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Con Amstrad
risparmi fino a 842.000*Lire

E hai la soluzione completa ufficio - casa - viaggio. Ad un prezzo eccezionale,

AM - LEVK LIBERTÀ ni r.OT.T.F.GAMENTO.

LINK è reccezionalc software di comunica-

zione che ti permette di collegare un fantastico por- 1 1

uitilc Amstrad e un PC professionale Amstrad. Così I \

puoi tra.sfcrirc dati c programmi da 3 "1/2 a 5 "1/4 e'

viceversa quando vuoi e nella maniera più veloce, i
-f

IJ TROVI QUI.

Presso le grandi catene EXPERT (Pagine Gialle),

SINGER/EXCEL (tei. 02-646778227). COECO e

presso tantissimi altri punti vendita Amstrad: cercali su

Amstrad Magtizinc” in edicola, (troverai altre notizie)

.

Oltre 150 pun-

ti di assitenza.

PRONTO
AMSTRAD.
Telefona allo

02-26410511,

DALLV PARTE DEL CO.NSL'MATORII



Un fentastico PC MS-DOS,

con stampante e tantissimo software.

XTIBM
compatìbile

La soluzione completa per fere tutto e subito.

.Erisparmi fino a772.000*Lire.
Prezzo riferito alla configurazione C19 IVA inclusa.

Oggi puoi fare rutto e subito; approfitta dell'offerta speciale Am-
strad. Attenzione, è valida dal 5 aprile al 20 maggio 1989- Appro-
fittane subito!

CHIEDI AL TUO RIVENDITORE LE ALTRE PROMOZIONI
CON PC + PORTATILE!

LI TROVI OUL
Presso le grandi catene EXPERT (Pagine Gialle). SINGER/EXCEL
(tei. 02 646778227), COECO c presso tantissimi altri punti

vendita Amstrad; cercali su "Amstrad Magazine' in edicola,

(troverai altre notizie). Oltre 150 pumi di assitenza.

PRONTO AMSTRAD.
Telefona allo 02-26410511.
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UNISYSTEM
PC XT-AT-386 Indice degli Inserzionisti

IL MIGLIOR PREZZO - LA MIGLIORE QUALITÀ

ALCUNI ESEMPI:
IVA ESCLUSA

GARANZIA 4 ANNI

XT BASIC 256 K • 1 DRIVE • IO MHZ • MONITOR
L. 830.000

XT 512 K - 1 DRIVE-20MB • 10 MHZ • MONITOR
L. 1.300.000

AT512 K • 1 DRIVE-20MB • 10 MHZ - MONITOR
L. 1.930.000

PC 386 IMB •. 1 DRIVE f tó .MB - 25 MHZ - MO-
NITOR
MOUSE PER PC-XT-AT 386

SCHEDA VGA 800 x 600

MONITOR VGA
MICRODISK D.F. D.D. 5 1/4

MiCRODISK D.F. D.D. 3 1/2

Hard Card da 20 a 33 Maga
per tutti 1 personal computer

da L. 700.000

Importazione e distribuzione

PLELLE SYSTEM
INFORMATICA

IL VOSTRO PARTNER DI LA VORO

Via F.Ui Piazza. 5 - Milano

Teim 4531737-4566658 Fax 4566658

PUNTI VENDITA
Roma: Big Byte

Via De Vecchi Pieralice. 33
Tel 06/631685

Palermo: Ditta Dario Corona
Via Fondo Trapani a Palla vicino, 18

Tei 091/6712693

CERCASI RIVESDITORI PER ZONE LIBERE

."I l'i arqui^lnii>hii>nini:eii'lMU \

' .i.i,. /i;,M niùi liorUmI

AmBtrad spa - Via Ricctonp, 14 - 20166 Milano

Arsa Svatema Italia sta C so Siiscusa. 79 - 10137 Tonno

Artel Inlormallca srl - Largo Parolin. 52 -

36061 Bassano Del Grappa
Airon Informatica srl - Via Bngarìli. 129 - 06100 Parjgia

A.B.L. apa V le Beatrice d'Esie. 26 - 20122 Milano

Bit Computerà apa Via Carlo (^rner. 4 - 00157 Roma
Bondwell Italia ari Via Camu. 19 • 20092 Cinisello Balsamo

Birflettl Grafica apa Via di Villa Bonelli, 21 - 00149 Roma
Byte Line - Via Lorento il Magnifico. 146 - 00162 Roma
CBM apa Via Paolo Di Dono 3/a - 00143 Roma
Commodore Itellene spa - Via Fili Gracchi. 48 -

20092 Cinisello Balsamo

Compaq Computer spa - Milanolion - Strada 7, Pai R - 200B9
Roarano
Computai adf - Vocabolo Costa. ISO - 05020 Castel Dell'Aquila

Comuter Discount srl Viale Lenin 12/c - 40139 Bologna

Contradeta Milano srl - Via Monte Bianco 4 . 20052 Monza
Cosmic srl Via Viaggiano. 70 - 00178 Roma
Cronos Informatica Via G Pan dei Carpini. 96/1 • 50127 Firenze

CSH Sri - Viale dei Giornalisti, 40 • 00135 Roma
C.D.C. spa - Via Toscoromagnola, 61 - 56012 Fomacetie

De Vano Taiwan

Oac Sistemi sri Via LucareIN 62/d - 70124 Bau
Digitek ari Via Valli. 28 4201 1 Bagnolo m Piano

p. DIsitaco spa - Via Aibia 60 - 00199 Roma
6ssy Data Via Adolfo Omodeo, 31/d - 00179 Roma
ECS - Via Casarini 3/c - 40131 Bologna
Edia Borland srl - Via Guido Cavalcanii. 5 • 20127 Milano

Eliosprint srl - Via Caprera. 50 - 10136 Tonno
Elmec Informatica ari V le Valganna. 34 - 21 100 Vaiese
Ensontacli - Taiwan
E.GI.S. - Via Castro de' Volsci. 42 • 00179 Roma
Fentesoft - Via 0 Targioni Tozzetli 7b - 57126 Uvomo
Floppefie srl - Via Montenero 31 • 20135 Milano

Foxtrade srl - Via Simon Boccanegra 8 - 00162 Roma
G. Ricordi e C. spa Via Salomone. 77 - 20138 Milano

H.8.S. Hardware Business Systems srl - Via G Jannelli 216 -

80131 Napoli

K.H.C. lUMana srl - Viale Libia 209 - 0199 Roma
Into.Sisi Vis Malia. 9 - 00198 Roma
ITT Mutlicomponenis - RIiale Italiana Viale MiianoFion Pai E 5 -

Keo Corporetion S.A. Puig Dels Tudons 10 - 00000 Barberà Del

Longitech Itelis C Dire Pai Andromeda - 20041 Agrate Bnanza
ma imormmica sas - via Forlì. 82 - 10149 Tonno
Mactronies Data Systems srl - Viale Jenner 40/3 - 20159 Milano

Maff Sistems srl Via Paracelso, 16 C. Colleom - 20041 Agrale
Bnanza
Mannesmann Tally srl - Via Borsini 6 - 20094 Corsico

Masterbit snc Viale dei Romagnoli 35 - 00121 Ostia

Media Disk Via Crociana 12 - 00162 Roma
Maga Byte - Piazza Duomo 17 - 25015 Dssanzano Del Garda

Micro Spot - Via Aerila 244 - 00125 Roma
Microsoft spa - Via Cassanese 224 Pai Tiepolo - 20090 Sagrale
MicroLink srl - Vie Momegiappa 177 - 50Ò47 Prato (FU

Miseo Itely Computer Supplica spa - Il Girasole U.DV 2-01 -

20084 Laccniareila

Multiwae snc - Via S Sanviio 60 - 21100 Varese
Mac Business Systems italiane srl - V.le Milarofion Str 6. Pai

a, 6 - 20152 Milant

>9/d - 52040 Pieve al

Toppo
Sincron - Via Cassia. 701 - 00189 Roma
Sisott spa - Corso Sempione. 8 - 20154 Milano

Sofleom tri - Pza del Monastero. 17 - 10146 Tonno
S.C. Computerà - Via Enrico Fermi. 4 - 40024 Castel San Piatto T
S.H.R. Italia ari - Via Faentina 175/A - 48010 Fornace Zsratlmi

Tandon Computer - Via E Fermi, 20 - 20094 Assago
Technrtron Data ape - Il Girasole pai Celimi 305/b -

Naviglio

L DaVi I. 43 - 20090 Ti

- Via Emilia. 51 - 40011 Anzola
Tradinform srl - Via Carlo Pemer, 4 - 00157 Roma
Unibit spa - Via di Torre Rigata. 6 - 00131 Roma
Unldata srl Via San Damaso. 20 - 00165 Roma
Uniwere ari - Via Matera. 3 - 00182 Roma
Vetbaiim Italia spa - Via Cerrraia 2 - 20121 Milano
Wara Bit - Via Roma Libera. 16 - 00153 Romia
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Hai acquistato

. un Software qua-

lunqueesei rima-

sto solo con il tuo Personal? Se
cerchi aiuto, se vuoi un software

che dialoghi con la massima
semplicità, chiama ARCA: una
guida per la gestione aziendale,

multiutente in ambienti MS-DOS.
Perchè ARCA si rivolge sia alla

piccola che alia grande azienda

con un sofisticato sistema di

GUIDA ALL’EVOLUZIONE
AZIENDALE

programmazione che garantisce

velocità, semplicità e sicurezza

dati. Ma soprattutto ARCA è

aperta a qualsiasi personalizza-

zione. ARCA: una guida per

creare archivi, ricercare e ge-

stire dati, commesse, stampare

documenti contabili, program-
mare scadenze e produzione,

emettere fatture e preventivi.

ARCA ti aiuta in ogni punto del

programma con un HELP in linea.

Distribuilo da ARTEL inrorniatica i.r.t. - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

tarso Parollni, 52 - Tel. 0424/28847 r.a. - Telex 223507 BRUWAT I - Fa« Q4?4/?sm_



Turbo C

Suggerimento n° 1 : misurate
Professional e comparatela a

L'energia professionale racchiusa ne
quellabeì piùstakanovisti Linguaggi

l package
in circolazi one

.



NELUVnA CI VUOLE C.

Avvìi- pra^vin per le m.ini: ,1 vai

il unirvi) Tiirhn ('2.C. l ’ii iLiHv

pi-rpìinuim- i!<>u!iihmv!ik' nu-Jitv. lA- hi

hvv un pimi iiViiuii alla prii^rawiiia/uiiiv

prolvffioualv-

l'iua/wviitv. a»! la nuova vvmniv

ih Turbo e potvtv airivarv in tonilo ai

pivf’raniini più ivinplviii con luna hi scio!

-

tvy/a lipiva ilei Turbo v. nipratrullo. nino-

vcndovi in un univo ambu-niv iniviirato

del f/ualv sfruiiau- al nummo Iv woì'i.v

Nuovo Turbo C 2.0:
un debugger integrato
e mi Ile diavolerie.

Turbo C J.S VI fa provare Tvbbrv//a di

voinpilarv a IhOCC linvv al minuto {ì- il

rveord da C!> generando un lodiiv vom-

pattissimo.

Svnya nivucrv il naso Inori dalTam-

bivntv, un dvbuii}ivr intvprato dv lavora

a livello di sornvntv vi csvpuv il codia-

passo passo, fissa i punii iTam-sio. vallila

le espn-ssioni. IT un folk- risparmio di ivm-

po nella caccia apli eiron.

fW' Abbandonatevi poi al supporlo disvi

modvlh ih memoria, combinabili aitravvr-

$0 la “mixvd mode proiiramminp". v al

Dni-m limo ni.

Desidero w diiure

Turbo Pjsc.iI S 0 !Ui /- Jw.W
Turbo Pascal Rimlime I.ibraiy ila 2-inCCV

Turbo Pascal Database Toolbo.x' mUCC
Turbo Pascal Editor Tonlhin

'

/'V-V,'

Turbo Pascal (ìrapbix TootbiiX’ l'nOCC

Turbo Pascal Sumencal Toolbox" rn.OOQ

Turbo Pasca! Tutor-' 14-tOOQ

TurkiClOita m^.OOC

Turki C Ruiilimc Library 24-^.OOQ

Turbo ^^ssembler/Debupger ila 2-m.OOO

~ Turba Basic 1 1 ita 114.000

_ Turbo Basii Dalabase Toolbo.x ‘ im.OOC

Turbo Basic Editor Toolbox" pl.OOO

Turbo Prolog 2 Q" 24V.000

Turbo Prolog Toolbox" I79.00C

o\TjQuatlm ila .W.OOO

HTJ Sprint' .W.OOO

supplirti) c'implvtn delln standard A\Sl.

I s' Tiiirvi vr/iarv dalle slranrdinariv la-

paciià grafu he: ve tu pennelli’ la Horland

(irapbn Interfue. una libreria che non

Al parafimi su! menaui.

Lf' Ma SI pmrebbe andare avanii per

mnlli) lini tulle le diavnlene che Ianni) ih

TurAi I
'

J.C una riviiluymne per i pnifes

sumisli ebe vnah'mii più veloiilà. più pii-

lenya. più sicureyy.a. /;' mm snln per Inni:

il pr ez 20 d i T u rbo C

Professional. Compa ra t e pu re .

Sidekhk Pliis Ila

l'imi-.i 21x 222

Relle\ 1 1 Ila 2'’s22:

Tre Turbo Offerte
Professional.

furbo Pascal i ' Prolissioiiat ita

lioii Turbo .Assembler Ikbiiggcri 41H00C

Tiirki r 22 ì‘roli~ssiimal ita

tcoii Turbo .Assembler-Debiiggeri 4is222

Turbo Pascal 5. ’ e C 2.2 Pniles<u»ial ira

non Turbo .\sseinbler Ih-biiggerl f^X2

Disponibile attiiaimcnie solo in inglese

I prem SI inlendotio /K-1 i‘S' esclusa.

Computer

Dischetti da. pollici

Sisi. op e l'crs.:

Tiniellipeny.a di Turbo C2.Ce la sua ma-

nualisiua uimpletaniente niurva sono an-

(/'(’ il modi) migliore per awianaisi alla

pnigrammay.ume in C.

Turbo Professional:
non c ' è ni ente

di p i ù p r of e s s i ona l e .

.\'im volete meitere nessun limile alle vo-

stre programma/ionif

tW .
\Hora. passate addirittura a Turbo

C l'rof-ssional. Il package ebe unisce a

Turbo C 2.C due formulabili tool di svi-

luppo stand alone: Turbo .Msembler, il

più veloce per realiy/are in linguag-

gio macchina le procedun- più critiche, e

Turbo Debugger. per gli emiri più nasco-

sti. i'na vera ‘Amiba soft-uare' tn un solo

p.iciheUo.

Borland vi parla
con un linguaggio

differente.

Conoscete la rivoluy.ione Borland nella

scena mondiale dei lingiiaggif FT semplice:

TinteHigen/a sale al massimo, i prexy.i

scendono a! mimmo. Ter provarla, non

c e occasione migliore ih Turbo C 2.0.

P.igbcrii iiminissigiio al pustiiin i+ !.. u.222l

ìlliX“ .issc-gii'i non IrasI ii'

Pagherò Kiiì .\iiieruan Express n"

Scild.

P.irina l\A

.•\yiend.i -

.\iime e uigiumic

Indimyii

(.AP ( città .

linihi .

l'iii.i Hoilahl. CUI l.i:'.ilia>ili 1, 2012' .Uilaiw.22 2ulCI02

EDIA BORIANO
Una mano al cervello.



SOFTCOM: seleziona, importa, distribuisce:

CENTINAIA DI SCHEDE E ACCESSORI IN PRONTA CONSEGNA TRA CUI;

HANDY SCANNER DFI 3000
UN GRANDE SCANNER AD UN PICCOLO PREZZO PER DIGITALIZZARE

AD UNA RISOLUZIONE DI BEN 400 DPI QUALSIASI IMMAGINE 0 TESTO-

COMPATIBILE CGA-MGA-EGA-VGA CON DOIT, HALO A SOLE:

L. 450.000 + IVA

SUPERMOUSE Z-NIX 250 DPI
COMPATIBILE “MOUSE SYSTEM MOUSE" E “MICROSOFT”, SI

INSTALLA DIREHAMENTE SU SERIALE CON UNA RISOLUZIONE DI

BEN 250 DPI. INSTALLABILE ANCHE SU M-24 CON MOUSE PAD A

SOLE:
L. 85.000 + IVA

256 COLORI SU UNA PALEnE DI 256,000, USCITA ANALOGICA E

DIGITALE. COMPATIBILE 100% VGA-CGA-MDA-HERCULES

E 600x600

L. 450.000 + IVA

A

MODEM SMART-LINK
INTERNI E ESTERNI, AUTO ANSWER E AUTODIAL • HAYES COMPATIBILI

300 • 1200 • 2400 BAUD, ANCHE "VIDEOTEL” A PARTIRE DA:

L. 195.000 + IVA

FAX -SIMILE MURATA M-1
FINALMENTE UN FAX ALLA PORTATA DI TUHE LE AZIENDE, G2/G3 •

9600 BAUD- FORMATI A4 • B4 • OROLOGIO DIGITALE • MANUALE E

AUTOMATICO - STAMPA LIBRO GIORNALE • COPIA LOCALE A:

L. 1.450.000 + IVA

MOTHERBOARD 286 12 MHZ 0 WAIT
MOTHERBOARD 286 12 MHZ 0WAIT. STATE (16.1 LANDMARK) EMS
COMPATIBILE, 4MB ON BOARDCON CHIP DA 1 MBIT A:

L. 450.000 + IVA

SOFTCOM S.R.L. P.ZA DEL MONASTER0 17 10146 TORINO - TEL, 011 /710594 - 711996 - FAX 011 Z729435



SOFTCOM: SELEZIONA, IMPORTA, DISTRIBUISCE!
CENTINAIA DI SCHEDE E ACCESSORI IN PRONTA CONSEGNA TRA CUI:

MOTHERBOARD 386 20 MHZ 0WAIT
MOTHERBOARD 386 20 MHZ 0 WAIT (26.7 LANDMARK)
ESPANDIBILE 8/16 MB RAM CON CHIP DA 1 MBIT, 2/4 MB
RAM CON CHIP DA 256. INSTALLABILE SU QUALSIASI CASE
BABY, ANCHE AL POSTO DELLA TUA VECCHIA
MOTHERBOARD XT/AT A:

L. 1.950.000 + IVA

SCHEDA ESPANSIONE 2MB EMS
SCHEDA ESPANSIONE EMS 4.0 PER AI 2048 KB CON CHIP DA

1 MBIT MEMORIA ESTESA 2048 KB MEMORIA DOS
(512 - 640 KB) A SOLE:

L. 240.000 + IVA

DISTRIBUTORE PERSONAL COMPUTER pc Master

PC/AT 286

12Mhz0W
CASE BABY

512 K

CASE TOWER
512 K

CASE BABY
1MB

CASE TOWER
1MB

SK VIDEO 1.590.000 1.810.000 1.870.000 2.090.000

SK VIDEO
HD 20 MB 1.980.000 2.200.000 2.260.000 2.480.000

SK VIDEO
HD 40 MB 2.280.000 2.590.000 2.540.000 2.770.000

AT/386

2OMhz0W
CASE BABY

1M6
CASE TOWER

1MB
CASE BABY

4MB
CASE TOWER

4MB

SK VIDEO 3.390.000 3.610.000 4.770.000 4.990.000

SK VIDEO
HD40MB 4.080.000 4.300.000 5.460.000 5.680.000

SK VIDEO
HD80MB 4.690.000 4.910.000 6.090.000 6.310.000

SOFTCOM S.R.L. RZA DEL MONASTERO 17 - 10146 TORINO - TEL. 011 /710594 - 711996 - FAX 011 Z729435



Efficienti. Praticamente indispensabili.

21.6MHz. 1024K 26.7MHz . 1024K 30,9MHz 2048R IBM Compatibile

BABY MAX AT TORRE 386 TORRE 386 CACHE
Sistema completo

ir!TtLtì02B6, 16 bit irfTEL 80386, 32 bit IMEL 80386, 32 bit CPU
riEAT 386 CHIPSet 386 CHiPSet CHIP SET

80287 opzionale 80387 opzionale 80387 opzionale COPROCESSORE HAT.

l6'8Mt1z I6/20O i6/2snnz 20./6MHZ CLOCK
Zero Zero Zero STATI DI AHESA
- - 64KB di RAM Statica (25ms) CACHE HEMORY

1024KB eso. a 16MB 1024 est. a 16MB 2048KB esp, a 16MB RAM
Si SI Si SHADOW RAM

1 rDDS.ZS'd.ZMBl 1 rOD 5.25' (1.2MB) l FDD 5.25" (1.2MBI DISK DRIVE 1

1 TDD 3,5’ (1.44MB) 1 Marci D. 20MB 1 FDD 3.5' (1.44MB), l Hard D. 40MB 1 FDD 3.5"
1 1 ,44MB), l Hard D. 70MB DISK DRIVE 2

1 ; 1 interleave 1 6MMz o Wall 1:1 interleave hi interleave CONTROLLER
8 Slot 8 Slot 6 Slot ESPANSIONI

EOA Super Autoswitch (640x480) Hercules e CQA EOA Super Autoswitch i640x480i SCHEDA GRAFICA
14" monocr. doppio inqresso 14' monocr. doppio inttresso 14" monocr. doppio inqresso MONITOR

1 parallela. 2 seriali 1 parallela, 2 seriali 1 parallela, 4 seriali INTERFACCE
102 tasti proressional 102 tasti professional 102 tasti professional TASTIERA

MS-DOS, MS-OS/2, UNIX, XEMIX MS-DOS, MS43S/2, UMIX, XEFIIX MS-DOS, MS-05/2, UMIX, XEMIX SIST. OPER. SUPP.

12 mesi 1 2 mesi 1 2 mesi GARANZIA

L. 3.890.000 IVA

tOnHXRD[)ISN-S0MB.25tl« L. 4.390.000 n<

Con H4RD DI5R 70MH iZOmn (.. 5,090,000 <\ >

L. 5.690.000 -VA

Con HARD DISK 7(IMD ’8m<' L 6.390.000 m
Cgn -.ARO DlSt\ 1 lOMB i28imi 1. 7.290.000 lu

L. 8.350.000 - IVA

Con MARI} DI5R 1 in'IB.2Rmb' L 9 250.(100

Con HARD D!SR540MB16rtlML 10,990.000 n»

Disponibili anche con
Monilor COA, EOA c VQA.

n potere dell'efficada.



Per chi inizia, per chi vuole di più, per chi vuole andare al massimo

DISITACO PERSONAL COMPUTER.

IBNi Compatibile
Sistema completo

10MHZ-5I2K
STARTER XT

15MHz- I024K
BIG MAX XT

16MHz....... 1024K
BIG MAX AT

CPU INTEL 8088, 8/16 bit NEC V20 comp. 8088. 8/ 1 6 bit INTEL 80286, 16 bit

CHIP SET - - NEAT

COPROCESSORE MAT. 8087 opzionale 8087 opzionale 80287 opzionale

CLOCK 10/4.77 MHz I5/4.77MHZ 12/8MHZ

STATI DI AHESA Zero Zero Zero

CACHE MEMORY - - -

RAM 512KB esp. a 1024KB 1024KB standard 1 024KB esp. a 16MB

SHADOW RAM - - Si

DISK DRIVE I 1 TDD 5.25' (360KB) l FDD 5.25" (360KB) 1 FDD 5.25'
( 1,2MB)

DISK DRIVE 2 1 FDD 5.25' (360KB) 1 FDD 3.5' (720KB) 1 FDD 3.5' (720KB) 1 H^d D. 20M8

CONTROLLER 1 :3 interleave 1:3 interleave 1 :2 interleave 1 2 MHz o Walt

ESPANSIONI 8 slot 8 slot 8 slot

SCHEDA GRAFICA Hercuies e CQA Hercules e CQA Hercules e CQA

MONITOR 12' monoaomatico 14' nionocr. doppio inqresso 14' monocr, doppio inoresso

INTERFACCE I parallela 1 seriale 1 parallela 2 seriali I parallela 2 seriali

TASTIERA 102 tasti professional 1 02 tasti professional 102 tasti professional

SIST. OPER. SUPP. MS-DOS MS-DOS MS-DOS. M5GS/2, UNIX, XENIX

GARANZIA 12 mesi 1 2 mesi 12 mesi

Disponibili anche con L. 1.290.000 .VA L. 1 .890.000 IVA L. 3.390.000 IVA
Monitor COA. FCìA c VQA.

Con 2 FDD l36D^Dl L. l.tBO.OIXJ ii. Con riMU) Disn 20MB twmsi L. 2.490.01XJ -> >

Con HARD DI5K40MH (25msi L. 2.95iO.O(M nt

Conll.ARO DISK 40MB DSm&i L i.SWJ.UOU -

Con MARO DISK TOMIi i28msi L. 4.590.Q0U lu

DiSITACO S.p.A. PUNTI VENDITA DIRETTI HLIALI

PRODUTTORE & DISTRIBUTORE Roma: Via Aureliana, 47/49/51 Tel. 06/4747853/2/4 nEMONTETel. 011/327668-393373

COMPUTER E reRlFERICHE ViaAurelia, 352A Tel. 06/6235146 LOMBARDIA Tel. 0364/61631

Via Arbia, 60 • 00199 Roma-ltalia
Massaduccoli, 25/A Tel. 06/8390100 CAMPANIA Tel. 081/8631804

Tel. 06/8440766-667741-8442288/9 Lungo Tevere Meliini. 37 Tel. 06/3605278 CALABRIA Tel. 0984/481971

Telex 626854 DITACO 1 • Fax 06/857607 L^rgo Forano. 6/7/8 Tel. 06/8391556-8314678 SICILIA Tel. 0934/26040

SARDEGNA Tel. 070/290731



Generatore
Automatico
Programmi

in linpaggio COBOL

IL PRODOTTO
GAP è un generatore automatico di

programmi sorgenti Cobol. che utiliz-

zando una interfaccia interattiva dì de-

finizione grafica del problema, produce

un codice efficace e compatto che a dif-

ferenza dei molti similari presenti sul

mercato, è del tutto visibile al program-

matore ed in quanto sorgente, manu-
tenibile con le tecniche tradizionali di

programmazione.

I COSTI
Alle soglie del 2000. a fronte di un co-

stante abbattimento dei costi dell'hard-

ware. corrisponde una inversa tendenza

verso l’alto dei costi di sviluppo del

software professionale.

Ciò è dovuto al fatto che le tecniche

adottate sono ancora le stesse di quin-

dici 0 venti anni fa. GAP segna una

svolta decisiva a questa tendenza decu-

plicando la produttività del program-

matore. sgravandolo dei compiti più

tediosi c ripetitivi, a tutto vantaggio di

una maggiore professionalità.

LA
MANLTENIBILITÀ

Chi ha dovuto calarsi, suo malgrado,

nella lettura di un programma scritto

da terzi, per apportare anche la più pic-

cola correzione, sa bene quanto tempo

occorra per entrare anche superficial-

mente nello stile del programmatore

che Io ha prodotto. La adozione di GAP
riconduce lo stile di tutti 1 programmi

ad uno standard chiaro ed efficiente, fa-

cilmente manutenibile proprio perché

costante, e volendo, anche personaliz-

zabile in fase di installazione alle esi-

genze deirutente. La visibilità del

sorgente prodotto può essere inoltre un

mezzo didattico in ambienti di forma-

zione, oltre che un elemento dì con-

fronto per il programmatore senior.

LA PORTATILITÀ
Nonostante l’avvento di numerosi lin-

guaggi della quarta generazione, ad oggi

il solo linguaggio veramente disponibi-

le su TUTTE le macchine esistenti è il

COBOL. La protezione degli investi-

menti in software applicativo è un ob-

biettivo fondamentale per lo sviluppo

professionale. Ecco quindi che un equi-

librato compromesso fra la velocizza-

zione dei tempi di realizzazione dì nuove

procedure e la salvaguardia del patrimo-

nio software acquisito, è rappresentato

dall’utilizzo di GAP come partner elet-

tronico nella funzione di programmato-

re. 1 programmi prodotti da GAP infatti

non necessitano di nuovi investimenti al

variare del sistema informativo.

CRONOS Informatica - Via G. Pian dei Carpini, 96/1



CRONOS PECUNIA EST
Se sei stanco di dover ancora impiegare un
sacco di CRONOS per realizzare un nuovo
programma, ma vuoi che giri sul personal e sul

mainframe e che non segua l’indice di turnover

del tuo CED, allora GAP è il tuo compagno di

lavoro che non si ammala, non si licenzia, non
batte la fiacca e soprattutto non chiede aumenti

I MODULI DI GAP

DATA BASE
Consente la definizione e manutenzio-

ne interattiva delle strutture dei dati uti-

lizzale.

Fornisce, in formalo st>rgente, una col-

lezione di routines richiamabili succes-

sivamente nei moduli Data Entry e

Report Generator atte alla gestione in

completo tempo reale della base dei da-

ti. Utilizza ai fini di una completa por-

lalilità soltanto verbi standard ANSI
74. Mediante una visione logica deno-

minata MULTIKEY consente l'utiliz-

zo di un numero illimitato di percorsi

di accesso alle informazioni aggiorna-

ti on-linc. superando addirittura ì limiti

imposti dal sistema operativo e dallo

specifico compilatore.

SCREEN MANAGER
Si fa carico della traduzione in i.stru-

zioni sorgenti dipendenti dal sistema

operativo delle visioni grafiche dello

schermo. Essendo la gestione del vi-

deo una particolarità non definita dal-

lo standard ANSI 74 appare evidente

la necessità di non affidare ad istruzioni

non portatili la definizione logica del-

lo schermo. GAP archivia pertanto ad

allo livello tali informazioni acquisen-

dole in modo informale e veloce. At-

tingendo a tale codice intermedio è

possibile generare sia in fase di crea-

zione che di successiva migrazione, le

istruzioni dì basso livello adatte allo

specifico sistema operativo.

DATA ENTRY
La gestione del Data Entry per mezzo

dei programmi generati da GAP con-

sente la definizione di controlli ed au-

tomatismi i più svariati da parte

deU'uiente. Non vi è alcun limile sul

numero di files di base od indici se-

condari ad essi collegati gestibili con-

temporaneamente. GAP propone una

ipotesi di maschera video desunu au-

tomaticamente delle caratteristiche dei

campi definiti nel modulo Data Base

completamente modificabile daU’uten-

te. È possibile ottenere un programma

che attua le funzioni di gestione di uno

specifico file, semplicemente dichia-

rando il suo nome.

REPORT GENERATOR
Definito il formato grafico del tabula-

to da Ollenere, il sistema acquisisce in-

terattivamente tutte le informazioni

necessarie al calcolo delle singole va-

riabili ed alla emissione delle righe di

stampa con una semplice e stringata

sintassi RPG-LIKE. Attingendo ad una

SHELL (modificabile peraltro dall’u-

tente) cardine del ciclo logico del pro-

gramma ed alle informazioni specifiche

acquisite, GAP genera il sorgente Co-

boi in pochissimi minuti, pronto per la

compilazione e la esecuzione. Questo

è il punto di forza dell'intero package.

50127 Firenze - tei. 055/4377766 - Fax 055/4222048



Estrattori di Ram • Eprom - Giraviti a batteria

ricaricabileetc.

Vasto assortimento

KIT

L. 20.000

f HANDY SCANNER 400 DPI

L. 360.000

Completo di software DR. HALO,
105 mm di scan. 16 livelli di grigio

^ DRIVE ESTERNO
PER IBM • PS2 *

Completo di tutti gli alloggiamenti

software, manuali e cavi

Completamente compatibile

V ^ ^
y

EAGLEFAX CONTROLLER
NON PIÙ PERICOLO PER CORTI

CIRCUITI E DI «BRUCIARE IL FAX»

L 150.000

Ora in versione PC
accende li PC a distanza

Dispositivo di «risparmio energia»
grazie al quale il fax può rimanere

spento, riattivandosi automaticamente
al segnale telefonico.

P£/f AVERE IL LISTINO CATALOOO COMPLETO
INVIARE L 3.000 IN FRANCOBOLLI

TUTTI 1 PREZZI SI INTENDONO AL NETTO 01 IVA

*IBM-PS/2 E MICROSOFT SONO MARCHI REGISTRATI

RICHIEDETE IL CATALOGO
Tutto il materiale pronto a magazzino
per consegne immediate



0744-93S1.26
TELEFONA PER ORDINARE I PRODOTTI ILLUSTRATI ED ALTRO ANCORAI!

SCHEDA miL

Completa di modulatore R.F., collegabile a VHF anche

sulla uscita antenna TV + uscita videocomposlta e RGB

L. 200.000

TRACKBALL
L'ALTERNATIVA DEL MOUSE

L. 200.000

Lo stato deU’arte della tecnologia in CMOS sostituisce in

maniera più pratica e precisa il vecchio MOUSE.
Risoluzione 200 DPI - Velocità 500 mm/sec.

Si installa direttamente sulla RS232, non richiede

interfacciamento, presa corrente supplementare.

Completo di Pop. Menu. Incluso software GRASP +
INSET (integratore di grafici e testi) di Paul Mace. Disegno

animato e testi.

