R ichard 
Gardeb led 93110 Rosny s o u s Boi-
s te l , 5281589 

G E R M A N I A 

oggetto: r i ch ies ta merce 
descrizione: cav i elet tr ic i per il setto

re de l la te lecomun icaz ione 
richiedente: S T O L L H E I N Z - V E -

S T N E R S T R . 39 - D-8502 Z I R N D O R F -
T E L E F . 0911/607799 
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ritagliare e spedire in busta chiusa 

FAENZA" CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA 

MURICE via flrenre 276 - 48018 faenza - 1 . 0546-43120 

Mittente: 

Nome 

Cognome 

Via 

c.a.p. Città 

Spett.le 

F A E N Z A E D I T R I C E 

Via Firenze 276 

48018 F A E N Z A (RA) 

ritagliare e spedire in busta chiusa 

FAENZÂ  C E D 0 L A D l COMMISSIONE LIBRARIA 

EDITRICE via firenze 276 - 48018 faenza - t. 0546-43120 

Mittente: 

Nome 

Cognome 

Via 

c.a.p. . . . Città 

Spett.le 

F A E N Z A E D I T R I C E 

Via Firenze 276 

48018 F A E N Z A (RA) 

ritagliare e spedire in busta chiusa 

FAENZÂ  C E D 0 L A 0 1 COMMISSIONE LIBRARIA FAENZÂ  C E D 0 L A 0 1 COMMISSIONE LIBRARIA 

s m l l J l I n l u t via flren7e 276 - 48018 faenza - t. 0546-43120 

Spett.le 

Mittente: 

Nome F A E N Z A E D I T R I C E 

Via Firenze 276 
Via 

Città 48018 F A E N Z A (RA) 

g s 



A B B O N A T E V I ! 

CEDOLA DI ORDINAZIONE 

• Desidero sottoscrivere un abbonamento 
annuale a: 

ELETTRONICA VIVA 

al prezzo di L. 20.000, ed a partire 
da fascicolo •n (compreso). 

(Compilare sul retro) 

FORMA DI PAGAMENTO 

• Speditemi il primo fascicolo contrassegno 
dell'importo (aumento di L. 1.500 
per spese postali) 

• Allego assegno bancario 

Firma 

A B B O N A T E V I ! 

CEDOLA DI ORDINAZIONE 

• Desidero sottoscrivere un abbonamento 
annuale a: 

ELETTRONICA VIVA 

al prezzo di L. 20.000, ed a partire 
da fascicolo n (compreso). 

(Compilare sul retro) 

FORMA DI PAGAMENTO 

• Speditemi il primo fascicolo contrassegno 
dell'importo (aumento di L. 1.500 
per spese postali) 

• Allego assegno bancario 

Firma 

R I C H I E S T A L I B R I 

CEDOLA DI ORDINAZIONE 
Vogliate provvedere ad inviarmi 
quanto contrassegnato: 

• M. Miceli Da 100 MHz a 10 GHz 

Volume I - L. 21.500 

• M. Miceli Da 100 MHz a 10 GHz 

Volume II - L. 21.500 
• A. Piperno Corso Teorico Pratico 

sulla TV a colori - 2 a Edizione - L. 21.500 

• Guido Silva II Manuale del Radioamatore 
e del Tecnico elettronico - L. 21.500 

• D. Menzel II nostro Sole - Our Sun 
L. 23.000 

• M. Miceli Elettronica per Radioamatori 
L. 28.000 

FORMA DI PAGAMENTO 
• Allego assegno bancario 

• Contrassegno (aumento di L. 1.500 
per spese postali) 

Firma 



GLI UL TIMI 
//SARANNO 

I PRIMI 

« f i * * 

tenni 
COMMERCIALE SRL -'IMPORT EXPORT 

* m 

4& 

... siamo gli ultimi ad entrare a far parte di quel ristretto gruppo 
di aziende che importano e distribuiscono i prodotti 
per CB in Italia. Però conosciamo molto bene le necessità 
del radioamatore esigente e possiamo essere i primi offrendo a tutti: 

ASSISTENZA 
QUALITÀ ' 
PREZZO 



Marino Miceli 
I4SN 

E L E T T R O N I C A 
P E R R A D I O A M A T O R I 

Indice del volume 

C A P I T O L O P R I M O 
E le t t ron ica e R a d i o c o m u n i c a z i o n i 

PARTE PRIMA 
i c d n i p o u t ' n t i attivi 

C A P I T O L O S E C O N D O 
S e m i c o n d u t t o r i - G iunz ion i - Diodi 

C A P I T O L O T E R Z O 
T r a n s i s t o r i b ipolar i 

C A P I T O L O Q U A R T O 
I t rans is tor i un ipolar i 

C A P I T O L O Q U I N T O 
I tubi elettronici 

P A P I I SECONDA 

C A P I T O L O S E S T O 
C o n d u z i o n e - R e s i s t e n z a e R e s i s t o r i 

C A P I T O L O S E T T I M O 
Capac i tà e C o n d e n s a t o r i 

C A P I T O L O O T T A V O 
L a capac i tà in cor ren te al ternata 

C A P I T O L O N O N O 
E l e t t r o m a g n e t i s m o 

C A P I T O L O D E C I M O 
L a indut tanza in cor rente a l ternata 

C A P I T O L O U N D I C E S I M O 
Circui t i r isonant i 

C A P I T O L O D O D I C E S I M O 
Ci rcu i t i r isonant i a c c o p p i a t i 

C A P I T O L O T R E D I C E S I M O 
Filtri elettrici 

PARTE TERZA 
Ricezióne Ttasmissione - AlimonUizione 

C A P I T O L O Q U A T T O R D I C E S I M O 
P r o c e s s i di m e s c o l a z i o n e 

C A P I T O L O Q U I N D I C E S I M O 
Ampl i f icator i e Osc i l l a tor i 

C A P I T O L O S E D I C E S I M O 
Ricev i tor i 

C A P I T O L O D I C I A S S E T T E S I M O 
Trasmet t i tor i 

C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 
A l i m e n t a z i o n e 

(Miri' .150 illusi m/imii r disegni curali dull'.An tore, l i i > ultimi' del limitali) di u n 17 v 24. 5ft0 pugiiu. I.. .'S.liiiu. 

Desidero r icevere il volume Elettronica per radioamatori di Marino Miceli 

Nome 

Cognome :,*--'-

I n d i r i z z o ; . Àsà :,«;« • r;.;-. i-4&iSfev ffM&j fW,*! •.:::•!,< f'x: •••••• • -.-.•j '-. :a •• •<> • • .• :.;~r-'-4 
C a p . Città . . t • (Prov . ) 

F o r m a di pagamento 

Allego a s s e g n o bancar io. 

Cont rassegno (aumento di L 1.500 per spese postal i). 

R i t a g l i a r e e s p e d i r e in b u s t a c h i u s a a Faenza Editr ice S.p.A. - Via Firenze 276 - 48018 Faenza (Ra) 