FILTRI ANTIRIFLESSO
E ANTIRADIAZIONI

SERIE ECONOMY FIBRA NYLON
MONITOR 12" MONOCROMATICO
MONITOR 14" MONOCROMATICO
MONITOR 12" COLORE
MONITORIA" COLORE

SERIE DE LUXE FIBRA CARBONIO
MONITOR 12" MONOCROMATICO
MONITOR 1

4" MONOCROMATICO
MONITOR 12" COLORE
MONITORIA" COLORE

UT. 16.000
UT. 20.000
LIT. 30.000

UT. 35.000

UT. 40.000

UT. 46.000

LIT. 60.000
LIT. 70.000

HBLF SFRViCe o^J^llo che
NORMALMENTE

NON SI TROVA MAI

PER IBM E COMPATIBILI
Kit2 porta RS232 (8250 + 1487/1489)
Prolunga cavo tastiera

Prolunga cavo video
Cavo stampante Centronics angolato
Cancellatore di Eprom con timer

Programmatore di Eprom 4 posti

Connessioni M/M F/F da 9 poli a 25
Mini Tester RS232 con led

Power Pack (Batterie per AT)
Convertitori Protocollo: RS422-RS232
Seriale Parallelo/Seriale

Controller floppy tutti i tipi per PC. XT ed AT
Secure power
Presa telefono'modem USA/ltaly

Cavo per monitor Multisync PS2
Cavo seriale programmabile
Scheda orologio per PC

PER APPLE-MAC
Cavo SCSI per Macintosh M/M
Cavo Mac/Modem
Cavo Mac.'lmage Writer

L. 40.000
L 15.000
L 15.000
L. 20.000
L. 100.000
L. 300.000

L. 10.000
L. 25.000
L. 30.000
L 150.000
L. 80.000
L 150.000
L. 30.000
L. 6.000
L. 20.000
L. 30.000
L. 30.000

L. 20.000
L. 15.000
L. 15.000

DISPONIBILI A STOCK TUTTI I TIPI DI SCHEDE ADD ON

COMPUTEL MAILORDER
' VENDITA PER CORRISPONDENZA

05020 CASTEL DELL'AQUILA (TERNI) - TEL. (0744) 93.51.26 - FAX (0744) 93.53.14



DA BIT COMPUTERS
TROVATE

I MIGLIORI PERSONAL.
MA NEANCHE
UN VENDITORE.

Quando scegliete un Personal Computer, dovete ri-

spondere a molte domande. E sbagliarne una può

costarvi molto denaro.

Ecco perché da Bit Compuiers non troverete vendi-

tori. ma consulenti.

Da sempre aiutiamo i nostri clienti a scegliere il si-

stema giusto. Una professionalità che vale mollo di

più di un piccolo sconto,

E poiché siamo i più grandi, possiamo offrirvi molti

altri vantaggi.

Per esempio, una catena di Centri pre.senle in tutta

Roma, magari proprio vicino a voi.

Personal computers, stampanti, software delle mar-

che più prestigiose: Apple. Compaq. Unibit. Olivet-

ti. Epson. Mannesmann.
E infine, un servizio post-vendita di allo livello, dal-

l'assistenza tecnica specializzata ai corsi di formazio-

ne. fino alla creazione di software personalizzalo.

Ora avete buoni motivi per scegliere Bit Compuiers,

Prima di scegliere il vostro Personal.

computers
Professionisti del Personal Computer.

Sede cenlrale: Roma, via Carlo Perrier -f. lei. 451^11. Grande ulema: Roma, via Carlo Perrier 4. lei. 45NH Roma punti tendila:

viale Ionio 333, lei. SI70632/ill8m3: via Nemorense 14. lei 8582W/844I48(>.- via P. Satolli 55. tei 63Hf>(m/(t.mi4/): via nSerio impe-

ratore 73. tei. 5I276I8I5I20558; vtu Tmeoìanu .i5<). lei 7‘J4.ÌVH<l/7y439ì1. Usato e occasione: Roma, vìa Filippo .VIeJii 13, lei 450.^626.



Lo standard nel modulo continuo
Predisposta per l'utilizzazione dei software in

commercio la linea COMPUTER FORM con-

sente. all’azienda come al professionista, di eli-

minare completamente i tempi morti, guada-
gnando in professionalità ed efficienza.

Anche per quantità limitate è possibile perso-

nalizzare i moduli con il logo dell’azienda. Que-
sto servizio viene realizzato tramite il punto

vendita.

Tracciati a modulo continuo in una, due, tre o
quattro copie, su carta autoricalcante in vari for-

mati a secondo del tipo di modello.

di accompagnamento serie AB
e accompagnatorie serie D

izioni IVA

tzioni dei redditi 740
izioni dei redditi 750

izioni dei redditi 760
izioni dei sostKuti d'imposta 770

li clienti

li fornitori

razioni d'intento per esportatori

ri IVA acquisti e fatture

CORRISPONDENZA CONTABILITÀ

• Lettere a una e più copie

• Computer mailer

• Buste

GESTIONE DEL PERSONALE

• Mod. 01/M-INPS
• Mod. D.M. 10 1-2/89 INPS
• Mod. D.M. 10 3/89 INPS
• Cedolini retribuzioni

• Modd. 101 e 102

• Moduli di versamento IRPEF dipendenti

e lavoro autonomo
• c.c.p. IRPEF dipendenti e lavoro autonomo
• Certificazione ritenute d'acconlo

• Libri giornale e inventari

• Fatture differite

• Parcelle per professionisti

• Ricevute - tratte

• Rad. 2
• Prospetti generici per partitari.

estratti conto, ecc.

GENERICI

• Moduli in bianco

• Moduli a lettura facilitata

> Tracciati uso bollo per notai

> Schede per schedari UNI A 6

• Schede per schedari rotativi
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offer thè best Solutions to PC users
present Power/Performance/COSt efficiency of Model SI-9500/386sx

and more PC systems from SSI Personal computer

Model SI-9500/386SX MobilcRack
(removable hard disk rack)

!t turns your hard disk into a moving data Storage

device. The MobileRack is ideal that you can invest

before you need a net work artd also gives full

protection of your credential data after you have

instalied network.

Standard Configuration:

’Motherboard: 80386sx 16MHz CPU, 1MB RAM.
80387SX supported. 2 serial/1 parallel, AT BUS
hard disk Interface, FDD controller for 2.

•Cabinet: Slim size 4 inch height.

•Power Supply: 200W.
•Disk Drive: 40MB/28ms Miniscribe 8051A, 1 ,2MB
TEAC Floppy disk.

'Display adapter: Mono/Graphic/Printer.

•Performance Test Item: Landmark V.99= >19.6,

Norton SI* >18.7, Power Meter= >2.51,

MIPS = > 1 .87, Qaplus CPU speed = > 3251 Math

Speed 724. 2K,

Other Maio PC systems

SI-S500/3S6 25MHz
high performance 80386 Tower System

SI-8600/3S6SX 16 or 20 MHz
high performance 80386SX tower system

SI-3600/286 20MHz
premium high speed 80286 System

SI-2300/AT 12MHz
cost saving 80286 System

SI-l lOO/XT IO MHz
space saving 8088 all in one system

We offer a wide selection of peripheriais for choice

of building up integrated PC systems or LAN server.

OEM and Distnibitor welcomcd.
Contact US for futher details

1 . Easy installation:

2. Easy operation:

3. Light weight and Compact in size

4. Data Security.

5. Flexibility: All 3.5" half height hard disk ST-506/AT

Bus/SCSi are work with MobileRack.

6. Suitable for IBM, COMPAQ .... System.

7. Internai & External available.

"
1*111

SM2EX
EXTERNAL

SAILING STRONG
INTERNATIONAL CO., LTD.

P.O. BOX 18-105 TAIPEI. TAIWAN. R.O.C.

5F-5. 191. FU-HSING NORTH ROAD. TAIPEI.

TAIWAN. R.O.C.

TEL: (02) 71B-1208. 715-4117

FAX; 886-2-716-1630

TELEX: 10318 SITNL



SOFTCOM: SELEZtONA, IMPORTA, DISTRIBUISCE!

HARD DISK REMOVIBILI

20 e 40 MByte

FACILMENTE INSTALLABILI SU XT/AT/386

E COMPATIBILI.

SONO COMPOSTI DA DUE PARTI:

1 • FRAME ESTERNO: DA MONTARE AL POSTO
DI UN DRIVE 5” V4 STANDARD E
COLLEGABILE AD UN NORMALE
CONTROLLER PER HARD DISK.

2 • FRAME INTERNO: CON HARD DISK DA
20 0 40 MByte INSERIBILE NEL FRAME
ESTERNO E BLOCCATO TRAMITE UNA
SERRATURA DI SICUREZZA.

FINALMENTE POTRAI AVERE CAPACITÀ DI

ARCHIVIAZIONE ILLIMITATA A COSTI MOLTO
CONTENUTI, UTILIZZARE LO STESSO HARD
DISK SU DIVERSI COMPUTER ANCHE
DISTANTI TRA LORO, PRESERVARE LA

RISERVATEZZA DEI DATI E MOLTO ALTRO AL
PREZZO E CON LE GARANZIE DI

COMPATIBILITÀ CHE SOLO UN NORMALE
HARD DISK PUÒ DARE!

-MODELLO 20 MB
FflAMEESTERNO + INTERNO 20 MB + BORSA

- MODULO 20 MB AGGIUNTIVO

-MODELLO 40 MB
FRAME ESTERNO + INTERNO 40MB + BORSA

- MODULO 40 MB AGGIUNTIVO

L. 790.000 + IVA
L. 590.000 + IVA

L. 990.000 + IVA
L. 790.000 + IVA

SOFTCOM S.R.L. RZA DEL MONASTER0 17 - 10146 TORINO • TEL. 011 /710594 711996 - FAX 011 /7294S5



TUTTA LA TECNOLOGIA COMPAQ
AL SERVIZIO DI UN NUOVO 286.

COMPAQ DESKPRO 286e: l’ultimo

PC della Compaq con caratteristiche

d’avanguardia per un 286.

COMPAQ DESKPRO 286e: micro-

processore INTEL® 80286 a 12 Mhz.

interfaccia video VGA con elevate pre-

stazioni, un'alta risoluzione e un con-

trasto ancora più nitido per una mi-

gliore lettura. 1 MB di memoria RAM
standard ad alta velocità espandibile

fino a 13 MB. Quattro connettori di

espansione compatibili con tutto I’-

hardware a standard di mercato. Sino

a 4 unità di memoria di massa interne,

disco fisso da 20. 40 eHO MB, floppy

da 5 1/4" e 3 e back up a nastro.

COMPAQ DESKPRO 286e è in gra-

do di utilizzare al meglio i sistemi ope-

rativi MS - DOS‘^ MS - OS/2”, XE-

NIX"” e UNIX'-
,
incluse la nuova ver-

sione di MS • DOS 4.0, MS - OS/21,1

con Presentation Manager.

COMPAQ DESKPRO 286e; una se-

COMPAQ DESKPRO 286e

E GU AUlll SniM) A GUmiDiyiE.
rie di caratteristiche integrate che sod-

disfano le esigenze dell’utente profes-

sionale. Tutto tn un formato compatto

che permette un notevole risparmio di

spazio e lo rende il PC più moderno e

funzionale della sua categoria.

Per darvi molto di più di quello che

un altro 286 può darvi.

camPAa
Lavorare meglio è il nostro business.

Desidero saperne di piu sui prodotti Compaq e sulla rete di vendita e assistenza.

I

COMPAQ COMPUTER S.p.A. - Milanofion, Strada 7, Palazzo R • 20089 Rozzano (MI) - Telefono 02-89200221



QUAO GTI

tnseiile una scheda Ouad GTI nel vostro PC, accendetelo e poi guardale it video.

La Ouad GTI ha nconosciuto il tipo di monitor, la RAM e il tipo bus a cui È

coilegaia. configurandosi automaticamente.

Ouad GTI à un polente adattatore video, compatibile al 700% con tutti gli standard

tVGA. £GA, CGA. Hercules'. MDA) e può supportare ogni tipo di monitor

La xheda base con 256 Kb (espandibili a St2 Kb) utJliua un connettore bus 8/16 bit.

La sua compatibilità è totale con tutti gli standard MS OS? e Windows 386:

Ouad GTI è provvista inoltre di driver software per i packages più diffusi.

Con 512 Kb supporta risoluzioni di 1024x768 in 16 colon e di 800x600 in 256 xlori.

La scheda base con 256 Kb costa Ut, 960.000'

I VGA. la se ifl VGA EL offre ur

MPC.XTeAT.éingi
in modo VGA.

•rissima. non a sono switch o jumpers da sellare, basta

è necessario installare alcun sodare; si utilizzano direttamente i driver

VGA 0 EGA m dotazione con ì paccheifi applicativi.

La scheda base costa Ut. 550.000'

Questo
annuncio

vi farà

vedere

di cosa

è capace
il vostro

computer

QUADRAM

Adattatori video Quadram.

Tecnologia mai vista prima.

I prodotti Quadram sono distribuiti da:

TRADINFORU S.r.l.

_Q0t57 Berna via Carlo Perrier 4 lei. 0845191

1

- fax 06.4503642

RIVENDITORI AUTORIZZATI TRADINFORM: Brescia: lisca. lel.03a^1 76788: Busto Arsizio (VA) Magnete Media. lel.0331i6B6328: Cegliarl: INF TEL., lei. 070.491443. Caserta C.O.K. System.

iel.0823'352327:Dogana(RSM). San Marino Inlormatica. lei. 0549/908760: Gsel8(LT) Della Compuleis, 1^.0771 '470188:Lerlcl(SP):MicrodaIa System. tel.0187'966123: Messina: Sigecolnlormatica,

tel.090i361176;Mltano'l 5. Ilaiservice.iel.03'5695507; Napoli' Terminal, lei 08V404521: Pisa: Tecmnovss, tei. 050/502516. Roma BitCompuiers 2. 191.068170632. BilCompulers3.tel.06i85S29S. Bit

Cnnpulers Nord, tei 06/7943980. BHCompuisrs Plus. lel.D&Sl276iB; Bit ComputersStar.lel.068386096: Rii CompijlersSisiem.lel.0&43S224l:Sa$9arl Bureau System. tel.07S.'280670. Taranto. 3L

Informalica. t^.COBiZSAaS. Tolentino |HC). L'Azienda. Iel.0733872221. Torino. HCE. Iel.01 19206990: Trieste: Sisiemi Italia. 1^.D4a73l433.
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personal software

l_a DEC Sistemi è specializzata nello sviluppo di software per

personal computer in ambiente MS DOS“ fin dal 1 982, anno in

cui tra i primi in Italia cominciò ad investire nello sviluppo di una
procedura gestionale sotto MS DOS. La conoscenza costruita

con quella prima fortunata esperienza (1 500 pacchetti installati)

permette oggi

alla DEC di

proporre una
libreria com-
pleta di pac-

chetti soft-

ware per il mondo MS DOS, tutti caratterizzati da affidabilità,

aggiornamento, facilità d'uso e assistenza D.O.C cioè DEC.

Applicazioni gestionali: • Contabilità ordinaria • Contabilità semplificata/

lorteltari.ì • Gestione integrata Aziende • Paghe • Tentala vendila • Analisi

di bilancio parametrico e personalizzabile
Applicazioni verticali: • Gestione laboratori analisi • Amministrazione con-
domini • Computi metrici e contabilità l{ìvori • Studi radiologia • Pratiche

aulomobilisticne • Fatturazione automatica per vigilanza, leasing, contralti

di manutenzione

Rivenditore AulorUzalo Unibit e Toshiba

Punto vendita Henlell Pachard

DEC Sistemi s.n.c. - 70124 Bari, vin Lucarelli 62/D, lei. 080,420573/420991 - fax 080.410756; Assistenza tecnica; Bari, via Lucarelli 80

Centro autorizzalo Assistenza Software; Tecmatica S.r.l. - 001 57 Roma, via Sante Bargeliini 4 - lei. 06.4J5228/435236/435264
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IIBS:

un ilistrilniton' ili

sliim|ianli. tiTininuli.

lumi (li.Hk. Ictliiri ili l'iiilii-

u liarrr. mmi>r. m-Hmirr.

nincentrutori di Irrminuli 327<

rifcrichi- in {jeiurf davvrru un

(la HBS non solo trovate Ir nia

- .4nipr\. FujilHU. Rcrofcnilioi

ani'he di un Hervizio di assister

IIBS eura talmente tanto la >

'• I»-

r
(

rehe più affidaliili /

I. l.ogiteeli - ma godete I
iza invidiuliile, Ad esempio,

reità dei prixlolli ilistriliiiiti ehe su

oblino di essi vi offre una garanzia di lien dodiei mesi, lIBServiee

inoltre offre ai llivendilori un servizio ili assistenza

lotiile prima, durante e dopo la vendila: i vostri elienli

potranno siutlirsi sieiiri del loro aeipiislo. E non Hni-

see «pii. l’ereliè e'è alleile HBSoflware

elle eoordiiia le azioni eomiinide

venditori di riferimento RBS
|

sv ilnppareapiilieuzioiiiinam-

liienti MS DOS'. Xenix' e ('nix' destinate ai

loro elienli. !Son è un raso, insomma. <

sette anni a ipiesta fiarte più di seieento Riven-

ditori si fidano sidtanto di IIKS,

Chiaro ipiindi perehè lIRSè undistriliiiloreunieni' IVrelièda Roma
in ttiù MBS è l’iinieo a darvi tanto eon tanta professionalità e eura.

Software

li dei Ri- 4^

L'altrrnutiva ìiisoinnia è rerrart* qualnino da
Roma ili su. altrettanto bravo.

HARDWARE BUSINESS SYSTEMS
"Il valore aggiurìlo al tuo business"

MBS S.r.l.
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ANALISI

AfAuiflmfliic flà icicPAum cu flMOAuiiAAimim

DIMENSIONALI

Misure di precisione su elettrodi di carbone

Misure di durezza dei metaili

Misura dell'usura di utensili

Misura di aree di provini zootecnici di carne

Misure di aree di lesioni arteriose da sudanofilia

Misure di superfici per cartografia

Studio della dinamica dei liquidi

Misura di traccianti radioattivi

Studi termici su reti elettriche di potenza

Misura particelle in atmosfera controllata

Valutazione di immagini astronomiche

Queste sono alcune delle problematiche risolte integrando software di

produzione interna con hardware COREGO per acquisizione immagini.

BIODATA e 3D per acquisizione dati Molte altre applicazioni sono state

realizzate da nostri clienti utilizzando i pacchetti software di base che

sono disponibili per ogni prodotto.

PERIFERICHE TELECOMUNICAZIONI
10143 TORINO - Via Matteucci, 4 - Tei. 011/561 .19.31 - Fax 561 .20.05

MANAGER MOUSE
NUOVO NELLA TECNOLOGIA

NUOVO NELLA FORMA

NUOVO NEL PREZZO

Ed i prezzi sono rulfimo novità:

1001C Ure t59.000

IXtC Infra Red Ure 279.000

te» ccraVlall apuOUco IVA < iravorb SElijKit

La serie Manoger Mouse impiega la col-

laudata tecnologia di due sospensioni

indipendenti che assicurano il funziono-

mento del Mouse su quolsiasi super-

ficie ed evitono quolsiosi monutenzio-

ne. I Manager Mouse vengono for-

niti con il Software T-mouse che

gorontisce lo perfetta com-

patibilità con Microsott*

e con Key-Free p«- po-

tenziare l'uso con gli

spreodsheets più

diffusi. iMano^
Mouse sono ufi-

lizzcftifll sul per-

sonal PX-XI-

AT, non han-

no insogno

d'alimentofore

esterno, sono do-

tati di covo di colle-

gamento sla per XT

cheperAr(PS-2mod.30).

Il Manoger Mouse è onche
runico mouse al mondo senza

fili (modello Infra Red), per un uso

più dinamico e veloce.



•Perchè accontentarsi di un anonimo clone qi^ando passiamo offrirvi dei*

* .Commodore PC?
Secondo produttore mqpdialc di PC. dtéentore del 15.6% del-

ijmero mercato, Commodore offre una linea completa di Per-

sonal XT. AT e 386 contraddistinti da prestazioni e robustezza

che solo la tecnologia americana, unita alla be%pota affidabili-

tà propria dei prodotti “Madc in Germany", possono garantirvi.

I modelli sotto elencati sono tutti accompagnati dalla garanzia

ufticiale della Commodore Italiana «pa. valida presso tutta la

rete dì assistenza, formata da centinaia, tra punti di appoggio e

centri autorézati, capillarmente presente sull’intero territorio

nazionale.

Se .state pensando “fin qua niente di nuovo" avete ragione: in-

fatti l’unica novità è che, per un periodo di tempo limitato ed

a scopo promozionale, noi ve li offriamo a circa...metà prezzo!

CPC Intel 8088 10 Mhz, cop rucessore opzionale

^ memoria 640 Kb RAM, I drive 3bd Kb, I hard disk 20 .\lb

interfacce seriale, parallela, mouse Microsoft compatibile

scheda grafica multistandard “AGA" tastiera estesa 102 tasti

stiftwarc e manualistica; MS/DOS e GV BASIC

PC 40/20

CPl’ Intel 80286 10 Mhz. copruccssurt opzionale

^ memoria 1 Mb RAM, I drive 1.2 ,Vlb, I hard disk 20 Ml^

interfacce seriale, parallela

scheda grafica multistandard "AGA" tastiera estesa 102 tasti

software e manualistica: MS/DOS e GW BASIC

Stesse caraiteristiclK del PC 40/21) tranne:

l)ard disk da») Mb anziché 20,

scheda grafica EGA multistandard anziché AGA

L 3.295.000

CPl’ Intel 80286 12 Mhz t prucessorcrfipzionalt

I Mb R.A.M (esp. a 15 Mb con specifiche IIM), 1 drive 1.2 Mb

^ 1 hard disk da -tO Mb tipo ESDI (super-veloce)

interfacce seriale, parallela, rwmse Microsoft compatibile

^ scheda grafica multistandard VGA (256.000 colori)

software e manualistica: MS/DOS e GW BASIC

Provate a fare qualche conto, e vedrete voi stessi che con que-

sti prezzi i PC Commodore, a parità di configurazione, costano

sicuramente meno dei tari “Taìwanesi". Per quanto riguardà’la

qualità e le prestazioni, venite a trovarci per una prova “su

strada”; capirle fhe il 15% deH’uienza‘mondiale non ha scel-

to Commodore per caso...

Per completare il Vs. sistema con una stampante degna del PC

- cui sarà collcgata, possiamo offrirvi una gamma completa di

stampanti delle migliori marche: Star, Oki, Ncc, Mannesmann

Tally, Fuiitsu.

Offerta valida presso tivs. Showrooauli

Desenzano (BS) Piazza M^azzL 1+ • Tel. 050?9144880



SERVITEL SERVIZI telematici

VIA CRESPI 29 - 28100 NOVARA TEL. 0321/410378

VENDITA SOLO PER CORRISPONDENZA
SCHEDE VIDEO

Cw + printer 82.000
Hercules/CGA 112.000

Hercules 8^.000

NIERF«CE
Parallele 28.000

Seriale 41.000

Speecheord 140.000

Sin|. musicate 440.000

Schede AO/U lelef.

Controllo industr. tetet.

Progr. EPROU 95.000
Progr. PN. 740.000

Progr. PROU 875.000

Schedo FAX 865.000

SCHEDE AT

Conir. FO+HO 238.000
Pofon.+ser. 114,000

Esp.2UEMS 239.000

a
' .2.5M 245.000

raioneBUS 110.000

PS/2
Esp 4 Mego 363.000

FDD est. 360K 299.000
FOOestUM 415.000

REDLOCAU
OA - LINK 925.000
Altre telefonore

720 K4kity t/u.ouo

1,44M+ldt5" 250,000

ST125 20M3" 499:000

20 M 435.000

43 M 35ms 730.000

80M28ms t, 150.000

100 M 28 ms 1.410.000

UeWTOR
BU 7502 170.000

BU7513 170.000

7BU743 14" FB243.000
Colori EGA 14“ 770.000

Multisync 14” 990.000

STAMPACI
Uonrwsmorvi-Taly

MT81 290,000
MI 80PC+
UF 85
UT 86
UT 87

UT 88
UT 222
UT 905
UT 910

457.000
793.000

961.000

860.000
1.052.000

1.200.000

2.990.000

5.250.000

Sto
LC 10 470.000

LCIOCaOUR 550.000

LC 24-10 685.000
NX 15 680.000

NO 10 700.000

NO 15 839.000
NR 10 860.000

NR 15 1.065.000

N8 24-10 985.000
N824-15 1.265.000

Speciale RDiì

l»1256-ieens
^Lire 17.00^

Ini. 1200 boud 160.000

Int. 2400 boud 280.000

Est. 2400 boud 320.000
Est. 9600 boud 980.000

DiSCHEm
Bulk 5" (min IM) 550
Nashuo5"DS0D 1.500

Nashua 5" DSHD 2.600

Precisiorò" DSDD 2.000

NashuorDSOO 2.400

Noshua 3" DSHD 6,000

Bulk 3" (min 100) 1.900

SISTEMI COMPLETI

Compoq
SLT/28Ì con HO 40

He. 1 Mb/te di RAU,

DOS 3.3 6,980,000

SlT/286 come sopra mo
con HD da 40 Mbyte

7.700,000

Compotihili

XTSUhz, 1 floppy 360K.

256K RAM, Hercules,

nwnitor 14" 995.000
XTSUh:. 1 floppy 360K.

256K RAM, HO 20 Mbv4e.

Hercules, monitor 14*’

1.500,00

At28612Mhz.512Kbyle
RAM. Hercules, floppy 1.2

Mbyte. HD 20 Mbyte,

monitor 14" 2.290.000

Come sopro mo con HD
do 40 Mbyte 2,590.000

386 24 Mhz, 2 Mbyte

RAU, Hercules. 1 floppy

1.2 Mbyte. HD do 4ó

Mbyte, monitor 14"

4.500.000

386 24 Uhz. 2 Mbyte

RAU, VGA. monifor
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È WordPerfect, il programma più

.segidto nel mondo.

Da un pubblico di utenti di tutti i tipi e

livelli di esperienza, ognuno con il suo

stile e le sue esigenze particolari.

Che si tratti di lettere o di br<x?hures,

di volantini o di manuali , WordPerfect offre

tutte le funzioni più pratiche e complete,

subito, per editale, impaginale, inserire

grafici e icone già pronte, importate testi

e grafici da altri progiammi, stampale con

ogni tipo di font e di stampante, sveltire

il lavoro con macrocomandi incatenati...

La linea WordPerfect comprende

anche programmi i>er fogli di calcolo,

data base, posta elettronica, funzioni per

il lavoro quotidiano, versioni per VAX,

UNIX, Amiga, Macintosh, Atari.

Lo spot è finito, inizia il programma.

Senza interruzioni.

WordPerfect 5.0

Il nuovo programma top

con funzioni di desktop.

SI
SOFTSISOFT S.r.l. - C.so Sempione, S - 20154 .Milano - Tel. 02/3:3104:382



Sulla buona strada?

Un paio di mesi orsono. sull'onda deirentusiasmo suscitato dall'annuncio della fondanone delta

Telesoft 160% SIP. 40% Finsiel), espressi la nostra soddisfazione per quella «mossa».

Siamo infatti convinti che uno degli ingredienti che ha consentito alla Francia di essere il paese
europeo telematicamente più avanzato (con un punto oscuro che vedremo tra breve), sia stata la

decisione squisitamente politica di investire pesantemente nello sviluppo «in casa» sia della rete

Transpac che del Miniteì.

Il caso di quest'ultimo é poi esemplare mentre in Italia, negli Stali Uniti, in Germania e nella sua

stessa patria, la Gran Bretagna, il sennzio Teletexi ha regolarmente disatteso le speranze m esso
riposte, in Francia ha raggiunto una popolarità straordinaria

Tre. a nostro avviso. i principali ingredienti di questo singolare successo-
— la gratuità, pnma. ed il basso costa, poi. del terminale dato in uso all'abbonato

— l'aver puntato su di un servizio a carattere piuttosto che a pagina
— l'aver rinunciato ad imporre la continua presenza di velleitari abbellimenti alfagrafia.

Se quello della gratuità o semigratuiià del terminale è evidentemente un aspetto determinante

dal progetto strategico Minitel. mi permetto di sottolineare ancora una volta che i due successivi

punti sono stati probabilmente ancor più rilevanti del prima: non sarebbe servito a nulla dare ai

francesi un terminale gratuito al posto dell'elenco del telefono se pai la sua consultazione fosse

stala macchinosa quanto lo è quella dei servizi «a pagina» di derivazione Teletext.

Un altro ingrediente non secondano del successo Minitel é poi stato, a nostro avviso, il fatto di

essere partito molto presto, nel 1982. prima della popolarizzazione del personal computer.

Al trionfo del Minitei non è corrisposto un analogo trionfo del Videotel Quelli che noi ntemamo
essere i motivi di un grave insuccesso sono stati più volte elencati ed analizzati, senza mezzi
termini, su questa pagina.

Prendiamo quindi atto con piacere che. quando ormai avevamo perso ogni speranza, finalmente

qualcosa comincia a muoversi anche nell'ambito Videotel in quella che a noi appare essere la

direzione giusta.

In nome della compatibilità con il Mimtel. la tradizionale modalità di consultazione a pagina del

Videotel sarà tra breve affiancata dal «gateway» diretto con altri «host» con 4 modalità di

formattazione dei dati trasmessi all'utente Videotel, tra cui quella, a nostro avviso fondamentale,

«no format»

In altre parole un utente Videotel potrà finalmente collegarsi con un «fornitore di informazioni» di

SUB scelta senza passare sorto le forche caudine del nframe» o pagine Videotel. Era orai

Con l'eccezione dell'utenza interessata alla posta elettronica intemazionale, non riusciamo

francamente a vedere una diretta utilità della interconnessione e quindi della compatibilità

Minitel: il sottoprodotto «gateway no format» rappresenta viceversa una vera e propria

rivoluzione copernicana.

Ad essa Si sta affiancando la ristrutturazione della rete con l'entrata In esercizio dei «VIP».

Videotel Inrelligent Point, degli elaboratori di smistamento la cui introduzione a fianco dei

tradizionali centri Videotel sembra confermare la reale intenzione di trasformare il Videotel da
contenitore di informazioni a mezzo di diffusione della stessa.

Non solo, se già oggi l'abbonato Videotel paga i propri consumi direttamente sulla sua balletta

telefonica, permane una sostanziale distinzione tra abbonamento telefonico ed abbonamento
Videotel. L'abbonato al telefono viene riconosciuto dalla centrale telefonica in base al circuito

fisico e quindi paga degli scatti che. salvo errori e manomissioni, si nfenscono a consumi
tisicamente effettuati attraverso la sua «borchia utente».

L'abbonato Videotel paga viceversa, sulla propria bolletta telefonica, dei consumi che in linea di

principio, possono partire anche da un'altra borchia. Ciù significa che deve porre molta attenzione

alla custodia del proprio codice di identificazione Ipassword).

Dal 1991, con il passaggio di tutte le centrali m decade 1 /servizi SIP) alla tecnica numenca. la

centrale potrà viceversa ncotioscere la borchia chiamante per conto di un qualsiasi servizio

Quando SI richiederà la sveglia, non sarà più necessario, come oggi, comporre il numero del
proprio apparecchio e pai quello corrispondente all'ora: la centrale stessa saprà nconoscere il

numero da cui parte la chiamata e passare l'informazione. La stessa cosa accadrà per il Videotel e
tutti I consumi Videotel potranno essere equiparati a scatti telefonici. Esattamente come accade
in Francia da tempo
Le conseguenze dirette di quanta abbiamo appena detto sono:
1 - fine della piratena Videotel lanche quella itapac potrebbe finire con lo stesso sistema, ma non
abbiamo informazioni m merito)

2 - se il ministero avrà nmosso gli attuali ostacoli burocratici (imposta di concessione mmistena-
le'). 20 milioni di abbonati al telefona si trasformeranno realmente in altrettanti potenziali utenti

Videotel

Sommando a questo un po' l'offerta, già in atto, di terminali Videotel ad un prezzo di noleggio
praticamente imsono 17 000 hre/mesel. ma soprattutto la rivoluzione copernicana della trasmis-

sione a carattere, sembra che si siano finalmente poste le giuste premesse per una reale

alfabetizzazione telematica del Paese.
In tutto questo vediamo un solo, grosso, neo. il modem «zoppo» V23. un dispositivo tecnica-

mente anacronistico che ostacola fisicamente la trasformazione dei singoli utenti da fruitori

passivi, in fomiion di informazione.

Un ostacolo che. dopo tutti questi sforzi potrebbe essere rimosso con un investimento
pe/centuatmente limitato: se. per ipotesi, la rete Videotel Pisponesse di 1 000 punti di accesso:
se la sostituzione di un modem V23 con un tnstandard V22/22 bis/23 costasse, per Ipotesi. 2
milioni di lire e se, sempre per ipotesi, gli investimenti sm qui affrontati dalla SIP per il Videotel

ammontassero ad una ottantina di miliardi, con un ulteriore investimento del 2.5% si potrebbe
trasformare definitivamente Videotel da «pateracchio» a spina dorsale telematica della nazione
Siamo, apparentemente, sulla buona strada: speriamo che si vada avanti nella direzione giusta

Paolo Nuli
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Se ti abboni o rinnovi l’abbonamento

a MCmicrocomputer. puoi ricevere due minifloppy,

oppure due microfloppy Dysan doppia faccia doppia

densità, con un supplemento di sole 3.500 lire.

Non perdere quest'occasione!

Ritaglia e spedisci oggi stesso il tagliando per

sottoscrivere l’abbonamento pubblicato nell'ultima

pagina della rivista. I dischetti ti saranno spediti in una
robusta confezione a prova di danneggiamenti postali.

-IN REGALO
DUE MINIFLOPPY DA 5.25"

OPPURE
DUE MICROFLOPPY DA 3.5"

DOPPIA FACCIA DOPPIA DENSITÀ

Dysan-
ie Agonia 34. 20127 Mila.I prodotti Dysa



Posta

Niente originali

Lasciate che vi racconti una stona, vera,

avvenuta ad un povero informatico

Cera una volta un ragazzo di 19 anni.

Seguiva i corsi del prima anno di ingegneria

al Politecnico di Napoh. e dei computer non

SI era mai interessato Tempo pochi mesi, ed

it ragazza acquistò fcon rilultanzaj un Com-

modore 64 Cercò invano di usarlo in modo

seno, ma tutti i suoi sforzi si scontrarono

contro una montagna di video game. Allora

pensò di passare ad un sistema superiore, e

quindi a un Commodore 128 (ma si può

essere cosi fessi ?) Ancora una volta, il dere-

litto ebbe a soffrire le pene dell'inferno. Per

quanto egli cercasse software seno ed origi-

nale, solo frustazione ricavava.

A quel punto era necessaria, e utile, una
decisione drastica II ragazzo decise di farla

fmeiatoncamente^ finita. Secondo voi cosa
acquisto!' Un Amiga o un FC-IBM^

Circa l’Amiga, il suo acquisto fu subito

escfuso L'esperienza con i precedenti pro-

dotti Commodore aveva sortito l'effetto volu-

to Il prodotto Amiga til 1000 era l'unico

disponibile^ era valido, ma le notizie sui virus

arnvate dagli States e una certa irreperibilità

del computer erano handicap troppo grandi

Rimaneva da considerare il fantasmagorico

fmica tantof mondo degli IBM compatibili

Poteva questa essere la strada gusta? Per
l'amor di Dio'l II ragazzo era malato, fino alla

sofferenza, di un ranssima mataffia Erpes

Dos Complex Ogni contatto con computer
MS-DOS. SI concludeva m forti conati di

vomito, anoressia informatica e m reset cere-

Ció che trascinò il ragazzo via dal baratro

informatico, fu quello che solo pochi (ma
buonilM^ avevano osato fare acquistare un
Atari S20ST fnaturalmenie la versione col

sistema operativo m ROM^ Non era questo
l'agognato (e sfiziosissimo^ Macintosh, ma
come SI suol dire chi si accontenta, gode
Coment? mesi fa. credo m ottobre, il ra-

non inviate ftmcoboiii!

JPar OVVI motivi di tempo e spazio sulla

rivista, non possiamo rlspondsra a tutte le

letters che ncevlamo né, solvo In cosi dsl

tutto eccszlonali. fornire risposta private:

per cole motivo, preghiamo l lettori di non
accludere francobolli o buste alfrancate

Leggiamo tutta la corrispondenza a olle

lattare di Interasse piu generale diamo ri-

sposta sulla rivista. Teniamo, comunque,
nella massima considerazione suggerimen-

ti e critiche, per cui Invitiamo in ogni caso I

Lettori a scriverci segnalandoci le loro opl-

gazzQ SI recò in un noto negozio della Galleria

Umberto l. Chiese se vendevano software

per I computer Alan della sene ST. Oftenufa

risposta affermativa, fu indirizzato ad un altro

negozio della galleria Giuntovi, disse il moti-

vo per CUI fosse entrato. I due negozianti,

prima negarono che essi vendessero softwa-

re per quel computer, poi chiesero la natura

del software che il ragazzo cercava Detto

loro questo, e che egli voleva solo software

ongmale. il ragazzo osservò i due guardarsi

con una espressione del tipo: Questo è

pazzo Può avere tutto quel che vuole, copia-

to, ma cerca roba originale. Naturalmente i

due lo informarono che trattavano solo soft-

ware non originale ed i video game. Preso
atto della realtà, il ragazzo usci da! negozio

triste e in preda allo sconforto.

Ora VI chiedo, é mai possibile che tale

situazione rappresenti, per quanto si possa
accettare, la normalità? È possibile che. per
quanto inverosimile. TAian Italia permetta
tulio questo^ Come fa una azienda a vende-

re computer ed a fregarsene degli utenti?

Posso aspettarmi questo ed altro da altre

irìdustrie ^Commodore doceU ma non dalla

Atari

Dite che sono accuse pesanti? Il fatto é
che il negozio indicato da me é un RIVENDI-

TA ATARI fcome tutti gli allo a cui il ragazzo

SI rivolse!. Spero che qualcuno, magari della

Atari Italia, sia m grado di fornirmi una spie-

gazione plausibile su questo e del fatto che

le RIVENDITE ATARI sono sfornite perfino

del software posto in vendita con il marchio

Alan (vedi ISt Word Plus e i programmi della

software house Kuma!
Cario Liguon

É stato scritto spesso, su MCmicrocompu-

ler, che l'unico sistema che riteniamo valido

per combattere la pirateria del software con-

siste nel produrre buoni programmi, docu-

mentarli bene Iquando necessario, ovvia-

mente), venderli a prezzi ragionevoli (cioè

bassi) e fare in modo che si trovino facilmen-

te, in modo da non scoraggiare chi, magari

convinto da una campagna di moralizzazione,

cerca di acquistare prodotti originali

Certo non é facile distribuire il software m
maniera abbastanza capillare Sono però del-

l'opinione che qualcosa in più di quanto av-

viene si potrebbe lare, anche se comunque
non ritengo si debba attaccare per questo ad

una casa l'etichetta di organizzazione che se

ne frega degli utenti

È vero che, purtroppo, spesso è difficile

repenre il software originale e. in apparenza
paradossalmente, questo avviene spesso nel

settore dei prodotti piu economici Ciò dipen-

de, in molti casi, dal fatto che il negoziante

dovrebbe cancarsi un grosso magazzino, ac-

quistando piu pezzi di numerosissimi prodotti

che, per quanto poco costosi, finirebbero con
il comportargli un notevole aggravio finanzia-

no; preferisce allora o acquistare un solo

originale di cui vendere le copie, oppure
(ancora peggio) vendere le copie partendo a

sua volta da una copia

Così e, se vi pare.

!... soliti furbi

Riguardo al programma « The Fox«. pubbli-

cato sul numero 83 a pagina 242 nella rubnca

Software MSX, mi sento in dovere (ed m
diritto) di informarvi che é stato in buona
parte disiato dal mio programma Monitor
Disassembler MSX pubblicato net numero 45
di MC. sempre nella stessa rubrica, a pagina
124

Visto che. coniranamenie alla vostra nuova
consuetudine di non pubblicare i listati ferie

approvo pienamente), lo avete invece fatto,

mi sono accorto che le righe dalla 2060 alla

2890 del programma «The Fox- corrispondo-

no carattere per carattere a quelle del mio
programma dalla riga 900 alla 1730 Provare
per credere.

Esattamente si tratta della parte disassem-
bler, che mi era costata un paio di mesi per
la messa a punto. Il mio programma non era

POI una gran cosa, adesso lo rifarei usando
altre tecniche e un altro linguaggio, ma mi
secca lo stesso essere plagiato cosi, da un
furbastro (The Fox! che poi ha la slrontatezza

Censimento sul Software agrario

L'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) ha avviato, nell'ambito del progetto

di ricerca SERAGRI (Servizi per l'Agricoltura), un sottoprogetto per la rilevazione e
l'analisi di tutto il software non In commercio dedicato ai servizi per l'agricoltura. Tale
iniziativa fa seguito alla pubblicazione dei primi due Cataloghi, rispettivamente Agrisoft-

ware 88 ed Agrisoftware 89. dei programmi già in commercio.
L'indagine sul software non commerciale si propone, in particolare, le seguenti

finalità;

— far conoscere l'esistenza dei vari prodotti non commercializzati e l'eventuale disponi-

bilità dei produttori a mostrarne il funzionamento o a cederne l'uso;

— offrire l'occasione per un opportuno collegamento tra quei produttori che abbiano

interesse ad allargare le possibilità di applicazione dei loro programmi tramite la

creazione di compatibilità di diverso grado Ira le diverse procedure:

— procedere alla pubblicazione di un catalogo specifico.

Chiunque desideri segnalare prt^rammi che utilizza o che ha sviluppato é invitato a
nchiedere copia dell'apposito questionario all'INEA, U.0.3. Vìa Barberini n. 36, 00187
Roma - (Telefono 06/4744261 -2-3, .465568, telfax 474194).
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NEC
l’evoluzione continua

I più recente frutto dell'alta tecnologia di

stampa a 24 aghi NEC. ^
Due num-e stampanti che si aggiungono
alla grande gamma NEC e destinate a di-

ventare un nuovo standard di rìferìmenio.

Governate da un proprio, potente mi-

croprocessore interno le P6/P7 Plus

stampano a veUxità di record, anche
a colori, con a.s.soluta nitide7.aa (fino

a 360x360 punti per pollice ) testi,

grafici c di.segni di ogni tipo con i più

diffusi programmi disponibili sul mercato

E lo ^no con una rÌTOluzionarìa

gestione automatica della carta che

permette l’uso contemporanco di

moduli continui e dì fogli singoli

stampando fin dall'inizio del

primo modulo.

Chiedete una dimostrazione

al distributore NEC più

tieino: verificherete

come può e.sserc

semplice moltiplicare

refficienza del

vostro ufficio con
una.stampanteNEC.

F. scoprirete come
leP6/P7 Plus di

comune abbiano

.wlo il prezzo.

P6/P7P1US:

OISIfRBNICri.
LOMBARDIt K'»43a» ReHON'n'UCl'ilU.VALU D AOSTA 01 l-KSMU EMIUA DOHAGNA

M'MAKHE'Afitl'UO MOUSE aoinn» . Ci

iQUA ouvtsiiK EAUMvn.'iAonmwsim.Av

SEC
sempre più avanti.



una gamma completa e flessibile.

Serie PX, Personal computer da tavolo:

PX 3000, CPU NEC V20 12MHz. floppy disk 3,5/5,25 polli-

ci, hard disk da 20 o 40MB,

PX6000, CPU 80286 13 o 18MHz, ram da 512K

a 8MB, floppy disk 3,5/5,25 pollici, hard disk da 20

a 330MB tipo MFM, RLL, ESDI.

PX7000, CPU 80386SX 16MHz, floppy disk

3,5/5,25 pollici, hard disk da 40 a 330MB tipo

MFM. RLL, ESDI.

-
‘

Serie AX, Super Personal computer tipo

Tower:
AX6000, CPU 80286 18MHz, ram da 512K a 8MB,

floppy disk 3,5/5,25 pollici, hard disk da 40MB a 1,5 GB,

tipo MFM, RLL, ESDI, SCSI, interleave 1:1.

AX7000. CPU 80386SX 16MHz con cache memo-

ry, ram da 1MB a 8MB, floppy disk 3,5/5,25 pol-

lici. hard disk da 60MB a 1.5GB tipo MFM, RLL,

ESDI, SCSI, interleave 1:1.

AX8000. CPU 80386 20/25MHzcon cache memory, ram da

1 a 16MB, floppy disk 3,5/5,25 pollici, hard disk da

60MB a 1,5GB tipo RLL. ESDI, SCSI, interleave 1:1.

LAN Ethernet, 10 Mbit secondo, cavo coassiale o dop-

pino telefonico.

—
.

LAN Server, 16/32 bit CPU 18-25MHz, Hard disk

90-1,5 GB disk ram cache,

LAN WORKSTATION, CPU 8088/ 80286/ 80386SX, di-

skless station con Ethernet.

VGA adapter con risoluzione 640x480 o 1024x768.

Grafica ad alta velocità per applicazioni CAD, modello

MX velocità di tracciamento di 30.000 vettori al secondo

e HX con velocità di 100.000 vettori al secondo.

Video Monitor ad alta risoluzione per applicazioni

CAD e Image Processing.

Ethernet è marchio della Xerox e Digital Equipmenl Corpo-

ration.

POSTA

d\ farlo pubblicare nella stessa rubrica, pren-

dendo In giro sia me che voi della rivista!

So che di solito non rispondete privata-

mente. cionondimeno gradirei lo faceste per
conoscere la vostra opinione e le vostre

intenzioni in mento, a meno che non decidia-

te per una risposta pubblica sulle pagine

della rivista.

Colgo l'occasione per inviarvi distinti saluti

Dario Neddi, Trieste

Spett.le Redazione
MCmicrocomputer,
sono un Vostro soddisfatto lettore che ha
notato quanto segue il commento al pro-

gramma General Manager pubblicato su MC
78. ottobre 1988. pagina 248, rubrica Softwa-
re MS-DOS, e il quale commento al program-
ma Aita Finanza pubblicato su Bit numero 75.

settembre 1986. presentano le sfesse carat-

teristiche. Non posso dire che i due program-
mi siano uguali sia perche su MC non è
pubblicato il listato, sia perché il programma
Alla Finanza, girava su Apple II. Tale pro-

gramma risulta essere senno in BAsic. quindi

facilmente adattabile ad altri sistemi anche
IO ho convertito il suddetto programma per il

mio C64 ma non lo laccio, né lo farò mai.

BIBLIOTECASOFT
30.000 PROGRAMMI PER

PC MS-DOS
La aiBLIOTECASOrr istituisce le ' FRECCIE
DELL'INPOHMATICA " sulle Dase dei risultati

del ' CONCORSO 89 ANTI - VIRUS ' per

PREMIARE te migliori iniziative dall'Italia nel

1989 per FERMARE. ELIMINARE. i VIRUS

I VINCITORI avrannp diritto oltre

all’Accesso GRATUITO per 12 MESI alla

BIBLIOTECASOFT a dei VIAGGI nella

'SILICON VALLEV

CHIEDETE a ATRON INFORMATICA s r I

Via Francesco Brigami. 129 - 06100 Perugia
I REGOLAMENTI e il CARTACATALOGO

HOT LINE (075) 75131
FAX (075) 5002620

COONOME NOME

INDIRIZZO

Inviare REGOLAMENTI GRATUITI FRECCIE
DEa INFORMATICA e del CONCORSO '89

ANTIVIHUS

Inviare CARTACATALOGO GRATUITO
BIBLIOTECASOFT (L 700 - L 4009 per

Inviare FLOPPYGUIOA GRATUITO
BIBLIOTECASOFT (L 3700 e L 7000 per

rimborsabili al Dnino ordine)

Inviare FLOPPVCATALOGO BI8U0TECAS0FT
in n S DISCHETTI allego ASSEGNO
CIRCOLARE intestalo a ATRON
INFORMA'nCA s.r I di L 23 790 pei 8 1'4 e L

4 000

Ceriraal MaeterCard Visa
Eurocard Amertcan Eipreas

LINIDATA S.r.l. - VIA SAN DAMASO. 20 • ROMA
TEL. 06/6847022/130/318/431 - TELEFAX 06/6384824
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POSTA

pubblicare su di un'altra rivista, non vendo le

idee altrui. Sempre per restare in tema, a
pagina 173 sempre di MC 78. la routine di

son proposta da Paolo Galimberti mi ricorda

lo Shell-Meuner sort. non vi sembra? Spero
vogliate verificare tali affermazione e darme-
ne nscontro. Complimentandomi per la rivi-

sta, porgo cordiali saluti.

Giovanni Agnelli. Roma

Purtroppo ho già avuto occasione di ri-

spondere a lettere simili a questa Quello dei

lettori che si »appropriano>’ di lavori altrui è
un fenomeno certamente non gradevole.
Danneggia il vero autore, che viene in certo
qual modo defraudalo della sua opera. Dan-
neggia il lettore, che si ritrova ad essere un
fruitore non di prima mano (ipotizzo che in

linea di massima l'autore di un programma o
di una routine sia il più indicato per l'uso o fa

descnzione della sua realizzazione) o perché
nceve nuovamente cose delle quali è già in

tutto o in parte in possesso. Danneggia la

rivista, che può perdere di credibilità (chissà

se tutti credono alla nostra buona fede. ) ed
m ogni caso pubblica un contributo «peggio-
re» in senso lato rispetto ad uno originale.

Danneggia chi ci invia il lavoro incriminato,

che viene screditato ai nostri occhi ed a
quelli dei letton che si accorgono dell'abuso.

WARE BIT
dì PURGER STEFANO

HARDWARE • SOFTWARE
MOBILI PER UFFICIO

ESTRATTO DI LISTINO

MANNESMAN MT81 9 aghi SO coM20 cpsL 299 000

MANNESMAN MT222 24 aghi 138 col 220 cpsL 899 000

STAR LC-tO 9 aghi 80 col 120 cps L 399 000

STARLC-24-10 24 aght80col170eps L 599000

CITIZEN MSP 15E 136 col 9 aghi 160 cpsL 599 000

PANASONIC KX-PI592 136 col. 9 aghi

180 Cps L 760.000

NEC P2200 80 col 24 aghi 165 cps L. 720.000

AT 266 13 MHz ^'WS completi da L 1 590.000

AT 286 16 MHz ZWS completi da L 1.699.000

TOSHIBA T 3100 E Telefonare

COMPAQ SLT 286 mod. 20 L 5,765.000

FAX XEROX 7007 completo L 1 970.000

FAX PHILIPS 3100 L. 1.850.000

FAX MURATA MI L. 1.050.000

MACINTOSH II da L. 5.900.000

GENISCAN SCANNER MANUALE L 420.000

IVA ESCLUSA - 12 MESI 0I GARANZIA

SPEDIZIONI IN TUnA ITALIA

PHILIPS - AS6M

EPSON Computer e Stampanti a prezzi Incredibili

RIVENDITORE AUTORIZZATO: FOXTRADE
PC FOX - GVC - XEROX • GENIUS

Via Roma Ubera 16. 00153 ROMA
Tel. 0616883926

Orarlo continuato sabato aperto

UNIDAtA

LAN \\'ORKST.\TI()N, posti di lavoro intel-

ligenti con interfaccia Ethernet: PX3000 CPU
NEC V20 12MHz, PX5000 CPU 80286 8MHz.

PX6000 CPU 80286 13/18MHz, PX7000
CPU 80386SX 16MHZ cache memory.

Configurazioni con memoria di massa lo-

cale 0 senza memoria di massa (diskless),

con interfaccia Ethernet, adattatore video

MGAA^GA, floppy disk 3,5 pollici, hard disk 20-80MB.

SERVER. Super Personal computer ottimizzati per LAN:

AX6000 CPU 80286 18MHz, AX7000 CPU 80386SX 16MHz cache memory,

AX8000 CPU 80386 20/25MHz cache memory.

Hard disk da 90MB a 1,5GB interfaccia ESDI o SCSI, interleaving 1:1 transfer ra-

te 800K-2 MB sec.. tempo di accesso medio 25-16 ms.

Ram disk cache da 1 a 16MB per incrementare le prestazioni del disco.

ETMER.NET .\D.\1’TEK, 10 Mbit sec. cavo coassia-

le. 0 Ethernet adattato a doppino telefonico 10Mbit se-

condo a stella, per bus tipo XT/AT o MicroChannel. Di

vario livello di prestazioni secondo le caratteristiche della

rete.

L.\N SO!n‘\VARK: Novell NetWare, Unidata

L'nilan, TCP*IP. Disponibili diversi sistemi operativi:

NetWare per reti di grandi dimensioni

orientate ad un solo server per Lan,

Unilan per reti con server distribui-

ti. TCP-IP per reti UNIX con inte-

grazione DOS.

Gateway 3270 e 5251 per connes-

sioni standard a Mainframe.

Con questi strumenti si possono ottenere reti

locali di varia dimensione e potenza, con eventua-

le integrazione di diversi sistemi operativi come

DOS e UNIX e connessioni con Mainframe.

Sono disponibili configurazioni pronte con tutti gii

elementi hardware e software provati prima della consepa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai rivenditori IT^DATA o alla UNIDATA
stessa.

Etbmcl è marchio della Xerox e Digital Equipment Corporation: XT-A T-Microcliannel

sono marchi della Internalional Business Machines: UNIX è marchio della AT&T:
NetWare è marchio della Noiiell ine.; Unilan è marchio della Unidata.

MCmicrocomputer n, 85 - maggio 1 989

UNIDATA S.r.l. - VIA SAN DAMASO, 20 - ROMA
TEL. 06/6847022/130/318/431 - TELEFAX 06/6384824



Bondujell

I portatili ddla gamma BorrtM

hsiQo la tastipra taiiafla e 1 me-

gabyte di memoria. Sono gli unici

con ROM 512 Kb per applicazioni

dedicate e modem corporato.

Sono inoltre dotati di accifiTuiato-

re ricaricabile integrato e schermo

retmiiluminato ad atta definizione,

tastierino numerico, porta seriale

e parate la. Sono collegabili^ mo-

nitor monocmmadco o a colorì e

hanno MS-Oos®, GW Basic" e

Word Processor in dotazione.

Bondwell ha dei prograiÌTmi per il tuo futura.



POSTA

Arrivano in redazione, ovviamente, più con-

tributi di guanti sia possibile pubblicare sulla

rivista. Ottenere la pubblicazione con una

qualsiasi forma di inganno può far si che il

lavoro di un'altra persona, più meritevole

perché leale, venga ingiustamente scartato,

e oltretutto costringe noi ad essere inconsa-

pevoli complici dell’ingiustizia.

Questo è contro le regole del vivere civile.

Per favore, chi invia programmi si ricordi di

rispettare gli altri lettori Conviene a tutti

Povero II GS...

Possiedo un Apple lICS (un computer che
ritengo uno dei migliori sul mercatol Sono
un vostro appassionato e fedelissimo lettore

da diversi anni e sono nmasio sempre soddi-

sfatto di tutte le vostre rubriche e di tutte le

vostre recensioni

Ora però non passo più dire di esserlo, in

guanto vedo molto raramente articoli, rubri-

che o recensioni specifiche per il GS. Soprat-

tutto per guanto riguarda la rubrica
Playwortd, redatta dall'amico tanche se non
lo conosco personalmentel Francesco Carlà

Esclusa la mingherlina rubrica «Soltware Ap-
plen. è più unico che raro vedere qualcosa
che riguarda il lIGS.

Ecco quindi la mia domanda, che rappre-
senta un po' la voce di tutti i Giessisti italiani

Isono molti quelli che acquistano la vostra
rivista)' perché continuate a portare avanti

questa politica^ Perché trattate molta ampia-
mente il settore Amiga. Alan, e altri, lascian-

do nel silenzio più totale l'Apple IIGS? E
ritornando alla rubrica Playworid. perché non
fornite a Caiià un GS. m modo tale da poter
avere un po' di matenale da pubblicare nella

sua rubrica?

Mi chiedo e vi chieda questo perché non
capisco li motivo per cui in Italia, gli utenti di

questo computer Iche non ritengono in nes-
sun modo inferiore a computer più blasonati

vedi Amiga —f non sono per niente sup-
portati Basta pensare alla Apple Italia prima
annuncia la decisione (improvvisa e imprevi-

sta! di non supportare più la linea Apple II, in

seguito, dopo diverse «insurrezioni» da parte

di fedelissimi (vedi SMAU, con lancio di

verdura e relativa man/festaz/one davanti allo

stand Apple, che aveva solo un GS spento e
riposto in un angolo), è arrivato l'annuncio

che la Apple Italia avrebbe ancora supportato

il GS. Meglio cosi’ Se oltre alla casa madre.
seziofte Italiana naluralmentei, vi ci mettete
anche voi. i Giessisfi vengono isolati e lascia-

ti a loro stessi Vi prego quindi di darmi una
risposta esauriente e soprattutto sincera, in

quanto, come già scritto in precedenza, la

mia domanda rappresenta la domanda di tutti

I Giessisti Italiani

Sicuro di una vostra nsposia. vi porgo i

miei più cardiali saluti e auguri di buon la-

Damiani Marco. Collesalvetti (ili

A torto 0 a regione, la Apple italiana ha
deciso di non puntare sul II GS. Questo ne
ha, ovviamente, limitato le possibilità di diffu-

sione, nel senso che se il prodotto fosse

stato lispinto" di più se ne sarebbero venduti

più esemplari 0i conseguenza, il movimento
culturale di opinione e di informazione che si

é creato intorno al II GS è stato per forza di

cose limitato Questo vale a tutti i livelli'

pochi programmi seri, pochi programmi di

gioco, pochi programmatori, pochi smanetta-

tori, eccetera
Quando si parla di un prodotto è come se

SI pescasse in una specie di mare, m cui a

volte. . ci sono troppo pochi pesci. Per il II

GS abbiamo cercato di fare tutto guanto è

Stato nelle nostre possibilità di fare, mi cre-

da. Non ne stiamo parlando perché purtrop-

po, sinceramente, non abbiamo argomenti
interessanti' se si npresenterà l’occasione,

dedicheremo volentieri di nuovo dello spazio

a questo prodotto, che è stato mortificato

come non meritava Al di là di questo, in ogni

caso e per sincerità, devo comunque ricorda-

re che essendo una macchina scarsamente
diffusa non potrà in ogni caso (non sarebbe
giusto) occupare uno spezio paragonabile a
quello che è non solo possibile (perché ci

sono argomenti interessanti) ma anche dove-

roso dedicare a computer bestseller come
MS-DOS 0 Amiga

il discorso vale anche per Carlà: di giochi

per il II GS, in giro, ce ne sono pochissimi..

M3 INFORMATICA presenta

PC/XT 10 MHz, 256Kbram, 2 drive, multi I/O. scheda grafica colore, pa-

rallela. tastiera L. 940.000-1- IVA
PC/AT 12 MHz, iMbram, 1 drive 1.2Mb, 1 Hard disk 20Mb, sclietìa grafi-

ca colore, parallela, seriale, tastiera 102 tasti L. 2.290.000 + IVA
80386 TOWER 27Mhz, 2Mbram, 1 drive 1 ,2Mb, 1 Hard disk 20Mb, sche-

da grafica colore, parallela, seriale, tastiera 102 tastiL. 5.390.000 + IVA

Importazione diretta - garanzia ed assistenza tecnica

M3 INFORMATICA • Via Porli, 82 • 10149 Torino - Tel. 011/7397035

MCmicrocomputer n, 85 - maggio 1989

BONDWELL.

SISTEMI

PER PROGRAMMI

AMBIZIOSI.
Bontlwtll nsponde a ogni esiyenza con una gamma

cainiMa di prodotti ad alla tecnologia:

I Portatili. BW 8T - BW 8TH - 8W B300 - 9W B200.

I Personal. BW 28 - BW 36 - BIAI 39 - BIM B630.

Una scelta completa di PC e AT professionaii.

II Videotelefono. BW VT91 . Il piimo sefema di teleco-

municazione di immagini collegabile ai PC.

IL PC-Fax. BFAX 100. Il pnmo collegabile dilettamen-

te al computer per un nuovo modo di gestire le comu-

ncabon.

Cento di distribuzione:

BERGAMO: Delta. Tel. (035) 24.92.84 • UILOGNA:

Telelex, Tel. <(»t) 73.44.% • CAGLIARI: Pac. Tel.

(070) 66.90.96 • ENNA: Italsofl. Tel. (0935)

69.25.60 • UVORNO: Dee. Td. ((^) 89.12.92

• MILANO: Systeam. Tel. (02) 26.30.04.60 •

PADOVA: Systeam. Tel. (049) 007.22.20 • ROMA:

Discom. Tel. (06) 520.70.39 • ROMA: Elcom. Tel.

(06) 701.26.02 • SALERNO: Nova. Tel. (089)

23.36.55 • TORINO: G.S.T.. Tel. (Oli) 220.26.51

Bondwel offte 1 2 mesi di garanzia e un servizio qualllicato

con una rete di 52 centn di assstenza liftua n tutta llaia

im Bondujell
Per ricevere ultehon informazioni e la documentazione

su prodotb e punti di vendita, tetefonaie o scrivere a:

BONDWELL ITALIA s.r.l. - Servizio Maiketing - Via

Càtttii. 19 - 20092 CINISELLO BALSAMO (Milano) -

Tel. (02) 660.11.212 (ra.) - Fax (02) 660.11.320.
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Bull HN I.S. Italia Via Vida )l. 20)27 Milano

Calcomp Spa Mitanofion strada I Pai F), 20090 Assago IMI)

Datapack Srl Via 8 Platina 22, 00)79 Roma
BTAP Information TechnologY nv Sleenovenstraat )A B-2)S0 Malie IBelgiuml

Hewlett Packard Italiana Spa Via G 0/ Vittorio 9. 20063 Cemusco S/N IMI)

Intel Corporation Italia Milanofiari Pai E-4, 20090 Assago IMII

IRET System Via Emilia S Stelano 38, 42)00 Reggio Emilia

Mannesmann Tally Srl Via Borsini 6, 20094 Cora/co (Mll

Motorola Spa Milanofiori Pai. C2, 20090 Assago IMI)

Office Automation Soluzioni Italiane Software Srl Via Roma )08/E. 20060 Cessina de Pecchi IMO
RepromecSpa V le Suzzani 287, 20)62 Milana

Sanco ibex Italia (Div. Computer Sanyo) Via F Ih Gracchi 48, 20092 Cinisello B IMI)

TecnoWare Sas Centro Direzionale Fiorentino. Via Danbio )4. 500)9 - Sesto Fiorentino IFI)

Tramar snc C.so S MartinaO/H, )0)22Torino
Unidata srl Via San Damaso 20, 00 ) 65 Roma

Sanyo: novità 1989

Con lo slogan »Un 266 sulle ginocchia, un
386 sotto la scrivania e., una laser» la Sanyo
ha presentato le novità per il 1989. Si tratta

del portatile 17LT equipaggiato con un pro-

cessore 80286 a 8 MHz e realizzato con un
bus passivo sul quale si inserisce una scheda
CPU comprendente anche la RAM da 1

Mbyte, le interfacce seriali e parallele, il

controller dei floppy disk da 3 5 ptollici della

capacità di 1 44 Mbyte.

In tal modo é possibile lasciare aperta la

strada ad una futura evoluzione del sistema
semplicemente adottando una scheda CPU
più potente; ad esempio equipaggiata con il

processore 30386 m luogo del 286 originale

Oltre alla scheda CPU. il bus passivo per-

mette l'inserimento di altre schede grazie

alla presenza di tre slot, uno dei quali è
occupato da una scheda video EGA diretta-

mente collegata ad uno schermo LCD retroit-

luminato capace di una risoluzione di 640 per
480 pixel Al 17LT può essere collegato un
mouse oppure un tastienno numerico ester-

no, una tastiera AT estesa, un monitor ester-

no a colon

Il sistema 19 Plus è un computer in cabi-

net tower realizzato anch'esso adattando la

tecnologia del bus passivo in grado di fornire

le prestazioni offerte dal processore 80386
operante a 20 MHz II bus si compone di 12
slot che ospitano oltre alla scheda CPU an-

che la scheda grafica la scelta tra MOA.
CGA, Hercules, oppure EGA e VGA) ed un
controller per hard disk in tecnologia ST502
per le versioni da 40 e 70 Mbyte, oppure
ESDI per le capacita comprese tra 190 e 330
Mbyte La memoria pud essere espansa
mediante l'impiego di una sola scheda Sanyo
ERM 1802 sulla quale possono essere mon-
tati chip di memona fino a 14 Mbyte di

espansione a 32 bit con tempi di accesso di

85 ns
Sei alloggiamenti posizionati nella parte

superiore del sistema permettono l'alloggia-

mento di altrettante unità di memoria di

38

massa del tipo a mezza altezza oppure ad
altezza piena

Infine, con una meccanica originale Sanyo,
la Sanyo Laser è una stampante m Formato

A4 da 8 pagine al minuto con una risoluzione

di 300 dpi in grado di montare contempora-
neamente fino a tre cartucce di font.

La memoria RAM é di 512 Kbyte in confi-

gurazione base, ma può essere espansa fino

a 5 Mbyte ed un particolare software di

compressione permette di ottenere interes-

santi risultali anche con configurazioni di

memoria ridotte

Le caratteristiche riguardanti la gestione
della carta offrono il caricamento di Fogli

face-up (10 fogli) e face-down (100 fogli), la

possibilità di inserimento di fogli singoli per la

stampa di etichette o di fogli fronte/retro. La

manutenzione liamburo e toner) è prevista

per 15000 copie con un costo pagina di

meno di 60 lire

I prezzi indicativi dei prodotti sono di

5 995 000 lire per il portatile 17LT completo
di hard disk; 4.500.000 lire per la stampante
laser ed a partire da 12 7(^.000 lire per il

sistema 19 Plus

Motorola:

68040 e 68030 a 50 MHz
Il Gruppo Microprocessori della Motorola

ha annunciato la versione a 50 MHz del

microprocessore MC68030 prodotto m tec-

nologia HCMOS iHigh-performance Compie-
mentary Metal Oxide Silicon) da 1 micron,

quindi il primo processore convenzionale pro-

dotto in una tecnologia inferiore a 1 2 mi-

II nuovo chip è compatibile con lutti i

processori della famiglia 68000 fin qui pro-

dotti ed installati in un vasto parco hardware
comprendente prodotti di costruttori come
Apollo Computer, Apple Computer, Hewlett
Packard. Nec. Next e Sony Microsystems
per un totale valutalo attorno ai tre miliardi di

dollari

Il 68030 a 50 MHz entrerà nella fase di

campionatura m questo mese, mentre la

produzione m grossi quantitativi inizierà entro

la fine dell'anno

Contemporaneamente all'annuncio del

68030 a 50 MHz sono state indicate alcune

delle caratteristiche principali del nuovo
MC68040 che integra piu di un milione e
duecentomila transistori su un unico chip. La

sua architettura ingloba più di cinque unita

esecutive, operanti simultaneamente per of-

frire prestazioni molto elevale

Il 66040 include oltre alla normale unita

aritmetica intera anche una unità m virgola

mobile che si aggiunge ad altre unita per la

gestione della memoria e a due distinte

cache memory per dati ed istruzioni

L'architettura del Motorola 68040 è stata

espansa ed ottimizzata per ottenere un alto

grado di parallelismo nelle operazioni attra-

verso pipeline multiple, bus interni ed il ri-

spetto delle caratteristiche dell'architetlura

Harvard L'unità in virgola mobile offre 80 bit

di potenza di elaborazione che oermettono

una notevole velocità dei calcoli matematici

per applicazioni grafiche o Finanziane L'unita

è conforme allo standard IEEE 745 e maniie-

MCmicrocomputer n. 85 - maggio 1 989



DIGITALIZZATRICE PROFESSIONALE
Scheda Oigitalizzalrice di immagine totalmente compatibi-

le con il Bus IBM AT
— Ingresso PAL System per Videocamera
— Uscite per Monitor Analogico o per Monitor TTL e TV Color

PAL System
— Risoluzione massima 512 X 512 punti

— Visualizza contemporaneamente 32.768 colori

— Permette la memorizzazione e il riutilizzo dell'immagine in

vari formati tra i quali TARGA e PAINTBRUSH
La scheda viene fornita completa di Software e cavetti di col-

legamento.

COLOR/HERCULES MINI G-8
Interfaccia Video collegabile, tramite apposito

modulatore, ad un TV Color PAL System
— Permette la videoregistrazione delle Immagini

visualizzate sul Televisore

— Totale compatibilità con la Color Graphic IBM e

la Hercules Graphic Card
— Permette di visualizzare sudi un Monitor TTL lut-

ti I programmi scrìtti per la Color Graphic IBM
Viene fornita completa.dl Software di gestione.

via T. Romagnola, 61/63

56012 Fornacette (Pisa)

tei. 0587-422.022 (centralino)

tei 0587-422.033 (hottine)

fax. 0587-422.034

tlx 501875 CDC SPA
filiale di Milano tei. 02-33.10.44.31 fax. 02-33.10.44.32

RICHIEDETECI IL CATALOGO
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MODEM

Smart Link 24QD Lire 419.0GO

Smart Link 1200 Lire 210.000

GENIUS Mouse GM 6000

Lire 99.000

Coorocessori Malemalici

80B7-2 8 Mhz 279.000
80287-10 IO Mhz 499.000

Rivenditore Autorizzato

L j 1 13 1 r

1 o Dfforlo (hH
STAMPANTI

Epson LX 6DQ Lire 499.000

Epson LO SDO Lire 590.000

MONITORS

NEC m. sync //Lire 999.000

EGA Color H" Lire 635.000

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA

lelefnnaLe o nUiiedelc il i.alalogo per i

prodotti non presenti in giiesta offerta

TUTTI PROOOni ILtNCAII SONO COPIRII UA 12 MESI DI

CARAN2IA DALLA NAIA DI ACQUISTD SPESE DI SPEDITIDNC A

VOSTRO CARICO PAGAMENID W CONIRASSCGNO OPPURE

ANTIOPATO SCONTO 3X CI RISERVIAMO DI ACCETTARE OROM
tfERKMl A L 200 000 LA MERCE SI MTENOE SALVO l
VCMUTO

ne la compatibilità con il copfocessore mate-

matico MC68882 Motorola già utilizzato su

numerosi prodotti che adottano processori

della famiglia 68000.

Un notevole vantaggio, particolarmente ap-

prezzabile neH'imprego del processore m am-

biente Unix, denva dalla gestione della me-
moria che impiega una Memory Manage-
ment Unit Pagmata (PMMUl integrata nell’ar-

chiteitura ed in grado di supportare sia la

memora virtuale demand page, che i sistemi

operativi real-time La stessa PMMU contie-

ne anche due cache di traslazione degli indi-

rizzi (ATC) indipendenti che traducono simul-

taneamente gli indirizzi per l'accesso a dati

ed istruzioni.

HP Vectra QS/16S

Basalo sul processore Intel 386SX é stato

introdotto nella linea di personal computer
Hewlett Packard Vectra il nuovo modello OS/

16S
Il processore adottato rende possibile l'ela-

borazione interna a 32 bit consentendo in tal

modo di utilizzare, non appena sarà disponibi-

le. il software scritto espressamente per

personal computer a 32 bit basati su! proces-

sore Intel 80386
Il Vectra QS/16S è destinato ad applicazio-

ni gestionali quali desktop publishing, gestio-

ne di banche dati, tabelle elettroniche e ad

applicazioni entry-level in ambienti CAD, di

rete e dipartimentali

La Hewlett Packard ha annunciato anche
l'intenzione di procedere allo sviluppo ed alla

produzione di nuovi sistemi basati sul micro-

processore Intel 60486 in congiunzione all’ar-

chiteltura EISA (Extended Industry Standard

Architeciurel per fornire prodotti che tenga-

no conto delle reali esigenze di utenti che

ricercano prestazioni sempre più spinte

CalComp Drawingboard 2300 A
Espressamente progettata per operare in

ambiente Apple con i computer Macintosh II

e SÉ, la linea di periferiche grafiche Drawing-

board 2300 A. offerta dalla CalComp, si com-
pone di tre modelli: 23120 A, 23180 A e
23240 A.

Ognuno di essi è un digitalizzatore m grado

di trattare i formati A4. A3 e A2 con una

risoluzione di lino a 40 linee per mm con una

precisione di +!- 0.635

I nuovi digitizer, oltre che essere facilrnen-

te collegabili ai computer Macintosh, sono
perfettamente compatibili con i più diffusi

software di grafica e CAD esistenti per que-

sto ambiente AutoCAD, VersaCAD, Pega-

sys, MGMSlation, Oimension, Cricket Draw,

Cricket Graph, Microsoft Chart e PageMaker
Nella dotazione standard sono compresi

un cursore a 1 6 tasti con collimatore a croce,

il manuale tecnico ed un cavo di collegamen-

to al computer La tavoletta è inoltre dotata

di un foglio di mylar trasparente sovrapposto

alla superficie di lavoro che consente l’utiliz-

zazione del menu desiderato dalfutente

semplicemente fissandolo al piano delle ta-

volette.

Grazie ad una particolare tecnica di assem-

blaggio dei componenii, che ha consentito

anche di ndurre i costi di produzione pennet-

tendo un ottimo rapporto tra prezzo e presta-

zioni, è stata incrementata l'affidabilità del

prodotto finale.

In aggiunta ai digitizer, la CalComp distri-

buisce un dischetto contenente il dover ed

un potente software in grado di permettere

la gestione dei menu normalmente attivi

sullo schermo mediante i digitizer Drawing-

board che sono già disponibili sul mercato

italiano grazie alla rete di vendila CalComp

Agfa: Press e Matrix

La Divisione Sistemi Ufficio della Agfa pre-

senta due novità assolute. Agfa Press e Agfa
Matrix

La prima consiste di un moderno e com-
pleto sistema per l'editona elettronica azien-

dale in grado di produrre qualunque tipo di

Hinclsir
TUTTI

«lAfieiiM ihii
Olir AOHA
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Necessita solamente di una Ta-

stiera e di un Monitor per creare un
nuovo posto di lavoro.

— Compatibilità totale con le reti PC
NET IBM e NOVELL

— Box esterno di collegamento

comprendente una porta Seriale

e una porta Parallela condivisibili

Permette in ambiente MS-DOS il

Lock del File e il Lock del Record
— Possibilità di limitare l'accesso a

Subdireciories tramite Password
— Transfert Rate- 2 Mbil/sec x 8 li-

nee dati gestite in modo parallelo

Completa di Software e cavi di colle-

gamento, è disponibile nelle versioni

con uscita video Hercules. Color

Graphic 0 EGA

OA-LINKRETE LOCALE OA-LINK

Via T. Romagnola, 61/63

56012 Fornacette (Pisa)

tei. 0587-422.022 (centralino)

tei. 0587-422.033 (hotUne)

fax. 0587-422.034

tlx 501875 CDC SPA
tei. 02-33.10.44.31 fax. 02-33.10.44.32filiale di Milano

RICHIEDETECI IL CATALOGO
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documento (opuscoli, bolletimi, manuali) con

la massima qualità partendo da testi, grafici

ed immagini

Agfa Matrix è invece un nuovissimo Film

Recorder cde permette la produzione di pelli-

cole a colorì ad elevata risoluzione per pre-

sentazioni. grafici, illustrazioni e pubblicità.

L’Agfa Press si basa su una piattaforma

hardware Unix costituita da un sistema SUN
386i Series, o in alternativa dai sistemi SUN
3/50 e 3/60. La libreria di funzioni comprende
una sene di strumenti in grado di assicurare il

trattamento di testi e grafica con la massima
precisione e qualità.

Il software accetta testi in ingresso in

formato ASCII oppure in formato WordPer-

fect, ma a nchiesta è possibile la conversio-

ne da altri word processor; all’interno dell'e-

ditor é presente un vero e proprio word
processor che offre funzioni di edit del tipo

taglia, copia e incolla, gestione dello scroll

orizzontale e verticale, funzioni di ricerca e

sostituzione

Una sene di opzioni permette di impostare

il layout delle pagine determinando anche la

risoluzione dì specifici problemi come ad

esempio la presenza di un'illustrazione nella

posizione dove generalmente appare il nu-

mero di pagina.

Per cid che riguarda la grafica e previsto

l'impori di immagini vettoriali in formato

HPGL e Calcomp di illustrazioni tecniche e

disegni CAD 2 e 30; la possibilità di converti-

re file TIFF e PICT nel formato interno di

Agfa Press per la manipolazione ed il ritocco

mediante una sofisticata sene di strumenti di

disegno.

L'uscita può essere diretta a stampanti

PostScript grazie alla possibilità di generazio-

ne di file EPSF
Insieme a questi prodotti la Agfa propone

anche una serie di altri strumenti particolar-

mente indicati per applicazioni grafiche e

DTP come la stampante laser P 3400 Post-

Script e gli scanner della sene Focus S 600 e

S SOO
La stampante è compatibile con numerosi

programmi applicativi e permette la gestione

di applicazioni come l’elaborazione dei testi,

la presentazione a livello professionale di

grafici, image processing e arti grafiche in

generale

Gli scanner offrono risoluzioni di 600 e 800
dpi con 13 livelli intermedi assicurando la

piena compatibilità oltre che con le stampanti

Agfa e di altre marche funzionanti con tecno-

logie diverse da quella ad impatto, anche con

1 più moderni sistemi di fotocomposizione.

Unidata 386SX
Si amplia l'offerta dei prodotti Unidata con

due linee di personal computer basate sut

processore Intel 386SX. Le nuove linee offro-

no un rapporto tra prezzo e prestazioni molto

interessante specialmente se si considera

che le prestazioni sono analoghe a quelle di

sistemi che usano un processore 80386 a 16

MHz.
Le caratteristiche tecniche di base com-

prendono una memora RAM da 1 a 8 Mbyte

esente da stati di attesa, la possibilità di

disporre del coprocessore matematico
387SX a 16 MHz, l'implementazione sulla

mam board del chip-set Intel e la possibilità

di espansione mediante 8 slot

Le due linee si differenziano per il cabinet

di tipo desktop (sene PX7000) e/o lower

(sene AX7000), per ogni configurazione della

prima sene sono disponibili modelli di hard

disk della capacità compresa Ira 40 e 95

Mbyte con tempo di accesso di 28 ms e

SPEDIZIONI
IN TUTTA
ITALIA

BASrBAT A
IL CENTT?0 PIU’ QUALIFICATO PER L’HOBBISTA

-I LO STUDENTE E IL PROFESSIONISTA

NOVITÀ’
SOFTWARE IBM
AMIGA ATARI

C=
Commodore

C64-REG L. 295.000
A600 L. 714.000
1084 L. 479.000
A2000 L. 1.470.000

A ATARI
520 NEW L. 650.000
1040 L. 799.000
PC3H L. 1.599.000
SM 124 L. 229.000

SASnSAJA
PHODUCTIOK

XT 5I2K L. 999.000
AT 512K L. 1.950.000
MOUSE L. 60.000
MODEM L. 178.000
SUPEREGA L. 499.000

Siciil
• CITIZEN

Slampanll di qualità

da 120a3l30Cpi

120D L. 310.000
180E L. 350.000
15E-1 3ÒC L. 579.000
HOP40 L. 910.000

INIiislhiyfi..

3 1/2 DSDD L.1.850
5 1/4 BULK L. 650
5 1/4 DSDD L. 1.000
5 1/4 HD L. 2.000

m 1 c r o n 1 c X

LC 10 L. 399.000
LC 10 C L. 499.000
LC 24/10 L. 649.000

EASYDATA-VIA A.OMODEO 2 1 /29-ROM A-TEL. 06/7858020
H. 9.30/13.00 14.00/19.00 COMPRESO SABATO

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA
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entra e parliamo tra amici
Conosci Microlink? £ il nuovo punto di riferimento di

professionisti e appassionati di software. Pensa, oggi puoi
ordinare direttamente da casa tua tutti i prodotti più
aggiornati con la sicurezza di una incredibile convenienza.
Ma c’è qualcosa di più, una assistenza veramente speciale e
una vera cordialità. Da amici.

DATA BASE
DB IV

DB III plu!,

Paradox 3-0

WORD PROCESSOR
Microsoft Word 4

Microsoft Word 5

Word Perfect 4.2

Word Perfect 5.0

Wordstar 2000 3.0

Borland Sprint

Sainna Ami (per Windows)

SPREADSHEET

1.060.000

860.000

1-060.000

720.000
600.000
980.000
600.000
860.000

330.000
198.000

P
Microsoft Excel 2.1 e

Lotus 123 2.1 i

Borland Quattro i

OSITEGRATI
Microsolt Works 1.05 i

Lotus Symphony 2.0 i

Framework III 1.0 i

LINCUACGt
Microsolt Basic cumpiler 6.0

Microsoft C compiler 5.1

Microsoft Macco Assembler 5.

Microsoft Quick C
Borland turbo C 2.0

Borland turbo Pascal S.O

Microsoft Quick Basic

DESK TOP PITBLISHING
Xerox Ventura Publisher 2.0 e

MIcrosoFl Excel 2.0 I

La nuova generazione
di spreadsheet in am-
biente grafico che ha ri-

definito il concetto di

foglio elettronico

L. 720.000

CRAHCA
Lotus Freelance Plus 3.0 e L. 650.000
Harv.’ard Graphics 2-1 e L. 680.000
Paintbrush plus (per Win-
dows) e L. 250.000

Publisher palnlbm.sh

Il programma di gralica

nato appositamente per
il DTP con una incredi-

bile gamma di possibi-

lità creative L 400.000

Designer 2.0 e L. 1.550.000

Illustrator per Windows 1.0 e L. 980.000

Gem Artline e L 610.000
Corel braw 1.0 e L. 780.000
Formwor.x e L. 1

L. 520.000

L. 640.000
L 330.000

I_ 290.000

L- 840.000

L. 950.000

L- 380.000
L. 580.000

L. 240.000
L. 160.000

L. 240,000
L. 240-000
L. 1 40.000

L. 1.430.000

Aldus Pagemaker 3.0 1

Lo standard di riferi-

mento nei programmi
DTP. oggi finalmente in

versione 3 in italiano

L. 1.370.000

PROJECT
Microsolt Project

HAIUJWARE

Mouse

UTILITY
Mace Gold Utility 4.1

Norton Commander 2,0

Norton Utility 4.5

Fastback 5.14

Fasiback plus 2.01

Pctoois deluxe 5.0

Disk Technician Advanced

RUZZIMI
Microsoft Fligth Simulator
F15

Jet 2-1

Maxx yoke

La selezione completa MICROLINK è disponibile

Microliitk Mouse Pad
Paradise VGA plus

Logimouse hi-res

Orchid Designer VGA 800
Orchid Ramquest AT/XT OK
Orchid Ramquest PS2 OK
Lap Link plus

Hard Card plus 20 MB
Haid Card plus 40 MB

Tulli i pacchetti

Microsoft Windows 386

1

L'ambiente operativo che

rende possibile un vero
multitasking superando
il limite dei 640 Kb

L. 280.000

Microsoft Mouse

• Tutti i noblri prodot

coperti da garanzia originale

del produltorc/importi

Spedizione postale gratuita

Italia.

Informazioni graiuile ed

sugli upgrad

HOT LINE" telefonica

gratuita per tulli i clienti

.•ersione italiana e — versione inglese

10047 PRATO

Camllzhinl di ^

‘ ~^.\artasi. master card
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ululTEK UNA PROTEZIONE
SULLA QUALE PUOI CONTARE.
Gruppi di continuità NON-STOP e a RELÈ.

I black-out e le microinlerruzionr deirenergia elettrica, oltre a dartneggiare le Vs. apparecchiatu-

re. provocano variazioni o cancellazioni dei dati inseriti nel Vs. computer; a volte il danno rappre-

senta il lavoro dell'Intera giornata.

Per eliminare questi costosissimi inconvenienti iaOIGlTEK propone due GRUPPi Di CONTiNUiTÀ;
- GRUPPi Di CONTiNUiTÀ "NON STOP" che, alimentando direttamente ie apparecchiature attra-

verso ie batterie, separano totalmente il carico dalle lluttuazioni ed instabilità della rete elettrica.

• GRUPPI DI CONTiNUiTÀ "A RELÈ" che intervengono, in caso di black-out o abbassamento della

tensione sotto i 200V, in tempo utile per non creare problemi.

In caso di black-out. Il gruppo, oltre a garantire II salvataggio del dati, permette II proseguimento
del lavoro, dandovi una autonomia Imo a 2 ore.

I gruppi di continuità della serie non-stop

6CS 450 pot- nom. 450 VA
GCS 700 pot- nom. 700 VA
GCS tOOO poi. nom. 1000 VA
GCS 1500 pot. nom. 1500 VA
GCS 2400 pot. nom. 2400 VA

niniTCìy VIA VALLI. 28 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE)

I Lmf\ Tel.0522i95l523r.a.-Telex53ai56-ta>i0522/95l526 G3

I gruppi di continuità della serie a relè;

GR 2428 poi. nom. 450 VA
GR 1000 poi. nom. 1200 VA
FS 4000 pot. nom. 4000 VA

Desidero ricevere materiale illustrativo riguardante i Gruppi di continuità.

Cognome e Nome Ditta _
Via Cao Città m,c.

codifica MFM o RLL.

La linea lower offre memorie di massa
analoghe, ma fino a 330 Mbyte di capacità e

tempi di accesso di fino a 18 ms con codifica

RLL e ESDI
I prezzi (IVA esclusal delle configurazioni

variano tra 4 800 000 lire per il modello

PX7347 e 1 0.400 000 per il modello AX70D7.

Ricoh: OCR Recognita

La Repromec distribuisce m Italia i prodotti

BIcoh. tra i quali il software di riconoscimen-

to ottico dei caratteri Recognita
Tale software O.C.R (Optical Characler

RecognitionI consente l'aotoapprendimento,

fase nella quale, nel caso di caratteri di

difficile Interpretazione, alcuni semplici co-

mandi consentono di definire la migliore qua-
lità di lettura anche per documenti fotocopiati

0 ridotti.

Recognita é m grado di nconoscere tutti i

caratteri degli alfabeti nazionali ed m opzione

può essere dotato di un modulo di lettura di

alfabeti particolari come quello cirillico o il

Non è necessario indicare al software né
gli stili, né le dimensioni dei caratteri utilizzati

nel documento m lettura, rendendo cosi pos-
sibile la lettura di testi scrìtti m siili, corpo e
spaziature diverse entro valori che hanno
come minimo il corpo 8 punti e per valore

massimo II corpo 30 punti

L'area di dimensioni massime in fase di

lettura giunge fino a 216 per 297 mm, ma
pud essere ridotta e può essere gestita an-

che per campi variabili rispetto alle coordina-

te fisse con un sistema che consente l'aper-

tura di fino a quattro finestre contempora-
neamente sullo stesso documento

Datapack: consulenza e servizi

Con una sene di importanti clienti come
AVIS, SIAE, Assicurazioni Generali. ISTAT,

Mobil Oli Italiana. Finmeccanica ed Europcar
Italia, la Datapack si pone come una società

estremamente qualificata e indipendente nel-

la fornitura di servizi e nella consulenza per la

risoluzione di problematiche connesse alla

trasmissione dei dati.

Grazie ad un pool di esperti di alto livello,

Datapack risulta una delle poche aziende
Italiane in grado di risolvere i problemi legati

alla molteplice offerta del mercato, sia di

software, sia di hardware, che disorienta e
trattiene i responsabili aziendali dall'investire

in nuovi progetti par tecniche di trasmissione
diverse da quelle tradizionalmente adottate.

Grazie al know-how dei suol esperti, la

Datapack offre una sene di strumenti che
permettono ie valutazione da parte dell'uten-

te della validità di un'offerta e dell'opportuni-

tà di una scelta per ciò che riguarda gli

aspetti tecnici, ma anche in termini di econo-
micità di gestione

Insieme alla approfondita conoscenza della

trasmissione dati a commutazione di pac-

chetto, la Datapack offre anche una sene di

servizi molto qualificati come, la consulenza
a punti vendita e rivenditori coinvolti in vendi-
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a] secondo e particolamienle briliantì i ca-

ratteri che stampa Seikosha SBP IO. Autentica bcavy duty

printer, pensala per chi si accontenta solo del massimo, SBP IO

è stampante di razza che non scende a compromessi: i suoi

800 cps (250 linee al minuto) sono autentici e prodotti da una

formidabile testina a 18 aghi.

Ma non lasciatevi abbagliare dalla velocità da purosangue di

SBP 10: anche voi considererete sorprendenti le sue innova-

zioni tecnologiche, eccezionali le sue prestazioni, insuperabi-

le il suo design. C'è molto da sapere su questa printer senza

confronti, un “computer" che stampa bene, facile, veloce.

Chiedetelo senza indugi a



'S.C.COMPUTERSs.a.s.'
via E.Fenni4, 40024 CastSPi«aroT. (BO)

lel. 051 - 943500 (2 liruic.am. + fax)

Scegliete anche Voi il computer MADE IN GERMANY, il migliore

per rapporto tecnologia, prestazioni, prezzo, il grande
successo commerciale del primo trimestre 89 :

Schneider
COrPUTER DMSIOn

TRF ANNI ni fìARAN7IA e Centri d’Assistenza in tutto Italia!!!

Schneider TOWER 201 L. 1.878.000
Mlcroproccssoru 80286, Clock a 10 MHz 0 Wall 13 MHz LM, 512 Kbyles di Ii/\M espandibili,

Doppio Drive Controller, l Drive da 3"l/2 720 Kbyles, 1 Interfaccia Seriale. 1 porta Mouse Joy-

stick. 1 Porta Parallela, Scheda Video Super EGA 800 1 600 16 Colori su Palelle di 64, Tastie-

ra Italiana Avanzata 102 Tasti, Monitor Monocromatico 12" a Fosfori Ambra, MS-DOS e GW
Basic Originale Licenziato. Microsoft WORKS Originale Licenziato, MANUALI IN ITALIANO.

TELEFONATECI per configurazioni con Hard Disk do 20 e 50 MbytesNi

DISPONIBILI A MAGAZZINO ALTRI MODELLI E CONFIGURAZIONI.

OFFERTA DEL MESE:

Schneider PERSONAL FAX L. 1.890.000
Telclax Gruppo 2 e 3. Formato A4. Tasto TALK per Chiamala Operatore, Funzione di Fotocopia,
Ricezione Automatica c Manuale, Risoluzione Standard e Fine.

OMOLOGATO MINISTERO POSTE E 'lELBCOMUNICAZIONIIIt

SONO IN ARRIVO DALLA GERMANIA I FAVOLOSI TOWER 386 A
25MHZ0WAIT!!!

Personal Computer AT/VGA L. 2.650.000
Microprocessore 80286. Clock a 10 MHz 0 Watt 13 MHz LM, 512 Kbytes di IMM espandibili.

Doppio Drive Controller, 1 Drive da 5"l/4 !.2Mbyles, l Disco Rigido da20Mbytcs veloce (28n»).
l Interfaccia Seriale, I Porta Parallela. Scheda Video Super VGA 800 z 600 256 Colori su Pa-
lette di 256.000 (640 x 480), Tastiera Italiana Avanzata 102 Tasti, Monitor Monocromatico 14'

a Fosfori Bianchi VGA, MS-DOS 3.3

Telefonateci per Quotazioni delle

Stampanti

EPSON

Vi Ricordiamo Inoltre che Siamo

Tutti 1
prezzi sono da intendersi IVA 19% esclusa, ma eomprendiino un anno di garanzia TOTA-

LE f-co ns. sede- Siamo in grado di spedire la merce a nxtzzo corriere in tutta Italia entro 48 ore
dal ricevimento di un acconto pari al 10% dell'importo totale a mezzo Vaglia Tclegr.inco. Spedi-
zione gratuita, se cITetluata a mezzo posta. AVVISO PER I SIC.RI RIVENDITORI nmi Hi Mnlnnn;i

c Pmvlneia: Per 11 materiale Schneider rivolgersi alla SCHNEIDER ITALIA,

QUESTO MESE
OFFERTE SULLA
LINEA AMIGA'"

I favolosi persona! lap top

TOSHIBA
Super offerta del mese:

T 1000 Microprocessore 80c88, 512 Kbyles
di ram espandibili a 1.7 Mbytes confìgurabiU
anche come RAM-Disk velocissima, MS-DOS
su EPROM (indirizza fino a 2 Mbytes). 1 Drive
da 3" 1/2 720 Kbyles, 1 Interf. Seriale, 1 Interf.

Parallela. Uscita x Monitor RGB. P.ta per Dri-

ve Esterno da 5’ l/4, Schermo LCD super-

twist 640 X 200 CGA, 80 x 25 In modo testo, 6
Ore di Autonomia tramile Batterle Interne Rl-

carlcabill. Alimentatore 220 V.. Kit di Manua-
li In Italiano.

. ,
L. 1.290.000

Con Borsa Imbottito m OMAGGIO"

NEWS

te con applicazioni telematiche, la progella-

aone e realizzazione di reti ad estensione

geografica; la valutazione ed ottimizzazione

di nuovi progetti e di sistemi già esistenti; la

progettazione e realizzazione di servizi tele-

matici, la consulenza nella scelta dell'hardwa-

re e nella configurazione del software di

comunicazione; la realizzazione di collega-

menti Singoli alla Rete itapac ed ai servizi

telematici asserviti, l'offerta di corsi e semi-

nari specifici.

Organizzati come complemento del servi-

zio globale Datapack. i corsi di formazione

interaziendale ed i seminari, si articolano su
diversi livelli che rispondono a determinate

esigenze lavorative: corsi introduttivi indiriz-

zati ai rivenditori, corsi avanzati per persona-

le EDP, seminari pratici sul protocollo Itapac

rivolti a personale tecnico, seminari esplorati-

vi sulle potenzialità e sui criteri di economici-

tà della trasmissione dati indirizzati ai ma-

Tra
1 progetti pij interessanti di prossima

attuazione c'e un corso specialislico sul pro-

tocollo X 400 Che inizierà non appena si sara

raggiunto un sufficiente livello di implemen-
tazione

ETAP: nuovi Pictor 2

La gamma dei monitor ad alta risoluzione

ETAP SI è ampliata con un nuovo modello di

display a colon Trinitron adatto al collega-

mento di sistemi PS/2, PC AT e sistemi della

famiglia Apple Macintosh

Il display del nuovo monitor Pictor 2 è
realizzato m tecnologia Trinitron, m grado di

assicurare un incremento delle prestazioni

del 38% rispetto ai cinescopi a colon di tipo

tradizionale, e proprio per questo offre un
elevato contrasto ed una maggiore brillantez-

za dei colon che si adattano perfettamente
alle esigenze di applicazioni ad alto livello

riguardanti il desktop publishing

Il Pictor 2 e realizzalo con uno schermo Oa
20 pollici capace di una risoluzione di 1024
per 768 punti e dotato di trattamento anii-

riflesso della superficie

Il Pictor 2 é disponibile nei modelli 10, per
IBM PC AT, 20 per la famiglia PS/2 e 5Ó per
il collegamento ad Apple Macintosh II, llx e
llcx

I pnmi due modelli permettono la visualiz-
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Riuscite a farci entrare

il vostro computer?
Se si. evidcntemenle in questo caso avete già un personal com-

puter portatile Z88. E potete anche girare pagina.

[n ca.so contrario. leggete attentamente questo annuncio.

St;c)prircte che il portatile oggi può essere dawem pniialo.

Stiamo parlando dei personal Z88, realizzalo dalla Cambridge

Computer.

Le sue dimensioni (21x29x2 centimetri)

gli consentono di viaggiare nella vostra

vetiliqiiallroro, insieme ai s’ostri effetti

personali: inoltre peso poco più rii otto-

centogrammi e funzionacon quattro nor-

mali batterio stilo.

Oggi che le esigenze di lavoro o di .studirj

vi portanosemprepiùingiro.vispingono

a spostamenti continui, lo Z88 - il vero

portatile - vi pormcrtte. con uji ingegnoso assortimento di pro-

grammi completamente integrati in dotazione, fra cui un ela-

boratore di testi oun foglio elettronico, di lavorarecomodamen-

te ovunque. Fra l’altro, i programmi residenti vi permettono di

passare velocemente da uii'applicazione ad un'altra senza ca-

ricare software separato nella memoria ilei computer.

Z8B è àislribuilii da

infox

Ks/r

ZB8 è r accessorio fondamentale per il vostro personal da ta-

volo.

Una volta a casa, o in ufficio. 6 sufficiente infatti collogarsi

con il personal computer da tavolo per trasferirvi i dati in

maniera lrasj>arente, .sia in ambiente MS
DOS' (Word.star' per i testi e Lotus 1-2-3“

per i dati del foglio elettronico), sia in am-

biente Macintosh''* (Word’ per i testi e

Excel' por il foglio elettronico). Grazie al

software PC Link, lì e MacLink (opzionali),

tulle le operazioni di trasferimento avven-

gono in maniera semplice e veloce.

Potente memoria.

Lina grande capacità di memoria (fino a 3 Mb su cassette

RAM e EPROM) ponnette allo Z88 di faro a meno dei ilischel-

ti; il lavoro eseguilo rimarrà allo stes.so punto anche a compu-
ter sperilo. E cosi lo ritroverete all accensione.

Stampale senza problemi.

Lo Z8B ò dotato di interfaccia seriale, erd è disponibile un
cavo convertitore seriale-pardllelo a basso costo.

Un prezzo leggero come una ventiquattrore.

Z88 è il personal del Rituro, dinamico anche nel costo: non

solo sta nella vostra ventiquattrore,

ma quasi non la supera neanche nel

prezzo, che parte da poco più di

n.'io.ono lire più IVA.

Z88. il personal che mette il mondo
dei computer nelle vostre mani.



zszione simultanea di 16 colon scelti da una
palette di 4096, l'utiimo modello è m grado

di visualizzare contemporaneamente 256 co-

lon da una palette di 16 700.000.

Altra caratteristica di tali monitor, caratteri-

stica comune della produzione ETAP, é l'ado-

zione di una Irepuenza di refresh dello scher-

mo di 75 Hz non mterlaccian che riduce m
maniera significativa l'aHaticamento degli oc-

chi dell'operatore migliorando sensibilmente

il risultalo finale m termini di visualizzazione

Tramer Spider V42

Nel novembre 1986 il Comitato Consulti-

vo Internazionale Telefonico e Telegrafico

ICCITT) ha definito una normativa riguardante

l'adozione di sistemi di rilevamento e corre-

zione degli errori da inglobare nei modem, m
modo da alleggerire il software di comunica-

zione dal gravoso compito di controllo della

correttezza dei dati ricevuti e trasmessi

Tale normativa CCITT è stata siglata V42 e

accetta come standard il protocollo MNP
livelli 2. 3 e 4, lutti compatibili tra loro, ma
con caratiensiiche pu o meno evolute

I costi di queste apparecchiature sono ab-

bastanza elevati, senza considerare la grande
quantità di utilizzatori che possedendo già un
modem non intende sostituirlo con un nuovo
modello
A costoro e rivolto lo Spider V42, prodotto

dalta Tramer di Tonno, che inserito fra un
terminale ed un qualunque modem, senza
necessità di alcuna modifica, implementa il

sistema di correzione d'errori MNP classe 4
nel pieno rispetto della normativa V42
Lo Spider V42 può essere utilizzato m

modo manuale su tutti i modem, ma il suo
impiego e totalmente automatico in congiun-

zione a modem compatibili Hayes. L’mstalla-

zione avviene frapponendo il modulo fra il

terminale ed il modem normalmente utilizza-

to con un cavo munito di connetton D825
con collegamnto pin-to-pin Se sull'uscita se-

riale del sistema sono presenti tutu i segnali

correntemente usati per la comunicazione
asincrona non è necessaria una fonte di

alimentazione esterna

Lo Spidet V42 utilizza il segnale di carrier

Delect per sapere >n quali condizioni operati-

ve SI trova, perciò e necessario non forzare

tale segnale dal modem, ma seguire il reale

stato della portante sulla linea o, se cio non

fosse possibile, commutare manualmente

l'apparecchio all'inizio della comunicazione.

Nel caso il sistema non risponda ai coman-

di nella parte superiore del modulo e presen-

te un tasto di reset che azzera eventuali

ARCA gestione aziendale

E distribuito dalla ARTEL Informatica il

pacchetto di gestione aziendale ARCA
Si tratta di un pacchetto di gestione azien-

dale multiutente in ambiente MS-DOS e OS/
2 che assicura un'elevata velocità insieme

alla semplicità e alla sicurezza dei dati

ARCA é in grado di gestire grossi volumi di

dati risultando adatto sia alla piccola, sia alta

grande azienda e la struttura con la quale e

stato concepito lo rende totalmente parame-
trico e flessibile ad ogni necessità

L'utilizzo di alcuni tasti funzione permette
l'accesso diretto ad alcune utilità nuove nel

mondo gestionale quali il controllo degli ar-

chivi in tempo reale, la disponibilità di help in

linea da qualsiasi punto del programma, la

possibilità di passare da un programma all'al-

tro senza passare necessariamente attraver-

so 1 menu, la memorizzazione di stampe da
eseguire successivamente m un'unica solu-

zione. la sospensione momentanea del lavo-

ro in corso per il passaggio ad altre procedu-

re del programma o a procedure esterne

(word processor, data base. ecc.Jcon ritorno

automatico al punto di partenza, la dispombi-

Z88 eve
Modembit

Rivenditori autorizzati

/MI» uve umn liiilniniill da

KOVI'KAOEt.r.l. - liivitiun» INVn\
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I modem GVC
vi lasceranno
senza parole.

Alcune notizie veloci.

Da oggi potete dire tutto quello che volete, a dii volete, da

dove volete fin dove vi pare. Con un modem GVC.
In tutta la completissima gamma - da 1200 a 24U0 fino a 9600

baud - cambia solo la velodtà di trasmissione: la tecnologia e

l'affidabilità restano le stesse. Anche nel rivoluzionario model-

lo Mini Modem che ha le dimensioni di un pacchetto di

sigarette o. alimentato da una comune batteria a 9 volt o dal suo

adattalorea rete, può essere collegato aqualsiasi personal com-

jjuttir.

Ma soprattutto i modem GVC
po.ssiodono un'intelligenza supe-

riore fornita dal microprocessore

interno, grazie alla quale sono to-

talmente automatici; in chiamala

e in risposta, nello stabilire il col-

legamento e nel d(?lerminarc la

corretta velocità di trasmissione;

inoltre permettono di passare automaticamenlc dalla trasmis-

sione datiallanormaleconversazionctelefonica.Alcunimodelli,

come quello che vedete nella foto qui in alto, sono dotali anche

di un sofisticato sistema di correzione d'errore che consento di

trasmettere senza sorprese messaggi su linee disturbale.

Uno .sguardo veloce.

Lagamma dei modem GVC comprende modelli cstenii col-

legabili a qualsiasi computer dotato di interfaccia seriale non-

ché modelli su scheda per PC IBM. IBM PS/2 e compatibili.

SupptJrtando lo standard di comandi Hayes^'*' i modem GVC
sono iililizzabUi con tutti i principali programmi di comunica-

zione. Sono inoltrecompalihiliconi protocolli USA Belle con

i protocolli internazionali CCITT - alcuni modelli anche con il

V2.3 por collegarsi con il servizio telematico Videotel.

Un giudizio veloce.

Oggi che la velocità ntsgli scambi di informazioniè indispen-

sabile anche a livello intemazionale, potete tenere il passo

senza prtiblcmi: collegate il vostro personal con un moilem

GVC, il mezzo più veloce e alfidiibilc per sentirsi tranquilli.

Capilo perché con un modem GVC restate senza parole?

Perché non fate in tempo a trasmetterle che sono già diventate

di un altro.
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lità In ogni punto del programma di una
calcolatrice su video, la selezione libera del-

l'output su video, stampante o disco

I problemi risolvibili dal programma com-
prendono le semplici incombenze contabili/

fiscali e le problematiche di maggiore impor-

tanza come ordini Clienti/Forniiori, offrendo

contemporaneamente la soluzione a proble-

matiche connesse con i seguenti aspetti

Contabilità Generale. IVA, Scadenziario attivo

e passivo, Bollettazione, Fatturazione. Ge-
stione dei Magazzini, Distinta Base. Produ-

zione con gestione del Calendario, Preventivi

e Commesse, Contabilità Analitica, Cespiti,

Gestione Integrata delle Informazioni, Rileva-

zione Tempi, Registraton di Cassa.

Per ognuna di queste problematiche sono
previsti vari tipi di elaborazioni statistiche che
possono essere condotte su tutti i dati che il

pacchetto consente di gestire in linea (fino a

10 anni m linea per azienda)

Per ogni modulo del programma sono pre-

viste delle verifiche automatiche per il ripristi-

no dei dati precedentemente memorizzati,

nel caso siano stati danneggiati da malfunzio-

namenti dell'hardware

I moduli disponibili comprendono. Contabi-

lità. Gestione Documenti, Scadenze. Magaz-
zino, Distinta Base, Produzione, Preventivi e

Commesse

IREI System:

QMS ColorScrìpt 100

Si é ampliata la gamma di prodotti offerta

dalla IRET System con la disponibilità della

stampante termica a colon QMS ColorScrìpt

100
Si tratta di una stampante PostScript con

risoluzione di 300 dpi, basata sul nucleo di

stampa Thermal Transfer Mitsubishi, in gra-

do di produrre output nei quattro colon (nero,

cyan, giallo e magenta) comunemente usali

per ottenere le pellicole per la stampa a

La stampante controllata da una CPU Mo-
torola 68020 con clock a 16.67 MHz, con 8
Mbyte di RAM ed un disco rigido di 20

Mbyte, può produrre sia documenti completi

che prove di selezione dei quattro colon

primari, ognuna su una pagina separata.

Provvista di 35 font PostScript di uso più

frequente la QMS ColoScript 100 stampa ad

una velocità compresa tra 60 e 100 secondi

per pagina a causa del numero di passaggi

necessario per la restituzione di ognuno dei

colon utilizzati

Nonostante l'elevata complessità del nu-

cleo di stampa, la manutenzione risulla esse-

re semplice e veloce grazie anche all'elevata

affidabilita del sistema Mitsubishi che garan-

tisce una lunga durata, su standard di stampa
qualitativamente elevati

La QMS ColorScrìpt tOO è compatibile con

programmi di grafica come Adobe lllustrator

38 e Aldus FreeHand, e propno per questa

sua caratteristica viene proposta come solu-

zione Ideale per chi ha necessità di produrre

output a colori di qualità tipografica partendo

da applicazioni PostScript.

Il prezzo di vendita si aggira intorno a

48 500 000 lire.

Rivenditori Autorizzati
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Per computer come questi

ci vuole gente come voi.
Ci vuole Reme che pretende proposte imcliiscmi.

Intelligenti come i nuovi italiani. Unihit rChit; per-

sona! computer da tavolo fatti da c-ente come voi, per

aiutare geme come vm.

PCbit V20.
Un nuovo punto d ingresso. Microprocessore V20,

clock a lOMfl:. La sua piastra madre integra tutte le

funrioni di un sistema completo: memoria RAM fino

.1 640 Kb. interfaccia video colore AG(2 e monocro-

matica compatibile Hercules", controller per dischei-

ti. uscita per stampante panillel.i, per mouse e per joy-

stick, inlerfaccm seriale RS 232C. Possibilitii di usare

dischetti sla 3,5" (720 Kb) e/oda 5.25" (360Kb)ehuM
disk di ogni cap.iciià- Alte prestaiiuni e costi aggres-

PCbit 286.

Lii standard. Sfrutta il micnipriKe,v«ire Intel 80286

con frequenta di clock seletionabilc a 8 o IO MI I: a

:eni stati di attesa (13 MHr operativi), Memoria

espandibile fino a 1 Mh iliretinmente siill.i pia.str.i

madre e fino a 16 Mb con schede .igguintive. Disponi-

bilità di otto slot di espansione. Il IKibit 286 può

uiilitaire liischetti sia 5,25" (.sia da 360 Kb che da 1,2

Mb) e/o da 3,5" (1,44 Mb) nonch6 h.ird disk di ogni

capacità. Affidabile c conveniente come lutti gli

PCbit 286SP.
Il veliK'e- Microprix;essore 80286 con trequenia di

clock ,1 l6MH;,i:cro stati di attesa (21 MHtopem-
tivi). Memoria RAM con gestione iincrie.ivc espandi-

bile fino a 4 Mb direttamentesull.ipiastr.im.hlreefino

a 16 Mbcon schede aggiuntive. Due porte seriali e una

p.ii.illela integrate. Possibilità di usate sia dischetti da

3.25" (da 360 Kb o da 1 ,2 Mh) che da 3,5“ (1,44 Mb)
c di mstallare h.ird disk di ogni capacità. Più veU>ce

anche perché slotatodiShadow RAM perpoterirasfe-

nre in R.AM il Bios. Piestaiioni Jn 586 SX, costi da

286- L’innovaiione targata Llnibit.

PCbit 386.

Il massimo dei perssinal computer da scmania.Micro-

pnx:e.s.sore 80386. Frci|uenni di clock a 20 MH:.
Memon.i RAM con gestione imerleave espandibile

tr.imitesched.i ,i 16 Mb di RAM a 32 bit. Possibilità di

usare dischetti da 5,25” (da 360 Kb oda 1,2 Mb) e/o

d,i 3,5"
1 1 ,44 Mb) nonché hard iii.sk di ogni capacità.

E tutti i vantaggi del supporto Unibit.

Tutti i PCbit .sono completi di MS DOS" e GW
Basic' con relativi manuali in italiano, c piissono

essere fomiti anche con MS OS/2’, XENIX’ e

UNIX'.

Personal e minicomputer Unibit. La famiglia dei nuovi italiani.

LfnibiSpA . /Jiffamw Riwnn, iMilìT,»ne HiiauS. isi 06.4éVv'ftVO u /,/jsl.V, Jr WJun., .MiLsv, S Frier Lrftfs.tjnmefieik. isl 0Z75i2C03ì7?ÌI07i ,lai02 75M04C
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Ami:

WP Windows in italiano

Prodotto dalla SAMNA e distribuito >n Italia

m versione nazionalizzata dalla Office Auto-

mation Soluzioni Italiane Software (O.A.S.

I S.l, Ami è il primo word processor in italia-

no che «girali in ambiente Microsoft Win-
dows offrendo prestazioni elevate come fun-

zioni di desktop publishing, verifica ortografi-

ca su un dizionario italiano di 130 000 parole,

gestione WYSIWYG, formattazione rapida

mediante fogli stile, possibilità di importare

file di testo prodotti da altri pacchetti (Word-

QUATTRO MILIONI DI PIXEL

IN UN CHIP KODAK
Dopo anni di sviluppo la Eastman Kodak

ha annunciato il KAF4200, un chip di 19

millimetri di lato che contiene al suo inter-

no un sensore di immagini di tipo simile ai

normali CCO per camcorder, ma con una
risoluzione di 2048 x 2048 contro i 510 x
389 delle normali videocamere.

Il KAF4200 non potrà essere adottato

per le riprese m movimento a causa della

scarsa velocità di uscita delle informazioni,

infatti utilizzando canali a 20 MHz, può
fornire soltanto 10 immagini al secondo,
contro le almeno 30 che sarebbero neces-

Altro inconveniente sarà il prezzo che.

anche se non annunciato, secondo il porta-

voce Kodak si aggirerà tra i 50.000 e i

100.00

dollari, principalmente a causa della

scarsità di resa di un chip con 4 194.304

componenti
L'inizio delle vendite negli Stati Uniti av-

verrà presumibilmente nel secondo seme-

FASTBACK PLUS 2.0

La Fifth Generation System ine ha rila-

sciato la versione 2.0 di FastBack Plus,

nella quale sono state migliorate le funzioni

di backup e restore oltre all'interfaccia

utente

Tra le nuove funzioni si annovera la pos-

sibilità. durante il restore. di conoscere lo

spazio, numero di file e tempo necessario

al trasferimento; é previsto inoltre un con-

trollo dello spazio disponibile sul disco di

destinazione
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Perfect, Wordstar, ecc.) oltre che in formato
ASCII.

Ami può inoltre importare file di grafica in

formato PCX e TIFF

Le funzioni di dektop publishing consento-

no lo scorrimento automatico del testo intor-

no ad immagini: l'uso di comici definibili a

piacere per ciò che riguarda la forma, posizio-

ne nella pagina, bordi, colon ed evidenziazio-

ne dei fondi in grado di contenere Cesti e
grafici in scala modificabili; la facile integra-

zione di testi e grafica provenienti da altre

applicazioni di Microsoft Windows.
La gestione a video di tutte le operazioni

Altre importanti caratteristiche sono:

gestione da parte del programma stes-

so della sequenza di dischi necessari, av-

vertendo l'utente in caso di inserimento

errato di un disco fuori sequenza,

— possibilità, di aggiornare tramite back-

up incrementale un set già esistente;

— il programma è in grado di accorgersi

se l'utente inserisce un disco su cui sono
già presenti dei dati;

— esiste una funzione di verifica per con-

frontare il back-up con il contenuto del

disco rigido.

FastBack PLUS 2.0 necessita per il fun-

zionamento di 320 Kbyte di RAM e DOS
2 1 0 superiore

SITBACK
Il principale motivo per cui non vengono

regolarmente effettuate delle copie di

backup è che chi è devoluto a questo
compito spesso non ricorda di farlo.

SitBack per PC viene incontro a questa
categoria di utenti compiendo in maniera

automatica il backup
Il programma che è del tipo TSR, si

installa in RAM e monitorizza in continuazio-

ne il sistema; non appena rileva una inattivi-

tà di un periodo di tempo specificato nella

configurazione, provvede ad effettuare il

backup totale o parziale su qualsiasi tipo di

unità sia essa nastro, floppy o un altro hard

disk, tutto questo viene ottenuto a costo di

una occupazione di RAM di soli 15 kb

Il programma lavora con qualsiasi tipo, di

sistema MS-DOS. Negli Stati Uniti costa 99
dollan Chi e interessato può rivolgersi alla

SitBack Technology, ine,, 7219 West 95th

Si., Suite 301 Overland Park, KS 6612;
telefono 001-913-894-0808.

può contare sulla possibilità di impiego di

menu a tendina, quattro livelli di visualizzazio-

ne completamente editabili, funzioni di ricer-

ca e sostituisci, stili di pagina predefimti,

modi di scrittura con formattazione in modo
semiautomatico -iDraft" o «Formatta mentre

scrivili, funzioni di taglia, copia ed incolla su

Ami puO utilizzare indifferentemente il

mouse o la tastiera per controllare tutte le

funzioni permettendo opzioni di stampa mul-

tiple. la formattazione automatica dei docu-

menti in relazione alle stampanti utilizzate

con numerazione automatica delle pagine e
stampa di intestazioni e note

Disponibile dallo scorso marzo al prezzo di

295.000 lire (IVA esclusa), fino al 31 luglio

sarà venduto <n offerta di lancio, in una

configurazione comprendente anche un mo-
dulo run-time di Windows, al prezzo di

225.000 lire

Adelsy:

386Ware Logicraft

La Adelsy rende disponibile un server DOS
per reti Ethernet m ambienti VMS. Ultnx e
Unix BSD 4.2 Si tratta di 386Ware, prodotto

dalla Logicraft (partner di Digital), che con-

sente agli utilizzatori Digital Vax e Vax Station

di poter utilizzare te applicazioni PC/MS-DOS
da ogni video terminale o stazione di lavoro

del loro sistema, senza rinunciare alla sicu-

rezza ed alla affidabilità dello standard VMS
La diffusione dei personal computer in

emulazione terminale pone infatti in evidenza
il problema della sicurezza dei dati in quanto
una volta portati su hard disk con file tran-

sfer. non esiste nessuna valida protezione

alla loro copiatura

Inoltre, il persona) computer rappresenta

un'incredibile «via d'uscitan a causa della

presenza di porte seriali, di stampanti locali e
di innumerevoli dispositivi di output
Con 386Ware il sistema operativo MS-

DOS é gestito dal server che utilizza come
posto di lavoro tutti i terminali della rete Le
stampanti MS-DOS restano centralizzate e
sono quelle di Vax o di Spool Digital.

Una indagine condotta su 2000 installazio-

ni ha dimostrato che un utente medio può
ottenere gli stessi risultati di un personal

computer AT completo di hard disk, floppy

disk, monitor, 1 Mbyte RAM e relative stam-
panti, senza alcun rischio per la sicurezza dei

dati e con costi di manutenzione decisamen-
te inferiori.
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Bull HN AP-L
Ricordate il portatile Zemlh SupersPORT

provato sul numero 77 di MCmicrocompu-
ter del quale dicemmo tanto e tanto be-

ne? Oggi, lo stesso, é disponibile sul mer-

cato anche marchiato Sull HN e il suo
nuovo (e misterioso! nome è AP-L Per chi

non ci ha seguito irt quella prova, riportia-

mo qui di seguito le caratteristiche princi-

pali di questo nportatilone di lusso»

Si tratta di un computer basato
SuH'80286 a 12 MHz <0 wail state, equiva-

lente ad un buon 15 MHz) quindi “Compa-

tibile» AT che per un portatile, come noto,

vuol dire essere di categoria decisamente
superiore. La memoria ram assomma al

solito megabyte (espandibile però a Irei,

mentre per le memorie di massa troviamo

un drive per microfloppv da 1.44 mega e

un hard disk interno capace di 20 o 40
megabyte formattati. Sempre all'interno,

ma senza smontare la macchina, è possi-

bile installare un coprocessore matematico
80287 e un modem.
Ma le performance di spicco di questo

portatile non si fermano certo solo alle

caratteristiche elettroniche ma anche (e

perché no, soprattutto! a quelle ergonomi-
che. Troviamo infatti tanto un display

quanto una tastiera delle migliori. Lo
schermo, inclinabile a piacimento, è un

super twist retroilluminato dalla visibilità

eccezionale, È sicuramente possibile lavo-

rare con questo oggetto anche ore ed ore

senza stancarsi nemmeno un po’

La tastiera, composta da 79 tasti dispo-

sti ergonomicamente, ha un aspetto deci-

samente invitante: anche l'inclinazione è
proprio quella giusta e i tasti di servizio

sono tutti facilmente raggiungibili.

Come nella maggior parte dei portatili,

inoltre, il tastienno numerico é «immerso»
nei tasti alfabetici standard Sempre da

tastiera è possibile variare il

contrasto del display, attivare

un eventuale monitor esterno,

scegliere tra velocità del clock

Fast (12 MHz) 0 Slow (6

MHz)
L'alimemazione del sistema

è fornita da un alimentatore

esterno oppure da una mas-
siccia batteria ncancabile che
SI ancora al fondo della mac-
china formando con essa un
corpo unico, É cosi possibile

disporre di più batterie m mo-
do da aumentare l'autonomia

del sistema quando si é lonta-

ni da una ben più rassicurante

presa di corrente

Le connessioni disponibili

su) retro permettono il colle-

gamento a dispositivi seriali

RS232. paralleli (stampante),

al monitor esterno a colon, al

drive esterno opzionale, ad un box di

espansione nel quale inserire schede stan-

dard ATyPC. Purtroppo, quando la batteria

é collegata, sono disponibili sul retro solo

le porte seriale e parallela e non tutte le

altre. È vero che quando si è collegati ad
un monitor esterno sicuramente disponia-

mo anche della corrente di rete, ma lascia-

re la batteria sempre in linea ci permette
di difenderci anche da spiacevoli biade oul
sempre in agguato E non è poco
Da segnalare, infine ma non meno im-

portante, che a corredo col portatile (l’AP-

L non lo Zenithi) é fornito nientepopodi-

meno che Microsoft Works, il noto pac-

chetto integrato opera della Software
House per eccellenza

adp

Mannesmann Tally laser

Il nome Mannesmann Tally é universal-

mente riconosciuto per essere uno dei mas-
simi produttori di stampanti ad impatto per

applicazioni di office automation e gestiona-

le: ora la gamma di prodotti si è ulteriormen-

te ampliata con alcuni interessanti modelli

che impiegano la tecnologia laser e risultano

particolarmente adatti ad applicazioni m am-
bito DTP 0 più semplicemente al normale
impiego in ufficio

Per soluzioni entry-level é particolarmente

indicata la MT 905 m grado di offrire una
velocita di stampa di 6 pagine al minuto ad

una risoluzione di 300 dpi La MT 905 si

caratterizza per il ridotto ingombro e per la

flessibilità di configurazione derivante dalla

presenza di un pannello operativo munito di

8 tasti funzionali, tre spie luminose ed un

comodo display LCD a 16 caratteri

La configurazione base comprende una
memona RAM di 512 Kbyte espandibili me-
diante cartucce opzionali a 1, 2, 4 Mbyte,
interfaccia parallela Centronics e seriali RS
232 e RS 422, tre font residenti (Courier,

Courter Bold Line printer nei formati landsca-

pe e porirait) con la possibilità di impiego

delle cartucce di font addizionali HP grazie

alla completa emulazione hardware e softwa-

re delle stampanti Hewlett Packard Laseriet

senes II Altre emulazioni (Diablo 630. Epson
PX, IBM Proprinter) sono possibili grazie aP

l’impiego di opportune cartucce

A livello intermedio si pone la stampante
laser MT 910 in grado di gestire carchi di

lavoro di fino a 5000 pagine al mese ed
operante con una velocità di stampa pan a 10

pagine al minuto. Le emulazioni consentite

sono HP LaserJet Plus, IBM Propnnter, Ep-

son FX, Diablo 630, Qume Sprint 11 ed m
opzione sono disponibili anche le emulazioni

HP-GL corrispondenti ai plolter HP 7470 e
HP 7475. I font residenti sono 9 e la stam-
pante offre una sene di utili accessori per la

gestione della carta come ab esempio 2
vassoi di alimentazione della capacità di 250
fogli ciascuno e la possibilità di disporre di un
fascicolatore opzionale. Per il DTP più sofisti-

cato e disponibile anche la MT 91 Ó UPS che
presenta ie medesime caratteristiche gene-
rali della precedente, ma offre m più la com-
patibilità con I linguaggi di descrizione pagina
DDL (imagen) e PostScript; 39 font residen-

ti; 2 Mbyte di memora RAM standard, 2
vassoi di uscita con disposizione sia a faccia

in giu che a faccia in su e la presenza di

un'interfaccia operante direttamente median-
te il bus di sistema dei personal computer XT
e AT per una più veloce generazione delle

pagine. ^
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Un incidente può succedere tutti i giorni, si rovescia un caffè, cade la

cenere di una sigaretta, !a penna lascia una macchia o inavvertitamente
toccando il floppy con le mani si depositano pericolose impronte Rigirali

Tutti questi incidenti insieme alla polvere, lo sporco atmosferico,

briciole e microframmenti, sempre presenti su un tavolo da lavoro, sono
spes» la causa della perdita dei dati su un comune floppy disk 5/4 ma,
con i DataLife Plus 2S/2D e DataLife HD, l'ultimo nato dalla tecnologia
Verbatim, la protezione é assoluta per merito dello speciale rivestimento,
esclusivo e brevettato, in Teflon Dupont,

DataLife Plus é frutto della ricerca Verbatim per migliorare la qualità
del lavoro.
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TecnoWare MicroPower 700

di Massimo Tniscelli

L
a TecnoWare. una società di recente

costituzione che affianca la Delin Infor-

matica di Sesto Fiorentino nelle attività di

ricerca e nel settore delTelectronic engine-

ering. presenta un prodotto innovativo nel

settore dei gruppi di continuità; si tratta del

MicroPower 700. che con lo slogan «Intelli-

gent Poweru offre il completo controllo, da

parte di una CPU dedicata, di tutte le

grandezze fisiche in gioco mediante il con-

tinuo campionamento della tensione di in-

gresso e la generazione digitale di una

forma d'onda perfettamente sinusoidale

amplificata nel blocca di potenza

H design

Mollo originale e curato, Il design di

questo gruppo di continuità deriva dall'esi-

genza di conciliare alcuni aspetti di caratte-

re pratico, come la necessità di creare un
camino in grado di assicurare una sufficien-

te circolazione d'ara intorno al radiatore del

blocco di potenza, con aspetti di carattere

prettamente estetico e di sicurezza dell'o-

peratore raggiungendo un elevato grado di

ergonomia.

La forma è quella di un parallelepipedo a

sviluppo verticale con una inclinazione di

circa 45 gradi del piano superiore, dove,

protetto da una membrana impermeabile è
disponibile il pannello operativo. Tale forma
decreta anche la assoluta impossibilità di

peggiare oggetti pericolosi sull'unità (com-
presi eventuali recipienti con liquidi) in mo-
do da prevenire qualsiasi danno per l'opera-

tore.

Sul pannello posteriore sono invece pre-

senti le connessioni per l'alimentazione in

ingresso ed uscita asservite dai relativi

sistemi di protezione a fusibile.

Le dimensioni piuttosto contenute
(70x22x17 cm) e la disposizione verticale

ne consentono l'installazione in qualsiasi

spazio, anche ristretto.

La CPU

Il controllo effettuato dalla CPU consente
a questo U.P.S. (Uninterruptible Power Sy-

stem) di offrire prestazioni che si collocano

tra le migliori disponibilità sia per cid che
riguarda i gruppi Stand-By che No-Break.

Vale la pena ricordare che i primi inter-

vengono non appena si manifesta qualche
anomalia sulla tensione di rete e cessano la

loro attività in concomitanza con la ricom-

parsa della tensione di alimentazione di

rete assicurando una elevata durata delle

componenti impiegate, alto rendimento, di-

mensioni e peso contenuti; il secondo tipo

lavora senza nessuna interruzione nell'ero-

gazione dell'energia e non presenta alcun'

problema di rientro in fase.

Il MicroPower 700 concilia
I
pregi delle

due tecnologie offrendo un completo con-
trollo e filtraggio in ingresso ed in uscita

della tensione di rete in normali condizioni

di operatività e, grazie alla CPU della quale

è dotata, individuando tempestivamente
eventuali anomalie ed intervenendo, altret-

tanto tempestivamente, nel caso di assen-

In tal caso viene generata una sinusoide

sostituita dall'inverter di potenza, contem-
poraneamente viene svolto anche un con-

trollo della temperatura relativa all'inverter,

dell'autonomia delle batterie e dell'assorbi-

mento in atto; al ritorno della tensione di

rete, la CPU riprende il controllo della sinu-

soide confrontandola con quella generata

dall'inverter fino al rifasamento per poi

provvedere ad un perfetto rientro in fase.

Le prestazioni

La cosiddetta irintelligenza» del MicroPo-

wer è in grado di comunicare con il siste-

ma collegato grazie alla presenza di un

connettore DB25 corrispondente ad una

porta seriale RS232C con la quale il compu-
ter viene irinformato» dell'assenza della

tensione di rete e dei dati relativi all'auto-

nomia a disposizione in relazione all'assor-

bimento. in tal modo, mediante adeguato

software, si pud provvedere allo spegni-

mento di tutta la stazione di lavoro con un

L’onginale design a sviluppa verticale del Micro-
Povrer 700

comando «Power Off» inviato al gruppo
attraverso la porta serale; con un modulo
aggiuntivo che sarà presto disponibile, si

potrà riaccendere il gruppo e l'intero siste-

ma ad un'ora prestabilita

L’autonomia consentita è di 20 minuti a

potenza massima con batterie ermetiche al

piombo in perfetta efficienza; la massima
potenza erogabile su carico resistivo è di

400 watt, ma il sovraccarico ammesso
ammette picchi fino al 50% della potenza

per 30 secondi e superiori al 50% per 2

secondi, permettendo di poter far fronte

alle richieste istantanee di potenza tipiche

degli alimentatori switching dei personal

computer
Tra le caratteristiche più importanti é

compreso un allarme sonoro che avverte

delle variazioni di stato (essenza/presenza

rete), della mancanza di assorbimento, di

temperature elevate sul blocco di potenza

e di eventuali guasti sul circuito di ncanca
delle batterie; il pannello operativo offre il

controllo visivo mediante due scale lumino-

se a led deH’assorbimento e dello stato

delle batterie

Il funzionamento

All'accensione il gruppo eroga potenza

come se fosse in condizioni di assenza
della tensione di rete Dopo l'accensione

sequenziale di tutti i led del pannello, n-

mangono accese tre spie corrispondenti

alle indicazioni riguardanti l'autonomia delle

batterie, alla percentuale di assorbimento

in atto ed all'indicazione di funzionamento

del gruppo. In tale fase viene emesso un

segnale sonoro (eliminabile agendo su un
apposito tasto) e viene effettuato un con-

trollo sull’assorbimento che provoca l'auto-

spegnimenio del gruppo se la richiesta di

potenza in uscita è superiore al valore

massimo consentito.

Trascorsi alcuni secondi il gruppo com-
muta la tensione di rete sull’uscita disatti-

vando la sezione elettronica di potenza e

assumendo una condizione operativa di

«stand-by», ovvero di attesa di una even-

tuale assenza o anomalia di tensione sulla

Insieme al MicroPower 700 é disponibile

anche un software ed un apposito cavetto

seriale (peraltro, per chi volesse autoco-

struirlo. la piedinatura è indicata sul manua-

MicroPower 700

^oduttore e Distributore:

TecnoWare srl. Via Danubio là - Centro
Direz. Fiorentino. S0019 Sesto Fiorentino (FI)

Prezzi UVA esclusali

MicroPower 700 L. 2.300.000
Cavo seriale MP232 L S6.000
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le) che gestisce I messaggi di status inviati

dal gruppo di continuità mediante la porta

seriale, della quale i paran^etri di funziona-

mento sono: velocità 9600 Baud, lunghez-

za della parola 7 bit, 1 bit di stop e parità

Odd (dispan).

Cosi, attraverso la porta seriale, è possi-

bile la visualizzazione dei messaggi: »AS-
SENZA RÉTE», «PRESENZA RETE» ed altri

messaggi relativi alle condizioni operative
di autonomia disponibile.

Quando te batterie sono scariche al pun-
to da garantire solo un'autonomia del 20%,

il gruppo provvede ad inviare la stringa

corrispondente al messaggio «AUTONO-
MIA 20%» in modo da consentire il salva-

taggio dei dati e la chiusura delle procedure

Analogamente, quando si raggiunge il

limite di autonomia del gruppo, oltre al

messaggio «ATTENZIONE: ULTIMO MI-
NUTO DI AUTONOMIAIII», il MicroPower
si pone in una condizione operativa della

durata di un minuto, nella quale controlla il

ritorno della rete, permettendo contemp>
raneamente le procedure di salvataggio.

alla fine della quale interrompe l'erogazione

della potenza e si spegne automatica-
mente.

Altre funzioni che generano la visualizza-

zione di messaggi sullo schermo del siste-

ma collegato al MicroPower 700 riguarda-

no il controllo della temperatura sul blocco
di potenza e la rilevazione di eventuali

guasti nel carica-batterie.

Analogamente a quanto avviene per l'ul-

timo minuto di autonomia, nel caso di

elevata temperatura della sezione di poten-
za per tempi molto lunghi, viene svolta

un'azione di controllo della durata di un
minuto prima dell'autospegnimento.

L'interno

Come è buona norma, prima di procede-
re all'ispezione interna di appareochiature
di questo tipo, si deve staccare l'alimenta-

zione proveniente dal gruppo di batterie,

rimuovendo il relativo fusibile, in questo
caso da 10 ampère.

La costruzione è molto curata e schema-
ticamente si compone di quattro sezioni: il

gruppo delle batterie, la sezione elettronica

di potenza, quella di controllo mediante
CPU e la sezione corrispondente al pannel-

lo operativo.

Grazie al buon livello di ingegnerizzazio-

ne, sono utilizzate un certo numero di

schede collegate mediante connettori che
facilitano notevolmente il lavoro di manu-
tenzione.

La sezione di potenza può contare sulla

presenza di un grosso dissipatore termico
in alluminio, fortemente alettato, che occu-
pa la maggior parte dello spazio disponibile

sul retro del gruppo, al disopra del pannello

con i connettori di ingresso ed uscita della

tensione di rete.

La piccola scheda di controllo (visibile in

fotografia) ospita in realtà due processori

distinti: il primo si occupa di controllare le

grandezze fisiche relative all'energia elettri-

ca; il secondo sovnntende a! funzionamen-
to del pannello operativo.

Entrambi i processori eseguono poi un
controllo incrociato su se stessi in modo da
poter segnalare con la massima celerità il

malfunzionamento di uno dei due.

Sulla medesima scheda è presente an-

che il segnalatore acustico che emette i

caratteristici Beep ogni qualvolta si verifica

una condizione di allarme.

Il prezzo

Senza dubbio le caratteristiche di questo
gruppo di continuità sono qualitativamente

elevate, di conseguenza sarebbe facile

aspettarsi un prezzo altrettanto elevato;

invece, ci sembra piuttosto conveniente m
rapporto alle prestazioni offerte.

Ouemilionitrecentomila lire sono una bel-

la cifra in assoluto, ma i vantaggi offerti da
un gruppo di continuità cosi affidabile val-

gono sicuramente la somma indicata.

Il Micropower 700 è il primo modello
della serie, ma entro settembre (pratica-

mente in occasione dello SMAU) dovrebbe
essere disponibile un modello di potenza
superiore, capace di offrire una potenza
massima di circa 800 watt su carico resi-

i. 'elettrjmca del

MicroPower 700 é
realiizata facenào uso
d< schede modulari.

Nella foto é visibile la

scheda che alloggia la

CPU per II controllo

numerico delle

grandeae fisiche e la

CPU che sovraintende

al fumlonamenio del

pannello operativo. Al

processori é visibile II

segnalatore acuslico

che fornisce le

indicazioni d'allarme

relative al

gruppo
Nella parte mfenore
del gruppo é visibile la

generosa aleitalura

dal dissipatore

termico del blocco di

potenza
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Nuovi processori Intel (80486!)

di Andrea de Prisco

Quando, un palo di mesi ta, arrivò in

redazione l'invito Intel alla conferenza stam-
pa per la presentazione del nuovo nato

80860 (cfr. articolo sul numero 84 di MC)
prima di aprire la busta ero pressoché sicuro

che si trattasse deH'80486, ormai da diversi

mesi in procinto di uscire.

Forse perché non era ancora pronto Lui,

torse perché non erano ancora pronti i

tempi, l'80486, pur nominato più volte anche
durante la conferenza stampa deH'SOSSO,

era lutt’altro che un oggetto tangibile e,

possibilmente, funzionante,

Ma fortunatamente non c'è stato molto da
attendere, a circa un mese di distanza dal

precedente annuncio, la Intel presenta una
nuova Interessantissima famiglia di proces-
sori. Eh, glèl Non solo II “plurisubodorato»

80486 (di cui vi canteremo tra breve) ma
anche alcune reimplementazioni dei già noti

'386 e relativi chip di contorno.

Alla base di tutti I nuovi prodotti Intel, ivi

compreso anche II omostro» 60860, c'è il

nuovo livello di integrazione CHMOS IV (1

micron] che ha permesso di superare la

barriera del milione di transistor su un unico

chip. Maggiore Integrazione, anche se può
sembrare strano, significa anche maggiori

performance proprio per il fatto che le varie

unità per interagire devono percorrere elet-

tricamente spazi minori. Quindi come primo

passo, r80386DX e l'80387DX sono appun-
to I noti processore e coprocessore mate-

matico a 32 bit realizzati con la nuova

tecnologia. Le performance ottenute sono
interessantissime: a 33 MHz, Il 386DX rag-

giunge 8 VAX MIPS (25 volte più veloce del

vecchio 8088 a 4.77 MHz) e il 387DX,
sempre a 33 MHz, fornisce 3,4 MWheafsto-
nes/sec per applicazioni software commer-
ciali ed Industriali ad alto contenuto matema-
tico (fonte Intel). I chip di •contorno" della

nuova famiglia, sono essenzialmente il ca-

che controller 82385, Il Micro Channel
Adapter 82320 e, per non lare torlo a

nessuno. Il chip set 62350 compatibile con
l'EISA (Extended Industry Standard Archi-

tecture).

Accanto al 386DX, reimplementazlone
"potente" del famoso 80386, la Intel forni-

sce anche una Implementazione a basso
consumo e basso costo (a soli 1 6 MHz) che

si chiama 386SX. Progettato appositamente

per piccoli sistemi (ivi compresi I portatili) a

basso costo, anche per questo processore

esiste l'esperto matematico 387SX e il ca-

che controller 82385SX. Caratteristica co-

mune della famiglia >SX low power- è II fatto

che grazie al basso consumo risultano esse-

re particolarmente indicati per l'utlllzzo nel

computer portatili. Sono state eseguite al-

l'uopo perfino prove di funzionamento a 1 00
gradi centigradi, temperatura lutt'altro che
esagerala aH’interno dei piccoli laptop dove,

come noto, il flusso d'aria é sempre molto

limitato.

E veniamo ora al tanto sospirato 80466.

Per cominciare, diciamo subito che si tratta

del secondo processore Intel Integrante più

di un milione di transistor (per la precisione

1,2 milioni, l'80860 ne integra -solo» un
milione). Come per il fratello «workstation-

grafica-, all'Interno del chip, l'unità di elabo-

razione vera e propria è solo una piccola

parte di tutto l'integrato. Come era da aspet-

tarselo non si tratta di una nuova generazio-

ne di microprocessori compatìbili verso il

basso con r80366. ma semplicemente di
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una ulteriore reimplementazione di tutto II

chip set relativo ai predecessore. All’Interno

troviamo infatti, oltre allo stesso 386 »en-

hanced» anche un 387, un cache controller

affiancato da ben 8K di cache ram e una

PMMU che gestisce gli accessi in memoria.

Come la stessa Intel ha dichiarato, il 486.

pur essendo compatibile a livello binario con

tutto II software scritto per il 386 (non è
necessaria alcuna ricompilazione dei sor-

genti), è stato così "riprogettato da capo»

che osservando l'architettura del suo nucleo

questa richiama alla mente più un moderno
processore RISC che un CISC qual è,

appunto, il 486. A riprova di questo fatto, le

performance del nuovo "Chippone» sono
dalle due alle quattro volle superiori dello

stesso chip set (386DX 4 387DX -t- PMMU
+ CacheConiroller + Memoria Cache) a

parità di clock. E dei resto i dati dichiarati

parlano chiaro: questo oggetto, a 33 MHz, é

capace di performance pan a 20 VAX MIPS
e 8.2 MWheistones/sec: valori di questo
calibro appartengono, senza mezzi termini,

a mainframe e non cerio ad alcuno degli

attuali «personal» in circolazione.

Istruzioni come store. load. trasferimento

registro registro, )ump, che con l'80386

richiedevano ognuna da due a quattro cicli di

clock, sono tutte operazioni che il 486
esegue «comodamente» in un solo ciclo di

macchina. Il tutto, ovviamente, anche grazie

alla presenza >on chip» della cache memory
e deH'archilettura pipeline a 5 stadi del

nucleo centrale. Lo stesso coprocessore

matematico interno al 486 esegue le mede-
sime istruzioni del 387 ma in un numero di

cicli di clock inferiore. Oltre a questo l'unità

inieger. dopo aver richiesto una operazione

ai coprocessore interno può proseguire nel

suo lavoro prelevando e decodificando una
nuova istruzione. Grazie a questo paralleli-

smo interno si ottengono ulteriori aumenti di

performance tutte le volte che è possibile

sfruttarlo.

Oltre a tutte le feature disponibili «ali'in-

terno» del 486, il nuovo processore guarda

con attenzione anche a quello che succede
(0 che potrebbe succedere...) all'esterno.

Quindi data bus ad alta velocità (106 Mbits/

sec) per quanto riguarda i trasferimenti tra

memoria principale (esterna) e memoria
cache (interna), ma non solo quello. Infatti il

nuovo nato offre anche la possibilità di

realizzare, facilmente, architetture multipro-

cessor basate sul 486. Non a caso, le poche
istruzioni LM aggiunte al nuovo processore

riguardano esclusivamente la sincronizza-

zione inter processor.

Per finire, qualora, le caratteristiche finora

elencate potessero non soddisfarvi fino in

fondo, aggiungiamo che il processore 486
permette anche l'accesso a informazioni

organizzate in formato big-endian quali

quelle dei sistemi IBM 370 o, una a caso, la

famiglia 68000. Sentite puzza di emulatore?

Chissà...
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RICORDI^M rchimedes

Buon lavoro, con la potenza del RISC!
C> RISC: è il principio di Archìmedes, lo straordinario e velocissimo personal computer a 32 bit I> Mettetelo alla

prova con un foglio elettronico come SìgmaSheet, 200 volte più rapido dei suoi simili (ricalcola un cosh-flow di 32
anni in meno di 25 secondi), o con un integrato come Pipe-dream (predisposto per comunicare con i portatili del-

la nuova generazione), o con un project-manager versatile

come Logistix, o con un database come System Delta Plus

(che può gestire oltre due m/7/ord( di records) > Confrontate

la potenza dei pacchetti di grafica, del software per appli-

cazioni mus/co/(^ didattiche, scientifiche, mediche t> Volutate

la facilità con cui sono state sviluppate soluzioni origi-

nali e sofisticatissime nei vari linguaggi disponibili

(BBC Basic, Assembly, C, Pascal, Fortran 77,

Lisp, Prolog) > Apprezzate la possibilità di conti-

nuare a utihzzare tranquillamente i

vostri pacchetti MS-DOS pre-

feriti > Mai un computer
così nuovo e rivoluzionario

ha avuto tanto software

così presto > Ed è solo il

principio.

(;. RICORDI &(;.

Settore Informatico

Via Solomone, 77
20138 MILANO

Distributore esclusivo: tei. 02/5082-315



Il Comdex Spnng ha uaslocato: dalla futuristica e temperata Atlanta

SI è spostato in quella che viene soprannominata «la città del venton,

la ben più antica (si fa perdite) Chicago. Il grosso (e abbastanza imper-

sonale, per la verità] McCormick Place, sul lago Michigan proprio di

fianco al piccolo aereoportodi Chicago Meigs, ha ospitato, dal 10 aM3
aprile, la versione primaverile di quella che è ormai riconosciuta come
la più importante esposizione mondiale di computer

Più di mille espositori, più di sessantamila visitatori, un bel po' di metri

quadrati Espositori di tutti i generi dai più piccoli produttori di accessori

alle più grosse multinazionali, IBM in testa al centro del padiglione

principale la proposito: notate la sede di Big Blue, nel collage di foto di

apertura, un grattacielo di una sessantina di piani nel centro di Chicago,

lungo il fiume, a fianco delle due torri circolari della Manna, quelle con i

pnmi dieci piani di parcheggio a spirale)

Non é stata un'edizione caratterizzata

dal manifestarsi di tendenze particolar-

mente innovative. CIP che si può riscon-

trare è piuttosto, al contraria, il consolida-

mento degli orientamenti che si sono già

delineati. Primo, il mondo è MS-DOS. o
comunque IBM Quella del Macintosh re-

sta una nicchia, interessante e significati-

va quanto si vuole, ma sempre una nic-

chia. Lo ha ancora una volta dimostrato,

se mai ce ne fosse stato bisogno, MAC-
dex, una zona dedicata al mondo Mac nel-

l'ambito del Comdex, un piccolo spazio,

con non molti prodotti né particolarmente

interessanti, una briciola in confronto al re-

sto della mostra. Ma il fatto che esistano, intorno al Mac, mostre
invece significative come l'ultimo MacWorId di San Francisco (gen-

naio; vedi MCmicrocomputer di febbraio) vuol dire che di per sé c'è
delta sostanza e come. Solo che le proporzioni del fenomeno non sono
paragonabili con quelle IBM. Secondo, continua la corsa alla velocità

La scalala al clock non si arresta, l'803S6 gira ormai a 33 megaHertz e
la sua casa produttrice, la Intel non contenta presenta, il giorno di

apertura del Comdex, il nuovo nato: indovinata un po', si chiama
80486. Da apprezzare, in contemporanea con la presentazione negli

Stati Uniti se ne é svolta una anche m Italia (di cui riferisce Andrea de
Prisco nelle News), come fu già qualche mese fa in occasione del-

l'annuncio deH'80860i. il processore Risc. Terzo, i portatili continuano

3 piacere, si perfezionano, si potenziano, si rifiniscono, si moltiplicano

Ne presentiamo solo alcuni m queste pagi-

ne, ma ce ne erano molti altri. Da Sharp a

Mitsubishi, a Hitachi, a Packard Bell, ad al-

tre marche orientati più o meno sconosciu-
te come Chicony o Vendala o Mrtsuba,
prodotti alcuni dei quali, con tutta probabi-

lità. vedremo prima o poi comparire sul

mercato rimarcati dai vari OEM
Quarto. Il desk top publishing si rafforza

e regala probabilmente benefici indiretti

Nel senso che le stampanti devono stam-
pare sempre meglio, perché l'utente tipo

non Si accontenta più della qualità medio-
cre, ma va facendosi sempre più esigente.

Appuntamento a Las Vegas, dal 13 all?
novembre, per il Comdex Fall.
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La Olivelli ha scelto il Comdex per preseniare due interessano porialih,

l'MJn e l'MU2 II primo SI basa Sul processore hiSC V30 Icompeiibile 8088) a
8/WMHt. mentre l'altro usa il più poienig 80286 a 8/16 MHa edà fornito di

display EGA.

Appena all enitala del Comdex,
nello stand Micronics uno dei

scheda basala su 80386 a 33 MHi

la versione 5 5 di Wordstar
sembra decisamenie ooiente La
visuBlimaiiane sullo schermo
avviene in modalità gralica

Se per caso siate per andare sulla luna o comunque avete in piogramma un
viaggio con lo Space Shuttle, non potete lare a meno del porialile Gnd
Scherzi a parte, il Gnd è sut Columbia fin daH'83. ed 6 parte integrante

deH'Amencan Manned Space Program

Le case giapponesi sono spasso caratterizzale da una grossa versatilità

produttiva Cosi la Hyunday passa con disinvoltura dalle automobili ai

computer, con un bel portatile III Super LT-3. 80286 a 8/10 MHzleunagamma
completa di macchine desk top
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La Nec continua a presentare i suoi bellissimi portatili m tutto il mondo,
tranne in Italia Per un periodo di tempo le mecctiine sono srate rese

disponibili grane ad una disiribunone non ufficiale da parte della Top per
rullici, che ora ha cessato l’attn/ita

LaZenith ha esposto l'ottima gamma diporraiih, con al vertice un prototipo dei

TurbosPort 386 dotalo di display a colon 6aOx2ÓO. dalle ottime caratienstiche

di visibilità Ha inoltre presentato loZ-386/33. un desk top basato su 80386

a

33MHI
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Se da'sele stampare solo della alichellB, ut basta

poesia minuscola Seiko Sman Pnmer. si collega a
qualunque compatibile IBM e al Mac

La loto puruappo non rende giustizia al bel display

a rotori da 6 3" montato su questo Hitachi, il

portatile 400C I80286 6H2 MHz!

Le Buchette si possono stampare anche con una
laser basta averle La ^elalabel ne produce una
gamma per qualsiasi esigenza

La Data Cenerai ha presentalo il curioso (ermineto

portatile Walkabout. presente in stand in azzurro,

bianco e grigio metallizzato

Se usate van programmi, il Rala-Temp vi ricorda il

significato dei van tasti funzione Basta ruotano
quando si cambia applicazione ^

HardPac Micro 20. un hard disk da 20 megabyte e
28 millisecondi da 2 pollici e mezzo, portatile peri
portatili Sta tatto in una mano

Chi ha dello che i topi sono sotemenle bianchi,

grigi o nenZ l mouse della KEH sono disponibili in

un 'ampia gamma di colon

La tastiera estesa si estende sempre di piu
interessante questa sotueione della lawanese
Monierey. con irack-ball incorporalo.
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SECO SYSTEM 21C

L’AT SE CO SYSTEM 210 è la risposta italiana alla miriade di prodotti di

importazione che hanno invaso il nostro mercato. La Motherboard è infatti

interamente progettata e costruita in Italia dalia SE.CO. Qualità, prestazioni,

affidabilità, garanzia e assistenza tecnica a portata di mano

i

tnirntMrtrtrtrntinnniiniiinii /ECO

SECO ELEnRONlCAsrc
Via Areona Nord, 29/D Pieve al Toppo |Ar)

Tel 0575/497587 -Fax 0575/498577

Ufficio di Roma. 06/7247598

AZ EIETTBONCA ELEKTHONICAsr

MCC s n c

- Tel 0S74/ZS82I

M DSat>l8S/676

ELECTRONIC MARKETsfi
Vi Tevere 80/63 - Loc OSMANNOeO Se

ELETTRONICA SERVICE
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Stampa Estera
coo'O'namer’io d< Aridrea de Pru

Questo mese per la

rassegna della stampa
estera ho scelto due
argomenti a prima vista

slegati fra loro. Nella prima
pane, il noto editorialista

Guy Kewney ci spiega

perché programmare é

un'arte e non una scienza e

Leggere la stampa estera é

un lavoro afiasctnanie, special-

mente quando ci si imbatte m
ardite ipotesi storiche non-infor-

maliche, come quella firmata da

Guy Kewney nel suo consueto
editoriale nthe Mac At Large»

(MacUser Feb 891 Mostrando
una sagacia assolutamente fuori

dal comune, Kewney Si spinge

su territori inesplorati e azzarda

una tesi rivoluzionaria: « . Leo-

nardo (da Vinci)., was pamtmg
thè ceiling of The Sisline Cha-

pel» (Leonardo., dipingeva il

perché, secondo lui. il futuro

deH'industria del software

non é proprio roseo.

Nella seconda parliamo di

workstation, ma anche di

personal e di come i contorni

di queste due categorie,

attualmente, siano diventati

piuttosto indefinibili.

soffitto della Cappella Sistina) E
mentre Leonardo da Vinci affre-

scava la Cappella Sistina, suo
cugino Michelangelo Buonarroiti

dipingeva la Gioconda e qualche
lontano progenitore di Kewney
gli passava i colon..

OK. Mr Kewney, abbiamo
scherzato, prima o poi capita a
tutti di incontrare la classica

buccia di banana. A parte il pic-

colo particolare leopardiano l’ar-

ticolo è interessante e si colloca

nell’ormai dilagante filone uri-

flessi vo-pessimista» Sembra

proprio che il Rinascimento in-

formatico sia finito e che il futu-

ro CI riservi più ombre che luci.

Le preoccupazioni maggiori le

dà l'industria del software Kew-
ney giustamente nota che da

almeno due anni quasi nessun
nuovo programma arriva sul

mercato senza essere o difetto-

so. o m ritardo sulla data previ-

sta o, spesso, entrambe le co-

se E l'difettoso” non significa

solo "pieno di bugii ma più

spesso "intricato» e "inconsi-

stente» Per usare le parole del-

l’autore, capita a volte che un

programma non si trovi d’accor-

do con se stesso su cosa fare e

sul come farlo Secondo un pun-

to di vista puramente tecnico,

ciù dipende da una errata ge-

stione del gruppo di program-

matori che lavora ad un proget-

to Ogni inconsistenza nel pro-

dotto finito rappresenta il segno
lasciato, ad esempio, da una ca-

renza nella gestione delle co-

municazioni all'interno dello

staff, oppure da un errato impie-

go delle risorse umane. 1 tecnici

ritengono che le risposte a tutto

CIÒ siano rappresentate da un

migliore utilizzo degli ambienti di

sviluppo software esistenti, da

una maggiore documentazione

dei sorgenti e da un più efficace

"proiecl management» Kew-
ney, ben lungi dall’essere d'ac-

cordo con lutto CIÒ, cerca la

risposta alla base net program-

matore. visto più come essere

umano che come macchina-ge-

nera-codice Chi si è mai preoc-

cupato di analizzare in profondi-

tà l'attività mentale di chi pro-

gramma? Si pensa che lo svilup-

po di software sia una attività di

tipo scientifico, fortemente logi-

ca e strutturata. Kewney porta

delle interessanti argomentazio-

ni a favore della idea opposta. Il

nostro cervello è diviso in due

emisferi che svolgono funzioni

diverse. Nella parte sinistra risie-

de il pensiero logico e analitico,

nonché gran parte delle capacità

verbali di una persona In quella

destra risiede la capacita di ve-

dere le cose nel loro insieme,

elemento questo necessario du-

rante attività creative come il

dipingere e io scrivere musica

Questa parte del cervello è inca-

pace di articolare il linguaggio

verbale

Ora, pensiamo a quel nostro

amico «hacKer» che passa gior-

nate intere a programmare, sen-

za alcuna nozione dello scorrere

del tempo. Completamente as-

sorto nella visione globale del

suo programma, non riuscirà

quasi ad aprire bocca per rispon-

dere alle nostre domande Pro-

babilmente il codice da lui scrit-

to sarà buono ed efficiente, ma
raramente sarà documentato.
Difficilmente riuscirà a program-

mare e contemporaneamente a

descrivere ciò che sta facendo

CIÒ richiederebbe una coopera-

zione fra i due emisferi che si

ottiene solo raramente Tutta la

sua attività dipende chiaramente

dalla parte destra del cervello

Ma come opera un program-

matore all’interno di un ambien-

te di lavoro? Prima di lutto deve
definire il problema, poi analiz-

zarlo. documentarlo e solo allora

può iniziare a scrivere il codice

sorgente Secondo Kewney
questo equivale a prendere un

architetto, obbligarlo a scrivere

una lista completa di tubi, tego-

le, mattoni, porte eccetera, e

poi dirgli "Bene, adesso ci co-

struisca una cattedrale» Il risul-

tato totale sarà chiaramente in-

fausto La mancanza di una vi-

sione iniziale completa produrrà

dei moduli accettabili singolar-

mente ma di difficile utilizzo nel-

la costruzione di qualcosa di più

complesso. Ed ecco che siamo
ritornati all'inizio, ai nostri pro-

grammi intricati e inconsistenti

La soluzione piu semplice, ovve-

ro affidare ad un singolo pro-

grammatore un intero progetto,

non é piu percorribile, dati i cre-

scenti spazi di memoria disponi-

bili e quindi le sempre maggiori

dimensioni dei programmi appli-

cativi Per non parlare del soft-

ware di sistema, che attualmen-

te può tranquillamente impiega-

re vari megabyte di memoria di

massa Per concludere, bisogna

urgentemente capire come po-

ter integrare m ogni gruppo di

lavoro menti analitiche e menti

creative Altrimenti tutto il soft-

ware futuro avrà una unica ge-

nerale caratteristica

Non funzionerà

TNFO.SrST
VIA MALTA 8 ROMA - TEL. 06/8812378

.4 T INFORMATICA DEL DOMANI 386
16 Mhz 512K FD 1.2

DA

1 .099.000

25 Mhz IM FD 1.2 HD40
DA

3 .890.000
MEMORIE ROTANTI SCHEDE GRAFICHE
FDD 720K
FDD 1.44M
HD 20M
HD lOM

155.000

195.000

348.000
(Ì50.000

HERC./CGA
SUPER EGA
VGA
ULTRA VGA

00.00(1

295.000
129.000

599.000

MODEM MOUSE
300/1200
1200/2400

129.000
1

250.000 1

1

GENIUS
1 MICROSOFT

95,000

129.000

STAMPANTI MONITOR
CITI.LSPlOO
EPSON LQ500
EPSON LX800

365.0011

592.000
439.000

14" FLAT FV
EGA 640x400
MULTISYNC

179.000

630.000
890.000

PLOTTER GRUPPI
GRAPH. DA
BENSON DA

1.599.000 1

1.425.000 1

1
250 W

1 400 W
399.000
499.000

PREZZI IVA ESCLl'SA - GARANZIA 12 MESI
SPEDIZIONI IN TITTA ITALIA

ALTRE OFFERTE A PREZZI DI REALIZZO!

Leonardo e le workstation
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EAGLE
BY
COMPUTEL

UNA FAMIGLIA SERIA
COSTRUITA IN

SERIE 88/12MHZ

SERIE 286/12MHZ

SERIE 386/30MHZ

SERIE SYS 2

SERIE PORTARLE
SERIE DESK-TOWER NATO

COMPUTEL 05020 CASTEL DELL'AQUILA - TERNI tei. 0744/935126 fax 0744/935314

Si CERCANO RIVÉNOITORi



STAMPA ESTERA

Personal e workstation:

la grande unificazione

Due cammini conceuuali pa-

ralleli ma, fino a pochi anni fa,

distanti Partiti piu o meno nello

stesso periodo, la fine degli anni

'70, da una unica filosofia: «Al-

meno un processore per cia-

scun utente» In quegli anni, an-

cora dominati da macchine di-

partimentali e terminali ASCII, e

ancora troppo vicini all’era del-

l'elaborazione batch, era quasi

un'eresia

Le workstation nascono, co-

me prodotto, da quelt'incredibile

magma pensante che è stato il

Pare della Xerox 1 personal na-

scono, cosi vuole la leggenda, in

un garage californiano, ad opera

di due ragazzi di nome Steve

Jobs e Steve Wozniak Pochi

potevano prevedere una conver-

genza di questi due sentieri, a

prima vista cosi diversi Ma og-

gi. alla fine degli anni '80, il fatto

è davanti ai nostri occhi. La di-

sponibilità di microprocessori

sempre più capaci e il generale

calo nei prezzi dei componenti

integrati hanno portato m colli-

sione questi due universi

Ma che cosa è una «personal

workstation», a cosa serve e

soprattutto, quali sono i protago-

nisti di questo affascinante sce-

nario? Lo vedremo seguendo
Byte dì Gennaio, numero dedi-

cato proprio a questi temi.

Alla prima domanda è facile

rispondere Gli ingredienti per

ottenere una «personal worksta-

tion» sono questi: un processo-

re a 32 bit, un coprocessore

matematico veloce, come mim-

mo quattro mega di memoria,

1024*800 con sedici o più colo-

ri. un hard disk da 70 Mb in su.

Ethernet e Unix Mescolando in

vano modo tutto ció. si può rica-

vare un oggetto dal prezzo com-

preso tra I 5000$ ed i 20000S.
che in linea di massima presen-

ta da qualche pane una targhet-

ta con su scritto «Sun» oppure
«Apollo» o anche «Next» o «Sili-

con Graphics» Ma, a parte gli

scherzi, una workstation è, so-

prattutto una filosofia A comin-

ciare dall'interfaccia utente grafi-

ca e intuitiva, per arrivare alla

possibilità di una facile ed effi-

ciente connessione m rete, tutto

il design di queste macchine ri-

flette criteri di massima efficien-

za a funzionalità L'utenza inte-

ressata a questo tipo di stru-

mento di lavoro SI e molto diver-

sificata con il passare degli anni

La tipologia iniziale comprende-
va prevalentemente disegnatori

meccanici e ingegneri, che in

queste macchine trovavano la

potenza di calcolo necessaria a

sfruttare al meglio i sofisticati

programmi di CAD In seguito si

sono aggiunti architetti e scien-

ziati interessati a programmi di

simulazione. In questi ultimi an-

ni, con l'esplosione dell'editoria

elettronica e dell’animazione tri-

dimensionale ancora nuovi oriz-

zonti SI sono aperti per queste
macchine Grande importanza

ha per le workstation il mercato
universitario Tutte le grandi se-

di statunitensi ed europee di-

spongono di estesi network che
comprendono al loro interno, in-

sieme a mmicomputer e work-

station, macchine di classi infe-

riori Ed ora vediamo di cono-

scere un pochino meglio cosa

LE MIGLIORI UTILITÀ AMERICANE PER COMPUTERS
IBM PC XT, AI. PS(2. OlIVEni, COMPAO AMSTftAO £ lUni I COMPATIBILI’

SOLO PROGRAMMI ORIGINALI CON GARANZIA
UFFICIALE DEL PRODUTTORE

E'un prodotto di

qualità prima ancora

cne diventi vostro

La migliore qualità e prezzo per i

compatibili IBM PC/AT, PC/XT, Baby AT.

386 e PS/2

’ Garanzi£i compieta valiba I

anno
•'Brun-mtest à 60°C
* Controllo HP automatico

dell' equipaggiamento per

verificare ogni

DE UENO ENTERPRISES CO., LTD.

\ 3F. NO 5. ALLEY 24, LANE 91. SEC. 1. NEIHU

) HOAD. TAIPEI. TAIWAN, ROC

TEL: 886-2-797-2S33, 797-7982

TLX- 14479 DEUENO FAX: 806-2-7994061 .
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SyQuest SQ 555 da 44 Mb :

l'Hard Disk diventa removibile
Contradata presenta il Winchester senza limiti di memoria
IWMI Si mi Pii II

I

•' ' ’
.

• - • '-r -*»•. :

44 Mb su singola cartuccia

I nuovi Hard Disk removibili

SyQuest offrono su pratiche cartucce

da 44 Mbytes prestazioni pari ai più

veloci dischi rigidi.

Con SyQuest si inaugura un

nuovo modo di concepire la gestione

delle memorie magnetiche.

Memorie economiche

e senza limiti

Gli utenti possono finalmente

portare con sè, nelle dimensioni di

una cartuccia di 5,25”,

un'impressionante volume di dati

pronti per essere integrafi su altri PC
in pochi secondi.

SyQuest può lavorare da solo o

coesistere con sistemi a disco fisso,

superando i tradizionali limiti di

archiviazione.

Velocità e affidabilità

Winchester

1 Disk Drive SyQuest a cartuccia

removibile presentano velocità di

accesso e trasferimento dati al

massimo livello: tempo medio
d'accesso di 25 msec, transfer rate di

1.25 Mbytes/sec e interleave 1:1.

Estremamente affidabili offrono al

sistema praticità e sicurezza

impensabili con gli Hard Disk fissi.

Dotati di interfaccia SCSI, grazie

all'Host Adapter dedicato (opzionale),

sono perfettamente trasparenti a

MS-DOS.
Naturalmente, i Drive SyQuest

sono garantiti da Contrariata per un
anno.

Per uheriorì Intorma^oni sui prodoTtl distribuiti da
Comradata. telefonate allo 039/737015 o scrivete a

Contrariata srl, Via Monte Bianco. 4 - 20052 - Monza
(MI) . telex 352830 CONTTtA 1 - fax 039/735276 G3.

contradata
PER COMPUTER CHE NON HANNO TEMPO DA PERDERE



ABBIAMO
SUPERATO
GLI ESAMI.

MICRDPOLIS

Hard disk modello 15S8M5, 314 MB formanato, 15 testine, miertaccia ESDI.

MTBF30 000 ore e modello 1578/15, 332 MBIormattalo, 15 testine, inter-

faccia SCSI. MTBF 40.000 ore.

WANG
SHIP-TO-STOCK AWARD 1986

"Alla Micropolis per l'eccellente livello della produzione e la

superiore qualità del prodotto”.

BULL
ATTESTATION D'HOMOLOGATION 1987

“Per gli hard disk Micropolis modello 1324A e 1325”.

Nei sistemi in cui le memorie di massa svolgono un com-
pito fondamentale per la gestione di notevoli volumi di da-

ti. la rapidità operativa e l'affidabilità nel tempo sono ele-

menti di importanza assoluta. Gli hard disk Winchester da
5.1/4” ad elevate prestazioni prodotti dalla Micropoiis pos-

siedono le caratteristiche in grado di soddisfare al meglio

le esigenze specifiche di qualsiasi applicazione: capacità

da 43 a 85 MB nello standard ST 506 e da 85 a 765 MB
nello standard ESDI o SCSI, tempi di accesso che raggiun-

gono i 16 ms, MTBF sino a 35.000 ore. parcheggio auto-

matico delle testine, sono gli elementi costruttivi che ne
hanno deciso l’adozione da parte di produttori quali Apol-

lo, AT&T, Bull. Compaq, Data General, Digital Equipment,
Hewlett-Packard, ICL, Olivetti, Philips. Prime, Siemens, Si-

licon Graphics, Sun, Unisys, Xerox, Sono ben quaranta-

sei le possibilità di scelta offerte dalle serie 1300 e 1500
full heigth e dalla serie 1 600 half heigth su cui potete con-

tare. con la certezza di ottenere sempre risultati all’altez-

za delie vostre applicazioni.

mncmanic3
Viale Jenner. 40/A 20159 Milano - Tel.02/668.00.548

Fax 688.12.09 Telex 332452 MCTRON I

STAMPA ESTERA

offre il mercato in questo setto-

re La limitazione di prezzo che
CI siamo imposti (20000S), ci

consente di definire appunto un
segmento di mercato che, alme-
no in parte, si sovrapponga a
quello dei personal di fascia alta

Iniziamo dalla Apollo Compu-
ter che, secondo Byte, é l'azien-

da che ha. nel 1980. -‘creato»

un mercato per queste macchi-

ne Molti personal attuali sono
piu potenti delle prime worksta-
tion Apollo, malgrado ciò i con-

cetti basilari di interfaccia grafi-

ca, condivisione delle risorse e
conneitibilità. erano giè presenti

allora Nel 1980 il Oomam
DN100 (processore 68000. 0.2

MIPS) costava 60.000 tìollan

Oggi la macchina entry-levei

DN3000 (68020-881, 1.5 MIPS,
schermo 1024 é 800I costa meno
di 5000S Segue, per la modica
somma di 8990 dollari, il

DN3500, con un 68030 ed un
68882 funzionanti a 25 MHz (4

MIPS) Tecnicamente notevole

è il sistema Apollo Domain NCS
(Network Computing System),

che permette ad ogni nodo di

una rete di disporre, per l'esecu-

zione di un proprio task, di risor-

se di calcolo localizzale su altre

macchine connesse
La grande rivale della Apollo è

la Sun Microsystems, fondata

nel 1982 La sua scelta vincente

é stata la costruzione di sistemi
- aperti», fondati o su standard
esistenti o su tecnologie proprie

ma disponibili a chiunque lo vo-

lesse. Lo slogan della ditta è
The network IS thè compu-

ter», una vera dichiarazione di

intenti E infatti utilizzando soft-

ware Sun è possibile connettere
macchine molto diverse fra loro,

inclusi PC e Mac. Sun ha ultima-

mente differenziato le proprie

piattaforme hardware, prece-
dentemente basale esclusiva-

mente sulla linea di processori

Motorola 680xx Per la sene 4. il

top della gamma, si é scelto lo

SPARC (Scalable Processor AR-
Chitecture), basalo su una archi-

tettura RISC Le Sun dispongo-

no di processori Motorola, men-
tre neH'autunno scorso è stata

lanciala la Sun 386i. la pnma
workstation basata sul sempre
più famoso processore della In-

tel Ovviamente l’ambiente di la-

voro resta omogeneo e consi-

stente su tutte queste diverse

architetture

La gamma Silicon Graphics
era compo<:i,i fino a poco tem-

po fa, di macchine molto costo-

se (da 50 OOOS a 100.000S). de-

dicate in particolare alla grafica

iri-dimensionale in tempo reale

Anche per questo la recente

uscita della SGI Personal Ins ha

creato molto interesse Con un
prezzo di 16 000$ questa mac-
china promette prestazioni da
capogiro. quindi tenetevi Ione
La risoluzione e di 1260*1024
con 8 bit per pixel, espandibili

fino a 56 (diconsi cmquantaseil
bit/pixel II processore grafico

può rendere da 4500 a 15 000
poligoni al secondo, occupando-
si ovviamente della gestione
delle superfici sull'asse Z. del-

l'anti-aliasing e di tutto il resto II

processore 6 un RISC R2000A.
capace di 20 VAX MIPS, ovvero
oltre 42000 Dhrystones. Struttu-

ralmente la macchina é formata

da quattro sotto-sistemi indipen-

denti, dedicati ognuno a compiti

diversi e connessi da un bus
capace di scambiare dati a 40
MByie al secondo Una potenza
impressionante che permea il

sistema sino ai particolari i me-
nu SI aprono con un fluente mo-
vimento in tre dimensioni, ci so-

no iipulsanti" che se premuti

ruotano e cambiano forma
(sempre tndimensionalmeniel
fino a mostrare una facoa na-

scosta munita di altri pulsanti, e
cosi via Già esiste un simulato-

re di volo che gira su Personal
Iris, vedere per credere

Conclude questa veloce car-

rellala NeXT, il nuovo pargolo di

Steve Jobs Tanto, forse troppo

è stato detto riguardo a questa

macchina Chi fosse interessato

ad una descrizione tecnica può
trovarla su MC numeri 80 e 81

in questa stessa rubrica Una
opinione, comunque, accomuna
molli commentatori Per usare

le parole di Bill Nicholls, articoli-

sta di Byte, il 1989 non sarà

ancora l'anno di NeXT Questo
computer, pur rappresentando

un enorme passo m avanti ri-

spetto a macchine di prezzo si-

mile (meno di 7000$), viene fre-

nato da molti fattori Per citarne

qualcuno, la distribuzione limita-

ta alle università, la mancanza di

software applicativo, il display

che per adesso e solo B/N II

futuro appartiene sicuiemente a

macchine di questo tipo ma. per

adesso, NeXT è come una fine-

stra aperta su uno splendido pa-

norama ancora brumoso, in atte-

sa che il sole si alzi

Alessandro Lanari

MCmicfOComputer n 85 • maggio H



Adaptec; l'evoluzione
degli Hard Disk Controller

Hard Disk più veloci per

computer più veloci

1 Personal hanno ormai raggiunto

grandi velocità di elaborazione: non
sempre però possono essere

“alimentati" con la stessa rapidità.

I controller ADAPTEC portano ai

massimi livelli le prestazioni degli

HD: l’interleave 1/1 e la velocità di

trasferimento da tre a quattro volte

superiore allo standard consentono

di sfruttare a! massimo le capacità di

elaborazione di qualsiasi unità.

Accelerate i vostri 286/386

Per AT, 80286 e 80386. tre

modelli con interleave 1/1;
• 2310/2312 HDD/FDD MFM
transfer rate > 500 Kbytes/sec’
- 2370B/2372B HDD/FDD RLL
2,7 transfer rate > 750 Kbytes/sec"
- 2320B/2322B HDD/FDD ESDI
transfer rate > 1400 Kbytes/sec

(10/15 Mbit/sec).

1 controller 2372 B e 2322 B
sono equipaggiati con 8 Kbytes RAM
di “Read Ahead Cache”. Tutti

completamente trasparenti a MS
DOS. XENIX SCO. UNIX iSC.

NOVELL.

Misura effettuata con Coretest 2.7

r>-.> V.

Per le

versioni OEM sono

disponibili Controller SCSI per drive

SMD. ESMD, ESDI. ST 412/506
con codifica MFM e RLL 2,7.

Host Adapter SCSI
per AT 286/386

Gli Host Adapter SCSI
1540A/1542A HDD/FDD,
consentono di collegare ai bus AT
dischi rigidi fino a 1073 Mbytes in

modo del tutto trasparente.

Grazie alla loro particolare

struttura a “mailbox”, sono
particolarmente adatti per l’uso in

ambiente UNIX / XENIX (ad es.,

per SCO 386 ver. 2.4, SCO 286
ver. 2,3 GT e ISC ver. 2.0).

Sono inoltre disponibili Driver

Software per NOVELL. OS/2 e per

il supporto di Tape Streamer SCSI
in ambiente DOS.

Per ulteriori Informazioni sul prodotti distribuiti da Con-

tradala. telefonate allo 039/737015 o scnVele a Centra

data srl, Via Monte Kanco. 4 • 20052 - Monza (MI) , teleri

352830 CONTRAI -fax 039/735276G3.Dal3al7apiile

presemi al BfAS 89. padiglione 12. posteggi A11-B12

contradata
PER COMPUTER CHE NON HANNO TEMPO DA PERDERE



Informatica & Diritto

ài Etvezio Pelrozzi

Informatica e ambiente

e altre note sul tema

G ià lo scorso mese abbiamo
dedicato questa rubrica alle

possibilità di impiego deirinfor-

maiica per la soluzione dei sem-
pre più pressanti problemi legali

alla tutela deH'ambiente.

É stato messo in evidenza il

fatto che attualmente la mole
delle informazioni da gestire nel-

le problematiche territoriali ed
ambientali è cosi vasta e com-
plessa che risulta impraticabile,

se non impossibile, gestirla sen-

za l'ausilio di strumenti informa-

tici che permettano di organizza-

re ed omogeneizzare le informa-

zioni, producendo al contempo
sintesi informative in grado di

rendere espliciti i fenomeni terri-

toriali e lo stato di sfruttamento

delle risorse ambientali

I S.I.T.

Tra I suddetti strumenti, l'ele-

mento principale appare it Si-

stema Informativo territoriale

(S.I.T.) inteso come insieme di

risorse umane e di mezzi infor-

matici in grado di elaborare dati e

produrre informazioni attinenti al

terntorio ed ai problemi che su di

esso le Amministrazioni locali e

centrali si trovano ad affrontare.

É dai primi anni '70 che nel

nostro paese si è cominciato a

pensare in concreto alla realizza-

zione di S.IT contestualmente
all'istituzione delle Regioni ed
alla loro attribuzione di importan-

ti compiti IO materia di governo

del territorio. In realtà, m prima

istanza i S.IT hanno risposto,

per una sene di difficoltà oggetti-

ve, ai fabbisogni informativi rela-

tivi alla pianificazione territoriale

con un baricentro spostato su

problemi di tipo urbanistico.

Oggi si opera invece con una
maggior attenzione verso le in-

formazioni relative all'ambiente

naturale e costruito e questo
soprattutto in virtù di una cre-

scente domanda da parte dei-

l'Ammimstrazione pubblica, del

mondo universitario e del setto-

re privato, stimolata dalla sem-
pre maggior rilevanza che i

mass-media assegnano alle pro-

blematiche ambientali

Indìzi del ritardo

Siamo comunque ancora mol-

to distanti da un quadro di con-

dizioni tali da permettere la fatti-

bilità di sistemi informativi di va-i

sta potenzialità, obiettivo al qua-

le SI oppongono l’incapacità o la

difficoltà nel dare corpo organi-

co alla domanda suddetta, ciò é
dovuto ad una sene di motiva-

zioni che Si possono cosi riassu-

al II rischio di una certa conflit-

tualità tra compiti centralizzati

(dello Stato) e quelli decentraliz-

zati (delle Regioni), individuate

come timore di una Controrifor-

ma autonomistica da pane dello

Stato in presenza di già avviate

iniziative da parte di alcune re-

b) la mancanza di indicazioni o
raccomandazioni sui «capisaldi

Hi^h Power Products: Low Power Cost
Perfect After Service

,
ENSONTECH

386SX-MAINBOARD

(ALL IN ONE)

38é CACHE

MULTI-SERIAL CARD

Ensontech uses thè most cost effettive

metho(Js of manufacturing co bring you thè

highest quality produccs at thè most
reasonabie prices, High performance and
High speed are thè keys to profitability and
Ensontech has what it takes. Look at these

fine Ensontech products and see if they

aren t exactly what you ve

been looking fot.

Super 386 Mainboard

I&20 or MHz
Modeli

Giveyourold Worli

Hoise new spcfd

ES-286 AT System

r'i: MHz i) VVait State

Wlieteibe Opiwns come

standard

ENSONTECH ENTERPRISE CO,, LTD.
NO 74, PING-HO RD., CHUNG HO CITY TAIPEI. TAIWAN, R.O.C TEL (021 2228203 TELEX; 35281 ENSON FAX: (886) (02) 2227530



INFORMATICA E DIRITTO

informativi» territoriali ed am-
bientali realmente necessan per

la soluzione dei problemi sul

tappeto.

In particolare non vi sono li-

nee guida per la selezione, la

raccolta, il trattamento, l'archi-

viazione e la rappresentazione

delle informazioni di carattere

ambientale.

c) la carenza di figure professio-

nali in grado di affrontare le pro-

blematiche in oggetto utilizzan-

do lo strumento informatico.

Queste figure sono di due ti-

pi. tecnico e scientifico

Servono infatti sia i tecnici in

grado di gestire le procedure

con la dovuta flessibilità, sia gli

esperti (presumibilmente dei

laureati in scienze ambientali)

capaci di impostare il riferimen-

to normativo, metodologico ed
operativo

Con nguardo a quest'ultimo

punto VI è comunque da regi-

strare una sene di importanti

iniziative per la realizzazione di

Scuole di specializzazione in Ge-

stione deirAmbiente e di Corsi

di Laurea in Scienze Ambientali,

il tutto allo scopo di stabilire i

percorsi formativi dedicati ap-

punto a nuove figure professio-

nali m grado di rispondere alle

esigenze di attuazione dei S I T

Un problema mondiale

Sino qui abbiamo parlato in

termini nazionali del fenomeno
ed abbiamo ipotizzato soluzioni

interne ad uno Stato,

É chiaro però che il problema
della tutela dell'ambiente è pre-

sente a livello planetario ed a
questo proposito torniamo su

un aspetto appena accennato
sull'ultimo numero: l'mquina-

mento transfrontaliere

L'espressione lunquinamento
attraverso le frontiere, a breve o

a lunga distanza» indica un in-

quinamento la CUI fonte fisica

sia compresa in tutto od in parte

in una zona che rientra nella

giurisdizione di uno Stato e che
abbia effetti dannosi in una zona

che rientra nella giurisdizione di

un altro Stato ad una distanza

tale che non sia in genere possi-

bile individuare con certezza la o
le fonti di inquinamento

In questa forma sempre più

frequente rientrano l'inquina-

mento chimico dei fiumi e quel-

lo manno da idrocarburi o rifiuti

tossici mentre altre cause pos-

sono essere di tipo atmosferico

Ida piogge acide o radiazioni io-

nizzanti! e di tipo tellurico (scon-

volgimento geologico delle riser-

ve idriche sotterranee).

Per limitare il fenomeno dell’m-

quinamenio trasfrontaliero sono
stati firmati, nel recente passa-

to, accordi, convenzioni e trattali

che impegnano gli siati firmatari

ad una puntuale osservanza del-

le norme; ne citiamo t più signi-

ficativi:

— Convenzioni di Londra del

19S4 e del T971 relative nalla

prevenzione dall'inquinamento

da idrocarburi delle acque ma-

— Trattato di Mosca del 1963

«per il bando degli esperimenti

nucleari nell'atmosfera, nello

spazio cosmico e negli spazi su-

bacquei» (stranamente non fu-

rono in quell'occasione citati gli

spazi Ipogei)

— Convenzione di Bonn del

1976 relativa «alla protezione

del fiume Reno verso l'inquina-

mento chimico».
— Convenzione di Barcellona
del 1976 sulla «salvaguardia del

mare Mediterraneo dall'inquina-

mento».
— Convenzione di Atene del

1980 sullo stesso argomento
Anche per questo problema

però si evidenzia l'improrogabili-

tà della creazione di banche-dati

che riguardino il Dinito Interna-

zionale applicato al Dintto Am-
bientale e che coprano tutti gli

aspetti della questione, ospitan-

do informazioni su ogni evento,

ricerca, dato statistico, legge o
sentenza inerente il fondamen-
tale problema deH'inquinamento
trasfronialiero.

E.Gi.S. COMPUTER
VENDITA AL MINUTO E PER CORRISPONDENZA

UNICA AD UNIRE PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ A PREZZI CONTENUTISSIMI
VIA CASTRO DEI VOLSCI 40/42 - 00179 ROMA • TEL. 06/7810593-783856

CONTATTATECI GARANTIAMO QUALITÀ CORTESIA COMPETENZA
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SI INTENDONO GARANTITI 18 MESI PREZZI I.V.A. ESCLUSA

ORARIO 9.30-13.00 / 16.30-19.30 GIOVEDÌ CHIUSO • SABATO APERTO
POSSIBILITÀ ANCHE DI VENDITA RATEIZZATA (SOLO PER ROMA)

HOME COMPUTER
AMIGA 500
AMIGA 2000B
ATARI 520 NEW
ATARI 1040
ATARI MEGA2

706.000
1-470,000

650.000
755.000

1-500.000

PERSONAL COMPUTER
XT 12 MHZ 256K FL360K CGA TASI.
AVANZATA 720,000
XT 12 MHZ 256K FL360K CGA HD
20MEGA TAST. AVANZATA1. 176.000
AT 16 MHZ S12K FL.1 .2 HD 20 MEGA
MINI CHASE TAST. AVANZATA

1.790.000
PHILIPS 9110 1.134.000

PHILIPS 9115 1.639.000

COMMODORE PC1 586.000
ATARI PC3B 1.092.000
ATARI PC3H 1.588.000

STAMPANTI
CITIZEN 180E 350.000
CITIZEN 15E 546.000
CITIZEN HQP40 900.000
STAR LC10 395.000
STAR LC10/COLOR 395.000
STAR LC 24/10 648.000
NEC P2200 672.000
NEC P6 PLUS 1.260.000

EPSON LQ500 647.000
EPSON LX800 450.000
MANNESMAN MT81 299.000

MONITOR
COMMODORE 1084S 462.000
PHILIPS 8833 420,000
TTL 12" 126,000
DUAL FREQUENCY 168.000
ATARI PCM124 EGA 218.000
PHILIPS EGA 9043 546.000

MITSUBISHI 1481A
NEC MULTISYNCH II 1

FLOPPY DISK (100

5 1/4 DSDD
3 1/2 DSDD
3 1/2 SONY SSDD
3 1/2 NASHUA DSDD

ACCESSORI
JANUS XT
DRIVE EST. AMIGA
ESPANSIONI AMIGA DA
ZORRO BIG BLUE
SAMPO VGA 600x800
EGA 640x480
HARDISK SEAGATE 22MB
HARDISK SEAGATE 42MB
FAX MURATA M1 1

NEFAX 1 1

DRIVE 1.44 3 1/2 PC
DRIVE 720 3 1/2 PC

PEZZI)

650
1.477

1.597

1.757

651.000
168.000
252.000
336.000
462.000
336.000
394.000
672.000
.261.000
.600.000
210.000
168.000
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Amiga 200
Per te e per

i tuoi progetti

che non hanno
bisogno solo

del sistema

MS-DOS.

Amiga 2000
Amiga 2000 è il collaborotore ideale

per preporore facilmente ed in po-

chissimo tempo al video testi e grafici

e riportarli poi su carta, su lucidi o dia-

positive. E uno strumento creativo

semplice e immediato per realizzare

soggetti fantastici in due o tre dimen-

sioni con 4.096 colori. Qualunque sia

la tua professione, con Amiga 2000
hai a disposizione le meraviglie del-

l'ambiente Amigo DOS e del sistema

MS-DOS, con I quali potrei elabora-

re i tuoi progetti con una grafico

ineguagliabile. In più, Amiga 2000 è

Commodore: un marchio leader nel

mondo degli home computer e dei

sistemi professionali. Non a caso

primo PC (P.E.T.l è stato prodotto

da Commodore, che può così

vontorela più lungo esperienza

nel settore.

5 fegistroto della AT&T

iga sono marchi regpstroti

Amiga 2000.
Per te

che vuoi

un amico

sullo

Amiga 2000.

Per te

che vuoi

lavorare

con un creativo

olla tua altezza.

C’è un Commodore f



PC 60.

Per te

che vuoi

uno gamma
completa

dì soluzioni

al sen/izio

della tuo

Azienda.

peto.
Per te

che vuoi

un personal

che faccia

scuola.

PC 40.

Per te

che vuoi lavorare

solo con

i numeri uno.

La linea PC Commodore garantisce

nel mondo MS-DOS - grazie ai mo-
delli XT, AT e 386 - lo soluzione od
ogni problemo. Il PCIO (XT) e PC20
(XTl rappresentano lo soluzione idea-

le di portenzo. I modelli PC40 IATI as-

sicurano la potenza e l’espandibilità

necessarie a soddisfare ogni esigen-

za di crescito in qualunque settore. Il

PC60 (3861 - grozie olla sua potente

architettura - è il top della gomma.
Sui modelli PC40 e PC60 potroi In-

stallare anche il sistemo operativo Xe-

nix® o Unix® se lo tuo aziende lo ri-

chiede, e potrai inoltre collegarli in re-

te. In più PCIO, 20, 40, 60 sono Com-
modore: un marchio leader nel mon-
do degli home computerà dei sistemi

professionali. Non a coso il primo PC
IP.E.T.1 è stato prodotto dalla Com-
modore, che può
così vontare la

più lunga espe-

rienze nel settore.

er te, chiunque tu sia.

,



I

Lombari

• A'ION ' Via Bigli. Il

• AL RISPARMIO - V.le Monza. 204
• B.C.S. - Via Montegani. il

• BRAMA ALBERTO - Via Piar Capponi, 5
• EDI CARED - Via Pietro Calvi. 20
• EO.S. C.SO Porta Ticinese, 4
• FLOPPERIA - V.le Montenero, 31

• GI-SEHANTA Via Burlamacclii. 4
• GIGLIIMl ' V.le Luigi SturZD, 45
• LOGITEK - Via Golgi. 60
• MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti. 37
• NEWEL Via Mac Mahon, 75
• SUPERGAMES - Via Vitruvio. 38
• 66000 E DINTORNI - Via Washington, 91

• ALL COMPUTER • Residenza Sassi, 312 • Mi-

lano 3 - Basiglio

• PENATI - Via Verdi. 28/30 - Corbetta

• SAT. - Via Milano, 24 - Nerviano

• IL CURSORE • Via Campo dei Fiori. 35 - No-

Bergaino

• DERCOM - Via Borgo Palazzo, 65/A

Provincia di Bergamo

• COMPUTER SHOP Via V. Veneto. 9 - Ca-

priate San Gervasio

Brescia

• MASTER INFORMATICA - Via Fili Ugoni,

10/0

Provincia di Brescia

e CAVAUJ PIETRO - Via X Giornate. 14/B - Ca-

strezzato

o DATASVSTEMNEW Via Gramsci. 33 Con-

• MEGABYTE - P.zza Maluezzi, 14 - Desenzano

Provincia di Como

a CIMA ELETTRONICA - Via Leonardo da Vin-

e FÙMAGALU - Via Cairoli, 48 - Lecco

e RIGHI ELETTRONICA - Via Leopardi. 26 - 01-

giale Comasco

• MONDO COMPUTER - Via Gius^pina. 11/8

e PRISMA - Via Buoso da Dovara, 8

Provincia di Cramona

e EUHOELETTHONCA • Va XX Settembre, 92/

A • Crema

Provincia di Mantova

• CLICK - ON COMPUTER - S.S. Goietese. 168 -

Godo

Pavia

e POLIWARE C.so Carlo Alberto. 76

Provincia di Pavia

o LOGICA MAINT - Via Montegrappa. 32 - Vi-

gevano

Provincia di Sondrio

o FOTONOVA • Via Valeriana, 1 • San Pietro di

Berbenno

• IL CENTRO ELETTRONICO - Via Morazzo

ne, 2

o SUPERGAMES - Via Carrobbio, 13

Provincia di Varese

o CURIO TRE - Via Ronchetti, 71 Cavana
• J.A.C. NUOVE TECNOLOGIE - C.SO Mal

teotti, 38 Sesto Cal«ide

Piemonte

o ROSSI COMPUTERS • C.SO Nizza, 42

Provincia di Cuneo

o PUNTO BIT C.SO Langhe, 26/C - Alba

• SOFTEAM - Via Locchi. 6

Provincia di Novara

o LAt SOFTWARE • C40 Cavour, 46/59 -

o ALL COMPUTER C.so Garibaldi. 106
Borgomane- ro

o ELUOTT COMPUTER SHOP -Via Don Min

zoni, 32 - Intra

a ALEX COMPUTERS C.S0 Francia, 233/4
• DE BUG COMPUTER - C.so Vittorio Ema-

nuele II, 22
« DESME UNIVERSAL - Via San Secondo.

95
• IL COMPUTER • Via Nicola Fabrizi, 126
• STAF - C.SO Regina Margherita, 97

Provincia di ToNno

o DIAM INFORMATICA - C.so Francia. 146

BIS - Cascine V>ca - Rnioti

Provincia di Vercelli

o C.S.I. TEOREMA - Via Losana. 9 Biella

• CHIP - Via Martin della Liberti. 47 - Ces-

sato

I

Veneto
\

Belluno

• UP TO DATE • Via Vittono Veneto. 43

Padova

• SARTO COMPUTER - Vie Armistizio. 79

[

Trentino Alto Adige
\

Bolzano

o COMPUTER POINT • Via Roma, 82

Provincia di Bolzano

• ELEKTRO TAPPEINER • P.zza Principale

90 - Silandro

Trento

• CRONST - Via G. Galilei. 25

I

Friuli Venezia Giulia
\

Pordenone

o SIEL - Via Colonna, 45

Udine

o C0.R.EL ITALIANA Via Tavagnacco. 91

o MOFERT 2 - Via Leopardi. 21

I

Liguria
\

Genove

o ODEL - Via Orsini, 4 R

o SALS INFORMATICA - Via G. D'Annun-

ZiC. 2

I

Emilia
\

Bologna

• MINNELLA ALTA FEDELTÀ Via Mazzini.

146/2

«SINICA INFORMATICA V.le Pietramella

ra. U

Provìncia di Bologna

o S.C. COMPUTERS Via Enrico Fermi. 4

Castel San Pietro

OS.P.E INFORMATICA - Via di Mezzo

Ponente, 385 - Crevalcore

Modena

• VIDEO VAL WiaV COMPUTERS - Via Ca-

naletto. 223

Provincia di Modena

o NEW MEDIA SYSTEM - Via Roma, 281 •

Soliera

Parma

o NEW LIST COMPUTER Via Nazario

Sauro. 9

Reggio Emilia

0 COMPLTERLINE - Via San Rocco, 10/C
e POOL SHOP - Via Emilia S. Stefano, 9/C

I

Romagna
\

Repubblica di San Marino

o A.C.S. - Via Nonagualdana Cailungo

Ferrara

o BUSINESS POINT Via Carlo Mayer, 85

Provincia di Porli

o TOP BIT Via Veneto. 12 Forlimpopoli

o EASY COMPUTER - Via Lagomaggio. 50 -

Rim ini

o NUMERO Via Battaglini. 21 - Rimini

Provìncia di Ravenna

• E.T.S. - Va Saffi. 1 Alfonsine

o P.L2. INFORMATCA - P.zza Sercognani,

6 Faenza

I

Toscana
\

a DELTA SYSTEM - Via Piave, 13

Firenze

o M T.S. DISTRIBUZIONE - Via di Novoli. 64
A

o TELEINFORMATICA TOSCANA - Via Bron-

zino. 36

Grosseto

o COMPUTER SERVICE - Via Dell'Unione, 2

Livorno

o ETÀ BETA COMPUTER ViaS Francesco,

30
o FUTURA 2 - Via Cambini, 19

Provincia di Lucca

o (L COMPUTER V ie Colombo, 216 - Lido

di Camaiore

Pisa

0 ELECTRONIC SERVICE-Via della Vecchia

Tranvia, 10

Pistoia

o RENATO BROGI P.zza Gramsci. 26

Provincia di Siena

o ELTnRONlCA di BIFOLCHI Via d> Graccia-

no nel Corso, 11! - Montepulciano

• ELETTROMERCATO di BURRiNl - Via Tosca-

na, 6 Montenggioni

I

Umbria

0 MIGLIORATI Via a Ercolano. 3
o STUDIO SYSTEM Via R. D'Andreotto. 49/

51

I

Lazio ~|

o D.R.R. - Via Giovanni Giorgi. 6

I

Abruzzo
I

Teramo

0 MAX CENTER • V ie Crisoi, 68

I

Puglia
~|

Bari

o ARTEL - Via Guido d'Orso, 9
o COMPUTER’S ARTS - V.le Meucci, 12/S
o ELETTRONICA SISTEMI - V le della Reoub

blica. 67/69
o PAULICELU SABINO & HGU - Via Fanelli.

231/C

I

Campania ~|

Napoli

0 OARVIN - Calata San Marco, 25

• DPC INFORMATICA Via E NicolarOi. 129

• GENERAL COMPUTERS Via Beinmi. IDI

• SPY - Via Domenico Fontane. 135

o TOP VIDEO TOP COMPUTER Via S. Anna
dei Lombardi. 12

Provincia di Napoli

o ITAUANA SOFTWARE Via Zara, 11 • Acerra

o NUOVA INFORMATICA SHOP Va ùbertà,

185 - Portici

Provincia di Salerno

o COMPUTER WORLD Va Quarto, 6 - San
Marrano sul Sanno

I

Calabria
\

Cosenza

o SIRANGELO COMPUTER Va N. Pansio. 25

Reggio Calabria

0 CONTROL SYSTEM - Va S. Francesco da

Paola, 49/D-E
o SYSTEM HOUSE Va Fiume ang Palestn-

Provincia di Roggio Calabria

« COMPUTER SHOP - Via Matteotti. 48/50

[

Sicilia
~[

Provincia di Enne

o ITALSOT7 - Va DottW Palazzolo Agira

Palermo

e C.H.P. • Va Libertà, 950 ELECTRONIC SHOP • Via degli Scala, 3

cambia in Commodore
Esigi sempre la garanzia della Commodore Italiano S.p.A.

Elenco

aggiornato

al

3

Aprile

1989
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Arte & Computer Amiga

A MIGA//er^ va a
gonfie vele, ha
veramente supe-

rato ogni attesa. Quello
che colpisce non è solo

la quantità di materiale

che quotidianamente
perviene in redazione
(questo mese ci siamo
trovati a dover scegliere fra centosessanta diapositive e un
centinaio di stampe), ma anche e anzi soprattutto il livello

medio degli elaborati. Con tutta probabilità, (e immagini
pubblicate non solo hanno incitato alla partecipazione stimo-
lando i lettori a dare sfogo alla propria fantasia ed alle proprie
capacità artistiche, ma sono anche servite come ispirazione,

come confronto, come spunto finendo per contribuire anche
ad elevare il tono generale delle realizzazioni. E questo signi-

fica, in ultima analisi, che in un modo o nell'altro la rivista ha
avuto un ruolo attivo in un processo di evoluzione: il che, per
noi, costituisce il miglior scopo che ci si possa porre.

Chi non si è ancora deciso a partecipare, si sbrighi: ricordo
che fra circa un mese, il 15 giugno, scade il termine perché i

lavori possano essere pubblicati in queste pagine. Ancora
qualche tempo ci sarà, dopo quella data, solo per poter
partecipare alla selezione per la mostra finale, che sarà rea-

lizzata in settembre con le migliori immagini pervenute in

tutti questi mesi ed in occasione delia quale sarà il giudizio

del pubblico ad assegnare l'Amiga 2000 in palio.

Marco Marìnacci

^(j

C ome per un bassorilievo astratto, Lui-

gi luspa lavora su pochi toni di colon

non brillanti Le convessità e ie concavità

si aggrumano su una specie di acciottola-

to di stile materico. La composizione, che
punta su una falsa direzione radiale, si

impernia su un asse verticale centrale di

vago tono argenteo, cui si ancorano i

corpi più massicci. Queste superfici ri-

sentono dell'esigenza plastica che guida

l'ispirazione e sono digitate come una
ceramica prima del mistero della cottura.
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Massimo Barsotti,

Chiavar! (Genova)

Fracta! Wor\à 2 - Analytic Art,

Pp i xrndle, Pholon Paint

Paolo Giammarruco, Arezzo

DeLuxe Pamt II, Photon Paint

Èva Fontana, Borgo Valsjgana (TN)

Formica Bufa - Sculpt-3D, 640x512,
alta risoluzione inlerlaccialo

Come... oppure oltre

S iamo cosi abituati al rapido

susseguirsi delle generazio-

ni tecnologiche che quasi non oi

rendiamo più conto che l'inte-

resse e l'attenzione vanno loca-

lizzandosi soprattutto sul «co-

me», mentre finiamo col pren-

dere in scarsa considerazione il

"perché»
Il fatto che Erwin Panofsky

abbia considerato la prospettiva

non come un elemento esterno

0 tecnico dell'opera d'arte, ma
addirittura come un elemento
stilistico, una «forma simbolica»,

non impedisce che il meccani-
smo grafico del punto di fuga

venga considerato come una co-

modità da parte di qualsiasi dise-

gnatore, anche modestissimo
(che pensa soltanto al «come»
dar corpo ad un prospetto visi-

vo) Il concetto di simmetria nella

composizione medievale attri-

buiva al pittore una scelta di

valori molto piu complicata di

una rappresentazione ottico-na-

turalistica, ottenuta attraverso la

prospettiva. E bisognerà arrivare

al cubismo e soprattutto a Piet

Mondrian per ritrovare l'artista

libero di fronte al pencolo di

ripetere all'Infinito tutte le formu-

le e tutti gli stili della stona
dell'arte, quando viene esaltata

soltanto la capacità imitativa del-

lo strumento che si adopera.

Ma c'é anche l'altro pencolo:

quello che Paul Valéry chiamava
«ricerca maniacale della novità»

In questo caso la non-manualita

e la rapidità dell'elaboratore fa-

voriscono una casualità di scelta

che nulla ha a che vedere, ad
esempio, con la gestualità fina-

lizzata del «dripping» di Jackson
Pollock

L'era del computer dovrebbe
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Marino Ferè, 24019 Zogno (Bergamo)
OPami, alta risoluzione

di Alfredo Di Laura

stimolare non soltanto la speri-

mentazione scientifica, ma an-

che la ncerca della ragione più

profonda del collegamento
espressione-comunicazione In

un'epoca di proliferazione di

mass-media varrebbe la pena
progettare non tanto icone poli-

senso, quanto non-immagini.

cercando di uscire dalla trappola

del pensiero che non può più

esistere se non come immagine
0 come simbolo-parola.

Ricaviamo un esempio dal ci-

nema' in "Ballet mecaniQue» di

Fernando Leger. alla danza degli

oggetti e delle luo si alternano

alcuni primi piani, ma i volti

umani appaiono dietro un tipo

sempre mutante di mascherino,

che potrebbe essere, per se
stesso, un ideogramma In que-

sto caso la sottrazione di una
parte dell'inquadratura da parte

di un simbolo misterioso crea

una specie di ansietà l'ambigui-

tà del mancante, del non detto,

del non visto.

Senza voler cadere nel tecno-

logismo dello specifico, il moni-
tor — prima ancora di diventare

comunicazione TV o scheda di

memoria — propone soltanto

un'astrazione progettuale; e tale

potrebbe restare — fecondissi-

ma — se non fosse per la debo-
lezza umana di voler comunicare
agli altri quelli che pensiamo sia-

no I tesori della nostra immagi-
nazione grafica Purtroppo le mi-

sure standard del monitor ci re-

stano appiccicate pregiudizial-

mente come confine logico-cul-

turale E in questo orticello lavo-

riamo, senza capire spesso che
non abbiamo limiti, nemmeno
galattici Salvo essere petits-

singes
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Arie & CemiMiter Amiga

em
/a®
A®'

Marco Marinacd
Andrea de Prisco

Massimo Tfuscelli

Carmelo Genovese,
direttore del CRAUS di Bologrta

Alfredo Di Laura,
giornalista, esperto di immagine elettrorrica e critico

d'arte della RAI di Roma
Corrado Maltese,

docente di Storia dell'Arte, Università La Sapienza, Roma

Un esponente della Commodore Kaliena

Riceveranno un programma della sene DeLuxe
Massimo Barsotti, Cinzia Campana, Gianfranco

Falsina. Marina Feré, Enrico Fontana. Èva
Fontana. Paolo Giariwamjco. Alessandro

Mozzicafrcddo. LiCiflMWfc Umberto Uderzo.

Norme per la partecipazione
— La manifestazione AMlGAtfe/y, Arte & Computer

Amiga sarà articolata in;

— 6 edizioni di AMIGA/lery (sui numeri 82. 83, 64, 85. 86
e 87 di MCmicrocomputer; febbraio luglio 1989). nelle quali

saranno pubblicate alcune delle migliori immagini pervenute
nell'arco del mese;
— una mostra finale, in concomitanza con II V Simposio

su Arte e Computer (organizzato dal Circolo Corda Fratres e
dal Comune di Barcellona P.d.G.. Messina), cbe si terrà nel

prossimo mese di settembre.
— Ad AMIGA/lery può partecipare chiunque invii a MCmicrocomputer

(Via Carlo Perrier 9, 00157 Roma) Immagini realizzate con qualsiasi modello e
configurazione di computer Amiga.
— Si possono inviare diapositive, stampe fotografiche, stampe su carta.

Non sorto ammesse videocassette.
— Nel caso di invio di dischetti, non si assicura (per ragioni di mole di

lavoro) che la giuria possa prenderti in considerazione. Può tuttavia essere

utile inviare anche il disco, in aggiunta all'output su diapositiva, stampa o
carta.

— Ogni autore, con la partecipazione, dichiara implicitamente che le opere
presentate sono state realizzate con Amiga.

— Le opere inviate devono essere originali. Sono ammesse rielaborazloni

di Immagini già esistenti (demo, programmi commerciali), purché vi sia stato un
inien/enio di rielaborazione che venga ritenuto significativo dalla giuna. Nel

caso di Invio di imm^mi rielaborate, l'autore è comunque tenuto ad indicare

l'Immagine di provenienza.
— L'autore è pregato di indicare il programma o i programmi usati per la

produzione dell'Immagine e di fornire eventuali altri dettagli tecnici (tecnica e
risoluzione usate, ecc ).

— Non à stato stabilito un numero limite, tuttavia preghiamo di limitare a

sei il numero di immagini inviate ogni mese. Per una valutazione più approfon-

dita da parte della giuria, consigliamo comunque di inviare almeno tre immagini.
— Ogni autore può inviare immagini ogni mese.
— Non è prevista la restituzione di alcun maienale inviato.

— Con l'invio delie immagini, l'autore ne autorizza la pubblicazione e
l'esposizione alla mostra.

— Tutte le immagini saranno visionate dalla giuna e giudicate in base al

loro contenuto sia artistico sia tecnico.

— La giuria si riunirà ogni mese per giudicare le immagini pervenute entro

il giorno 15. Fra queste saranno scelte quelle da ricompensare e da pubblicare

nel mese successivo. I termini sono quindi: 15 gennaio, febbraio, marzo, aprile,

maggio e giugno rispettivamente per i numeri dail'82 aH'87 (febbraio, marzo,
aprile, maggio, giugno e luglio). Le immagini pervenute dopo il 15 del mese (e

prima del 15 giugno) partecipano automaticamente alla selezione successiva
— Immagini pervenute dopo il 15 giugno potranno eventualmente essere

prese in considerazione per la partecipazione alla mostra finale.

— Nel caso che le immagini pervenute nel corso del mese siano ntenute

di livello troppo scarso, la giuria si riserva il diritto di prendere nuovamente in

considerazione immagini scartate nei mesi precedenti.
— Ogni mese, per i 6 mesi di AMIGAf/ery, l'autore di quella che la giuria

nterrà (a giudizio insindacabile) la migliore immagine sarà ricompensato con un
Amiga 500. Eventualmente, potrà concordare la sostituzione dell'oggetto con
altro maienale Commodore di valore equivalente

— Gli autor delle altre Immagini che, ogni mese, la giuria riterrà di

pubblicare su MCmicrocomputer in AMIGAf/ery riceveranno un programma
della serie DeLuxe

— L’autore della migliore immagine, che sarà stato ricompensato con
l'Amiga 500. potrà continuare a partecipare nei mesi successivi ma non potrà

essere ricompensato con un altro computer; eventualmente potrà essergli

attribuita uno dei programmi DeLuxe.
Tutte le immagini pubblicate in AMlGA//ery su MCmicrocomputer

saranno ammesse di diritto alla mostra finale. Ad esse potranno aggiungersi, a

giudizio della giuria, altre immagini selezionate fra quelle pervenute ma non
pubblicate.

Le immagini partecipanti alla mostra saranno giudicate dal pubblico dei

visitatori. L'autore di quella che otterrà più voti sarà ricompensato con un
Amiga 2000 (di cui potrà eventualmente chiedere la sostituzione con altro

materiale Commodore per un valore equivalente]

Gli auton delle immagini pubblicate ogni mese in AMIGA//ery saranno
avvertiti dalla redazione di MCmicrocomputer. e saranno invitati a produrre un
commento (circa 3.000 caratteri) alla produzione delia propria immagine, caie

sarà esposto alla mostra contestualmente all'opera. Saranno inoltre invitati a far

pervenire un dischetto che conterìga il file con l'immagine prescelta.
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Solo dopo la perdita dei dati ,

scopri il prezzo da pagare.

Fino a] 31 Maggio il PAC 2Hh Plus di Tandon lia un

prezzo irripetibile. .Ma in qualsiasi momento, i! P.AC 286

Plus e i computer della PAC Family vi offrono qualcosa che

non ha prezzo: la sicurezza.

Ina completa protezione per i vostri dati attra\erso la nuova

tecnologia del I>ata Pac, 11 primo hard disk estraibile dal

computer come una videocassetta.

Furto dei dati. Con il Data Pac difendete l'accesso a

tutti i vostri dati. Basta sfilarlo dal computer e chiuderlo

sotto chiave: l'ingombro è minimo. Questo vi protegge da

chiunque si inserisca in ufficio e anche dai furti elettronici,

di chi si inserisce nella rete del computer.

Manipolazione. La grande velocità di back-up dei

Data Pac, \i consente di copiare diecimila pagine di files in

pochi minuti, e archiviarle immediatamente. .\on dovrete

più preoccupar\i di errori di manipolazione dati, compiuti

inauertitamente da voi, o da altri intenzionalmente.

Software pirata. Neanche i "virus” più invadenti

possono danneggiare il vostro lavoro. Chiunque volesse

introdurre del software pirata dovrebbe prima superare la

vostra chiave di accesso personale: il "serial number"

a voi soli noto.

Da quando Tandon ha introdotto la Data Pac

Tcchnologv' il personal computer è diventato più competitivo

nelle prestazioni e nel prezzo.E grazie all'.Add-on-Pac tutti i

computer AT e .\T compatibili possono godere i vantaggi

offerti dal Data Pac. Per saperne di più. telefonateci allo

02/4883352. Vi daremo anche l'indirizzo del rivenditore

Tandon più vicino, ^

’iollosislema per leainlogia Personal

. Data Pac con cnalmller HÙ RU per

; coSlepamenli ud iifni cm/iuler di lipo

r XToAT Capacilà. SO 0 !"

Processm Inlel SlU/l» a IO W2 -

Vernoria CenIruIe I espandibilefi-
no a i Wl ni scheda fruàrr . i adog-

gianienli lier DATA PAC Monilor U
pollici - Scheda grafica monwmmcdi-
ca Icimpalibile Hercules) - Tiuliera

estesa 102 bisli laleifaccia seriale e

pmMi- VSDOSSJ- CU OVi/C- US

Ul\DOVS-lìplianals PACfloppi-y l'i

Il S~ I.-2 - HATA PAC da SO 0 -io MB

PC 5!l

. Prrxessore InhH »)JS6 sx 816 VHP -

Pioppi' S' H o da 3' Ii2 - Vemuna
Cenirak / MB espaiMibfinoaSAm
su scheda madre - 2 albigglamenii per

DATA PAC Momior H pollici - Scheda

grafica momcromalica Icompalihik

Henidesi - Tuslieni eslesa 102 lasli -

Inlerjóccia seriole e parallela HS DOS

SS - Gt BASIC - MS u;.\wo»>
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PROVA

Apple
Macintosh SE/30

C
hi benevolmente mi legge su
queste pagine, ormai da qualche
anno, si sarà accorto, da quello

che racconto talvolta nei miei articoli, di

trovarsi di fronte una persona di età

superiore alla media di quelli che circo-

lano neH'ambito della redazione: per la

verità quasi tutti i componenti fissi della

scaletta dei collaboratori si aggirano in-

torno ai 30 anni, mentre lo ho superato
da tempo i quaranta e, quando vado in

redazione, mi sento come se avessi

fatto un salto indietro nel tempo, quan-

do collaboravo ad un'altra rivista (Tac

Armi di Milano! o quando, per sbarcare

gli eterni problemi di lunario universita-

rio. facevo il portavalon per il Monte dei

Paschi di Siena in via Nazionale a Napo-
li. o mi vendevo, sottobanco, gli appunti
delle lezioni di fisica terrestre o di pro-

spezioni minerarie.

La stessa sensazione la ho da quando
ho sposato la causa del Macintosh, bu-
cintoro deH'ampia regata dei personal

computer: non faccio a tempo ad invec-

chiare in qualche configurazione hard-

soft che una nuova release del sistema
operativo o una macchina diversamente
specializzata compare all'orizzonte a far-

mi di nuovo star sveglio, la notte, a
pensare cosa ci potrei farei

Quando comparve nel lontano 1984.

Macintosh fece gridare al miracolo co-
me e più del suo sfortunato predeces-
sore Lisa: interfaccia utente «speciale»,

estrema velocità d'uso e facilità d'im-
piego. potenza di calcolo inimmaginabi-
le. per i tempi, grazie al 68000. erano
solo particolari di un cambiente», di un
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connubio utente-macchina destinato a

fare epoca; la strada era aperta, tant'è

che ad essa approdarono, con risultati

diversi ma, ritengo, mai eguagliati, mac-
chine come Atari, Amiga, e la sfessa

IBM, col suo tormentato (dal punto di

vista legale) Windows. Era il colpo di

grazia per il mio affezionato HP 87,

acquistato circa due anni prima a suon
di bigliettoni, cui mi legava la passione

del primo amore in vesti di microcom-
puter. e discrete soddisfazioni finanzia-

ne. visto che la HP Italiana presentava

una decina di miei programmi (destinati

essenzialmente all'Ingegneria) sul suo
caratogo ufficiale.

Ho posseduto nell'ordine un 128, un
512 poi aggiornato a Plus, un SE. e un
Macll. su CUI attualmente lavoro; non
ho avuto mai occasione di stancarmi di

una qualsiasi di queste macchine nella

loro evoluzione, oggi, con un SE sulla

scrivania del mio studio ed una Laser

NT condivisa in AppleTalk con la mia
collaboratrice Cristina, mi sento ancora
giovane e pronto ad affrontare bande di

S 0. diversi in asseffo di guerra ed
assetati di sangue.

DeirSE/30 avevo letto su MacUser.
MacWord. e MacWeek, in un coro di

commenti entusiastici. Massimo, anima
nera della rivista, istigato da Marco, mi
telefona venerdì con la fatidica frase:

«Abbiamo ricevuto oggi un SE/30, anco-

ra odoroso di fabbrica: fe lo mando per

corriere espresso.

L'espresso si è dimostrato, all'atto

pratico, un accelerato, visto che ha im-

piegato cinque giorni per il tragitto Ro-

ma-Avellino: i giorni a disposizione per

la prova si sono ridotti (meno male che

Apple Macintosh SE/30

Distributore:

Apple Computer spa
vie flrvo/fena. 8
20090 Segrete IMO

Prezzi IIVA esclusa/;

S£/30 2Mb HO-40 L 8.750.000

SE/30 4Mb HO-40 L. tO.000.000

c'era un week-end in mezzo), e. con
l'aiuto di una notte in cui non ho dormi-
to ecco qui la prova di questo mostro,
sine efflatu vocis!

Il Macintosh SE/30

Esternamente, la macchina non diffe-

risce dal suo predecessore in alcun par-
ticolare. tranne che nella scritta frontale
(che oltre tutto si é spostata a sinistra) e
nel colore del led dell'HD (oltre a piccoli

particolari come il lume delle fessure di

1 i; iJii IJ 1 Iti. 35

^ 1» Il If I» li II \t II 1» Il |, |; 1^ ; s 4

f II 1» Il |s 1» Il Ir II l« lì r< 1 s _

o,„- Ir II II 1» 1» I 1 1 Ilio r 2

» . Ja 4 la 4-1- *

ia iBslieia fomite come siandaid alla macchina: é possibile adottare in opnone duella estesa ma i tasti fumionB sono, ovviamente, inutihizabih
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areazione); si tratta del solito «cubo»
rimasto immutato dalia comparsa del

modello primigenio. Un'altra piccola dif-

ferenza che sfuggirebbe a un’ispezione

non attentissima e prolungata è rappre-

sentata dal forellino di espulsione «via

hardware» (vale a dire con la graffetta)

che SI è ridotto di diametro e che proba-

bilmente sparirà nelle prossime realizza-

zioni, visto che è da' tempo che ormai

dischetti non se ne bloccano più.

Il peso della macchina è leggermente
superiore a quello della stessa versione

base con HD; si tratta comunque di un

fardello di meno dì 10 kg (9.450, senza
tastiera mouse e cavi), facilmente tra-

sportabile grazie al comodo maniglione

superiore (che, tra l'altro permette di

ancorare saldamente anche eventuali

schermi antiriflesso). Abbandonato or-

mai da tempo il beige delle vecchie

realizzazioni, si è universalmente impo-

sto, in casa Apple, il grigio (detto qui

«argento») «inventato» col Mac II; il

blocco dà una impressione di estrema
compattezza e solidità, grazie anche alla

eccellente qualità, spessore e durezza

della plastica impiegata (30'’ Brinnell).

Il lato destro è completamente liscio

e può accogliere, agevolmente, acces-

sori come le taschine portamouse-por-

tacavi prodotte dalla Kensington od altri.

A sinistra le feritoie alla base possono
accogliere il doppio pulsante che con-

sente il reset totale del sistema o il

blocco dell'attività del job corrente.

La parte posteriore é, infine, un mo-
dello di ordine e pulizia. Oltre alle picco-

le feritoie di ventilazione (sono scom-
parse quelle superiori, accanto al mani-

glione), c'è l'interruttore di alimentazio-

ne con la rispettiva spina, e più in

basso, in schiera ordinata, alla base del

blocco, nell'ordine le prese di collega-

mento tastiera e mouse, la RS 232 per

Il driver esterno, la SCSI per le periferi-

che servite da questo protocollo, e,

ancora, le ben note uscite miniDin per

la stampante ed il modem. Completano
Il tutto l'uscita audio (stereo), e le fessu-

re di ancoraggio antifurto, oltre una am-
pia etichetta con le specìfiche della

macchina. Manca quindi la feritoria per

la batteria tampone di alimentazione del

clock interno, da tempo sostituita con
un miniaccumulatore al litio sistemato

sulla piastra madre.

La tastiera fornita con la macchina è
quella cosiddetta «intermedia», a metà
strada tra la spartana (ma estremamen-
te pratica) del vecchio 512/Plus e quella

estesa del II, con I suoi tasti funzione, é
presente anche il tasto di accensione-

reset superiore, qui mutile, e tra l'altro

estremamente brutto a vedersi; si tratta

di una tastiera a basso profilo, solida,

ben collaudata (mia moglie ha gettato

giù dalla scrivania quella del mìo SE
senza alcun danno visibile), con un
feedback eccellente, anche se manca di

piedini per una maggiore orientazione

(sono disponibili a parte da costruttori

indipendenti, e si incastrano nei fon

delle viti a scomparsa sottostanti). Pos-

siede due prese, sistemate sui lati che
consentono, oltre al collegamento del

cavo, parzialmente spiralato, l'allaccia-

mento del mouse in alternativa al colle-

gamento sul retro della macchina (cosa

consigliabile vista la modesta lunghezza

del cavo in dotazione).

Il mouse è quello nuovo, visto da

tempo su tutte le macchine tranne il

Plus; piu leggero, sottile e pratico di

quello formato saponetta dei vecchi

m'odelli, ha il pregio, grazie ad una mag-
giore tenuta della sede della sfera, di

sporcarsi molto poco, cosa che non si

poteva certo dire con le sene preceden-

ti: inoltre è più scorrevole e preciso nei

movimenti, anche grazie, probabilmen-

te, alla modifica della forma e del mate-
riale dei risalti di strisciamento.

La macchina è compresa in un imbal-

lo ben disegnato, tipico di altri prodotti

Apple. La scatola, oltre al corpo macchi-
na, contiene due scatole in polistirolo

espanso che custodiscono una la tastie-

ra, l’altra i cavi e la manualistica ed il

software di sistema (rappresentato qui

da ben 9 dischetti; nell’ordine uno di

benvenuto, formattato nel nuovo forma-

to da 1.4 mega, 4 di system-finder-

utility varie e 4 di HyperCard). Completa
il tutto una sene di foglietti volanti,

aggiornamenti dell'ultima ora, e gli im-

mancabili adesivi croce e delizia di mia
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nipote Anna Serena, ragazzina delle ele-

mentari,

All'interno di SE/30

Aprire la macchina non è affatto facile

e fuori dalle possibilità dei semplici at-

trezzi. Infatti eliminate ie due viti poste-

riori, il coperchio (che abbraccia tutto il

Mac fin quasi al video) non si apre

nemmeno con la maggiore buona vo-

lontà (ricordo il primo Mac che aprii, con
l'aiuto di un amico; appoggiati su un

tavolo, uno che tirava da una parte, uno
dall'altra, ci rimettemmo, in due. tre

unghie, una camicia forse non lavata

con la candeggina, vista la facilità allo

strapp, ed una serie di cerotti per una

caduta rovinosa per aver, il mio compa-
gno, mollato la presa nel meglio; parte-

ciparono, non invitati, alla discussione,

una decina di santi, ma Mac conservò i

SUOI segreti meglio di Lady Godiva).

Per aprire Mac occorre un arnese da

tortura rappresentato da una specie di

forcipe-divaricatore che. incastrato nella

fessura che corre tutt'intomo al video,

permette, come d’incanto, di «spogliare

completamente la macchina»; resta so-

lo uno chassis di base e la cornice dello

schermo. E poi dicono che non è vero

che «so' e‘ fierri che fanno o' mastrol».

come dicono a Firenze!

Tutta l'area d’impronta dello chassis,

alla base, è occupata dalla scheda ma-
dre, mentre la sezione alimentazione e
raffreddamento (rappresentata da un
piccolo ventilatore radiale) è spostata

sulla sinistra (guardando il video), men-
tre la destra è praticamente vuota, an-

che per lasciare spazio per la circuiteria

di eventuali schede aggiuntive collega-

bili al bus di espansione. Nell'ordine

vediamo procedendo dal retro verso II

frontale, le pone già descritte, in ordina-

ta linea per tutta (a lunghezza di base, i

controller della porta seriale e della

SCSI, poi a destra il microscopico chip

che regola l'attività del desktop bus

(tanto per intenderci l'anello tastiera-

mouse). Leggermente più avanti, in or-

dine sparso rispetto ai primi, ci sono il

controller del disco rigido e. ancor più a

sinistra l’Apple Sound Chip.

In posizione centrale, spostato a de-

stra, in prossimità del bus di connessio-

ne (sembra, per posizione e mole, un
signore romano sul letto «summus» del

triclinio) troneggia il 68030 e, un poco
più a sinistra, la ALL) e il coprocessore

in virgola mobile 68882, vera meraviglia

del sistema e gran ciambellano di corte;

restano, in basso, la grossa (si fa per

dire) batteria al litio per l'alimentazione

dell'orologio, e rispettivamente a sini-

stra e in basso, proprio a contatto con il

coperchio frontale, m blocchetti da 64, i

quattro chip di ROM di sistema. A sini-

stra, schierati come un esercito in batta-

glia ci sono ben 64 chip di memoria
Ram SIMM (nella nostra unità di prova,

espansa fino a 4 mega).

Le sue maestà 68030 e 68882, sono
sen/ite da una serie di bus di tutto

pregio; i registri, i bus di indirizzi e quelli

di dati sono tutti serviti da autostrade a

32 bit; la differenza è ben evidente

anche all’utente meno scaltrito, ed è

anche e soprattutto a questo tipo di

«incontro ravvicinato» che il 68030 de-

ve la sua estrema velocità (il 68000
delle macchine precedenti aveva regi-

stri a 32 bit. ma bus indirizzi a 24 e bus

dati addirittura a 1 6, con colli di bottiglia

nel sistema che sacrificavano certe ca-

ratteristiche). Comunque, proprio per il

discorso della compatibilità che non va
mai dimenticato, SE/30 può funzionare

(adattandosi automaticamente alla biso-

gna) in modo 32 e 24 bit, per sopperire

alle esigenze di particolare software
scritto per modelli più vecchi.

Tra l’altro questa particolare architet-

tura si è dimostrata addirittura necessa-

ria per la gestione di programmi di grafi-

ca tridimensionale molto sofisticata, do-

ve la velocità di elaborazione e la conse-

guente disponibilità di enormi messi di

dati «finiti», forniti dal coprocessore,

imponeva scambi estremamente rapidi.

Altn coprocessori possono essere in-

stallati sulle schede di espansione Nu-

Bus; è il caso, ad esempio, di applica-

zioni non gestibili dal processore princi-

pale; poiché il controllo del computer é

gestito passando attraverso il chip di

coprocessione, é possibile, all'atto prati-
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CO trasformare Mac irt un altro sistema
di computer.

Le memorie della macchina

L'SE/30 a nostra disposizione aveva
sulla scheda principale, come già detto,

64 chip di RAM, per un totale di ben 4

mega di memoria.

È stato il trionfo del Multifinder, at-

trezzo praticamente inutile per chi di-

sponeva del «solo» mega di memoria
fornito con le macchine più vecchie (a

meno di non voler lanciare insieme solo

Write e Paint).

Sono riuscito a mandare in esecuzio-

ne contemporaneamente ben 6 applica-

zioni tra le più sofisticate (Word 4.0,

Power Draw, Cricket Draw, Cricket

Graph, Canvas, e Laser FXl, tutte asse-

tate di «memoria», senza apprezzabili

perdite di velocità e con assoluta sicu-

rezza dei dati.

A proposito di ciò, negli ultimi tempi

mi ero sempre chiesto il motivo per cui

Word 4.0 continuava a sparare bombe
sul mio SE «normale», anche se dispo-

nevo solo di una beta version, non
capivo come la Microsoft si fosse azzar-

data a mettere in circolazione questo
pacchetto senza sfrondarlo di certi bug.

Avevo pensato a qualcosa relativamen-

te alla memoria, ma operazioni strane

sulla tampone non avevano dato risulta-

ti apprezzabili. Altro che bug del pro-

gramma! Provate con l'SE/30 e sentire-

te che scampanate; é proprio vero che
la ricchezza non fa la felicità, fa però
vivere tranquilli e sereni i

Proprio con Word abbiamo avuto il

piacere di poter finalmente usufruire

dell’opzione, quasi mai utilizzata in con-

dizioni normali, di tenere in memoria
contemporaneamente programma (650
K) e documento (che avevamo apposita-

mente ingigantito; 800K) insieme, per
intero.

Sembrava di stare davanti ad un
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HP9000 0 a un Amdhal; la barra di scroll

lavorava come un fulmine e l'accesso ai

menu era istantaneo, senza il ben noto

ritardo dell’accesso al disco neppure
per opzioni non importantissime, come
«Documenti! e «Section».

SE/30 gestisce in maniera ottimale il

PMMU (Paged Memory Management
Unit}, presente in ambienti multitasking

come l'A/UX. la versione Apple di Unix;

in tale tipo di ambiente esiste una sofi-

sticata tecnica chiamata, appunto, ge-

stione paginata della memoria, che con-

sente, attraverso una elegante soluzio-

ne, di accedere a una quantità di dati

superiori a quella materialmente conte-

nibile nella RAM (il termine «paginata»

SI riferisce al modo di gestire i dati in

memoria, che vengono organizzati in

«pagine», quantità definite (anche se

non fisse) destinate ad essere spostate

da e su disco).

É necessario quindi, un processore
destinato alla gestione di questo servi-

zio; il 68030 può. da solo, senza riduzio-

ne di altre sue caratteristiche, eseguire

la gestione della memoria paginata.

L'altra memoria, la ROM, è quella già

nota e presente fin dai primo SE; si

tratta del blocco di chip da 256K che
racchiude il firmware del sistema e che
contiene da una parte (a piccola routine

di bootstrap per il lancio del System-
Finder, dall'altra le 700 e passa routine

di libreria interna del Mac, comunemen-
te note sotto il nome di ToolBox-Quick-

Draw.
Infine un'ultima parte è dedicata alla

regolazione delle operazioni di gestione

delle memorie di massa e di alcune

periferiche.

Bus e porte del MacSE/30

Innanzi tutto occorre spendere qual-

che parola circa l'Apple Desktop Bus;

sebbene la maggior parte degli utenti

non SI porrà mai eccessivi problemi

circa l'uso di questo sistema, occorre

tener conto che si tratta di una realizza-

zione di grande sofisticazione; infatti è
possibile collegare col calcolatore, m un

anello sofisticato ed efficiente, altre pe-
riferiche, come un altro mouse, una
diversa tastiera (utile per chi, ad esem-
pio, programma), una tavoletta grafica

(risparmiando la porta seriale posterio-

re). una penna ottica; sebbene non esi-

sta un limite teorico al concatenamento
di periferiche occorre però tener conto
di problemi di alimentazione delle stes-

se, per cui dopo sei periferiche collega-

te, I risultati si deteriorano rapidamente.

Oltre al disco rigido l'SE/30 dispone di

un mmiftoppy FDHD in grado di usare
dischi da 3.5 pollici ad alta densità,

capaci di 1.4 mega; la periferica comun-
que è capace di leggere anche dischetti

iniziaiizzati a 400 e 800K; la tecnica di

lettura ed inizializzazione è del tutto

trasparente all'utente; è la stessa mac-
china che SI incarica di riconoscere il

tipo di dischetto inserito e di gestirne, in

relazione, la capacità.

Inoltre la porta posteriore permette di

collegare unità disco aggiuntive pilotate

comunque attraverso sistemi seriali, un
po' vecchiotti rispetto alla porta parallela

SCSI.

Quest'ultima è l'interfaccia per eccel-

lenza; SI tratta di uno standard che é
destinato a raggiungere risultati presti-

giosi, non solo per la sua efficienza, ma

anche per essere stato progettato e

supportato dal potentissimo ANSI.
Le due porte modem e stampante

sono quelle già ben note all’utenza,

come lo è il jack audio, che, come
abbiamo già detto, è stereo. Infine il

connettore di espansione interno per-

mette l'accesso al microprocessore at-

traverso un connettore a 96 pin; si

tratta dell'unica via d'accesso al cuore
del sistema, e rappresenta la strada

utile per l'installazione di circuitene sup-

plementari per funzioni non supportate

dalla macchina centrale, come unità di-

sco da 5.25 pollici, monitor aggiuntivi

speciali, reti di comunicazioni con Ether-

net. ecc..

L'accesso al connettore avviene attra-

verso una porta protetta da uno sportel-

lino di plastica amovibile, sistemato ap-

pena sopra le porte già descritte.

Il software di sistema

Ben poco è da dire circa il software
fornito con la macchina. Si tratta, in ogni

caso, del sistema operativo e delle utili-

ty accessorie descritte, qualche mese
fa. su queste stesse pagine, nella rubri-

ca dedicata al Mac. e giunti, oggi, alla

versione 6.3. La modifica di certi stan-

dard dell'hardware ha cambiato, inoltre,

il beep di gestione, che s< è addolcito

alquanto e che é sparito da certe opera-

zioni ( come lo spegnimento via softwa-

re ed il relativo reboot).

Curiosando tra cose ormai ben note

non ci è parso di rilevare nulla di nuovo,

tranne una particolarità che ci é dispia-

ciuta alquanto. Sono spariti gli F-Key di

sistema relativi all'hard copy dello

Specìfiche dell'SE/30
Processore: Motorola MC68030, a 32 bit; clock con frequenza di

15667 Hz; supporta gestione paginata della memoria.
CoprocMtore: Motorola MC688B2 in virgola fluttuante (standard

lEEEi

Memoria: da 1 a 8 Mb sulla piastra madre (4 sulla macchina in

prova), espandibili fino a 128 M; ulteriore espandibilità attraverso

io slot di espansione esterno.

Memoria di massa: 1 minifloppy da 3.5" ad alta densità, con
capacità di 1.4 Mb (sono riconoscibili anche dischi da 400 ed
8O0K); 2° unita opzionale. Disco rigido interno da circa 30 Mega in

collegamento SCSI (priorità 0). altri dischi rigidi collegabili in sene
attraverso la poda SCSI.
Schermo: 9" ad alta risoluzione (512x342 pixel); rnonitor aggiun-

tivo esterno anche a colori.

Interfacce; 2 connettori Apple Desktop Bus. per comunicazioni su

bus seriale sincrono con apparecchiature a bassa velocità. Uno slot

di espansione per linee di dati e linee di indirizzi a 32 bit tramite

connettore EuroDin a 120 poli. Due porte seriali RS-232 RS-422 a
velocità di 230.4 Kbaud (incrementabile a 0.920 Mbit se con clock

esterno) Una porta SCSI; un connettore audio per amplificatore e

cuffia esterni.

Generatore di suono: Chip custom Apple (ASC), con possibilità di

sintetizzazione di onde a 4 voci e generatore di campionamento
stereo.

Alimentazione: da rete a tensione variabile da 120 a 240 V in AC.
frequenza variabile da 48 a 62 Hz monofase, ambedue autoconfl-
guraniesi Potenza massima impiegata 75 W.
Orologio; Chip custom tipo CMOS, con batteria tampone al litio

Tastiera: tastiera standard Apple 82 tasti; tastiera estesa Apple
105 tasti.

Mouse: meccanico con albero ottico e codifica interna del

segnale-contatto; 3 94 valon per mm (100 ± 10 per pollice).

Ventola: radiale 10CFM.

Temperaiuia ambienie operativa

di stoccaggio
Urnidità relativa non >
altitudine non >

Dlmacslonl » pasi

unità centrale; 9.45 kg
tastiera: 1 kg

tastiera estesa 1.6 kg
mouse' 0.17 kg

da -HO* a +35*

da -40* a +47°

90Ki
3040 m

345x243x276 mm
44.6 X 418 X 142 mm
56.4x486x108 mm
27 9x63.3x96.5 mm
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schermo; tanto per intenderci non è

possibile più eseguire II dumping del

video su stampante o su file con le ben
note combinazioni Shift-Command 3 e

4. cosa già accaduta sul Mac II. Pecca-

to, soprattutto per chi programma, che
aveva a disposizione un eccellente tool

per l'esame delle sue videate. Neppure
l'utilissimo «Camera» funziona; è dav-

vero una bella perdita!

Parliamo, parliamo e stiamo girando

attorno al piatto grosso della serata;

saltiamo a pié pari HyperCard, cui dedi-

cheremo prossimamente una prova
completa e, successivamente, una se-

rie di articoli specifici.

La ciliegia sulla torta di questa mac-
china è il drive, che consente di format-

tare. leggere e lavorare su file in forma-

to diverso dallo standard Mac (leggi in

primis, MS-DOS).
All'operazione è dedicato un particola-

re software, Apple File Interchange, for-

nito col sistema, che permette colloqui

tra ambienti diversi, come MS-DOS,
Pro-Dos, Mac System, RTF, ed altri.

Si tratta di operazioni molto intuitive e
rapide, efficienti e precise, che sono
estremamente ben documentate sul-

l'ottimo manuale; unica precauzione,

peraltro ben evidenziata nel manuale, è
quella di preformattare, eventualmente,
dischetti in formato MS-DOS (e altri),

alla capacità desiderata, se non è possi-

bile. in quest'ultimo caso, adottare let-

ton da 1 .4 mega.
In caso contrario è lo stesso SE che

si incarica di formattare il dischetto se-

condo lo standard voluto-

la cosa si è rivelata davvero un tocca-

sana per chi, adottando linguaggi poco
legati alla macchina, desidera trasferire

SUOI programmi da standard ad altri

standard.

Una curiosità; passando da ambienti
diversi a MS-DOS il sistema, curiosa-

mente, legge i nomi dei file interpretan-

do le ultime tre lettere, se sovrabbon-
danti. come estensione; tanto per
esemplificare, mi sono trovato con que-

sto articolo intitolato come se30pro-
vamc trasformato in se30prov,amc (sic).

Conclusioni

Mac SE/30 somiglia ad una di quelle

vetturette oggi molto di moda, che alla

carrozzeria di una utilitana abbinano un

motore da cento e più cavalli, roba

come la Uno i.e. turbo, la AX gt, la Mini

De Tomaso o la Metro MG Midget;

schegge che te le vedi passare davanti

in autostrada a centottanta all'ora, in

barba a tutti i multanova della P,S. Certo

è solo che la velocità di questa nuova
realizzazione Apple è impressionante
non solo nell'esecuzione di calcoli, cosa
prevedibile data l’adozione del copro-

cessore matematico (esegue ricalcoli di

tabelloni Excer*^ in tempi inferiori di 7-9

volte, ed operazioni, su TKISolver. an-

che dieci volte più veloci), ma soprattut-

to nella gestione del sistema; chi ha la

possibilità di fare una accensione com-
parata di un terzetto 512. SE, SE/30
avrà senza dubbio modo di notare, an-

che senza alcun cronometro alla mano
(tanto sono enormi le differenze) i passi

da gigante nell'evoluzione di questa
macchina (il bootstrap avviene in 1.8

secondi, praticamente il tempo di ac-

cenderlo e di allontanare la mano dall’in-

terruttore, contro I venti e passa di un
normale SE).

Un'occhiata ai costi, sempre tallone

d'achilie in questa categoria di macchi-
ne. Mi è capitato, senza volerlo, di apri-

re proprio qualche giorno fa un numero
scorso della rivista (roba di due o tre

mesi or sono), per cercarvi una notizia

per un mio collega di lavoro e vedo il

mio grande amico che scrive, a proposi-

to di un compatibile del costo di alcuni

milioncini, che si tratta di un prezzo

adeguato alla qualità della macchina ed
alle prestazioni che fornisce, quanto do-
vrebbe costare questo Mac. in propor-

zione? Vi posso dire, evitandovi la ricer-

ca, che costa, più o meno, la stessa
cifra. m/t
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Vitalizzate il vostro computer.

Non è facile dar vita alle idee c/aando il

computer non vi aiuta.

Per questo abbiamo sviluppato una

linea di strumenti potenti ed estrema-

mente ruser-friendlya per ogni utente di

personal computer.

Il Mause
,
che supporta qualsiasi applica-

zione ed accelera il cursore sullo schermo

con un semplice movimento del polso.

ScanMan ^^. lo scanner manuale che

istantaneamente importa immagini in

qualsiasi personal computer IBM"^

(e compatibile! o Moc^^ Plus, SE o II.

Finesse. Il funzionaleprogramma di

desktop publishing di facile utilizzo che si

rivenditore i prodotti

della Logitech, e

presto il computer

diventerà l'inter-

locutore di riferimento.

Per gli indirizzi dei rivenditori

di zona chiamate:

LOGITECH ITALIA S.r.1.

Tel.:0S9/60S656S.

Fax:0S9/6056575.
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F
ra le tarile realtà commerciali ita-

liane che operano nel settore della

piccola informatica, una delle più

importanti e consolidate è certamente
quella costituita dalla /Asem di Udine.

Nata nel 1981 come produttrice di siste-

mi automatici per il controllo di impianti

industriali, al momenfo della rivoluzione

del PC ha saputo essere tra I primi

costrutton italiani ad entrare nel nuovo
affare progettando e realizzando in pro-

prio un compatibile Apple II. Era il 1983:

in seguito, sulla scia del successo di

quella macchina e della generale cresci-

ta del mercato, gli obbiettivi dell'azienda

SI sono sempre più orientati verso il

difficile ma promettente mondo dei per-

di Corrado Giustozzi

sonai, tanto da consentire alla ditta di

produrre nel 1985 un proprio compatibi-

le IBM. Da quell'epoca sono oramai
passati quattro anni, durante i quali la

Asem si é sempre più affermata nel

mercato dei compatibili IBM come co-

struttore a tutto tondo e non semplice
assemblatore. I numerosi modelli di

macchine attualmente a listino coprono
tutta la fascia di utilizzo che va daH'eco-

nomico PC/XT al potente supermicro
multiutente (ricordiamo ad esempio il

Thor 9000 provato su MC 63). passando
per varie configurazioni intermedie nelle

quali ogni utilizzatore può trovare il mo-
dello della misura giusta per le proprie

esigenze. A tìtolo di cronaca il fatturato

1988 della Asem è stato di oltre sessan-

ta miliardi di lire, con un incremento del

quarantacinque per cento rispetto all'an-

no precedente; per circa quattordicimila

unità vendute, pari ad una quota di

mercato superiore al quattro per cento.

Per T89 si prevede un fatturato di ottan-

tacinque miliardi ed una vendita di circa

ventimila unità. Sono cifre di tutto ri-

spetto che servono a meglio illustrare la

reale consistenza di questa azienda: la

quale oltre a progettare e costruire le

sue macchine le distribuisce grazie ad
una catena di dodici agenzie e duecento
rivenditori in tutta Italia.

Bene, l'oggetto della prova di questo

mese è un interessante modello di fa-
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scia medio-alta, che ha la particolarità di

essere la prima macchina ad esserci

stata consegnata ufficialmente comple-
ta di OS/2 versione 1.1 con Presenta-
tion Manager. Asem infatti, al pari degli

altri OEM Microsoft italiani, ha già co-
minciato a consegnare con i suoi com-
puter la nuova versione estesa del re-

cente sistema operativo Microsoft. Ma
l'interesse per questa macchina non
risiede certo nella sola presenza del-

rOS/2; sono invece le sue caratteristi-

che intrinseche a renderla meritevole di

un esame più approfondito. In breve si

tratta del modello di punta della linea di

macchine intermedie, quelle basate
suir80286. Il suo processore viene fatto

funzionare ad una frequenza di clock di

12 MHz senza stati di attesa. Adotta
chip di memoria da 80 nanosecondi per
la memoria centrale, che può arrivare ad
1 MByte sulla piastra madre, ed è
espandibile fino a sedici MByte di RAM
grazie ad una o due schede aggiuntive

da 8 MByte ciascuna, sempre di produ-
zione Asem. Per migliorare le prestazio-

ni del sistema nel caso di utilizzo di un
coprocessore matematico, la piastra

madre incorpora un oscillatore separato
mediante il quale si può far funzionare

l'80287 (opzionale) In modo asincrono a
piena velocità, anziché nel consueto
modo sincrono. Nella macchina posso-
no infine essere installati hard disk in

vari tagli, fra cui un bel modello ESDI da
90 MByte per 18 millisecondi con inter-

leave unitario: ed analogamente si pos-
sono avere diversi tipi di adattatori vi-

deo. compresa una EGA esfesa prodot-

ta dalla sfessa Asem.

Produttore e Distributore: ASEM Spa - Via

Divislona Julia 32. 33030 Santo Stefano Buia

(UDÌ
Prezzi UVA esclusali

CPU 12 MHi. 512 KByte RAM. 1 floppy. 1

Winchester 40 MByte 28 ms. /MS-DOS 3.3

C.s. ma con Winchester ESDI 90
MByte 18 ms L. 6.240.000

Tastiere avamate L 210.000
Adattatore video AAVGA *
monitor Nac Multisync II L. 2. 170.000
Floppy drive addiaionale da S.2S" o
3,5" alta capacità L 280.000

schede di espansione 8 Mbyte RAM
6.160.000

802878MHz t 700.CWO
80287 10 MHz L 810.000
OS/2 versione 1.1 L 550.000

Descrizione esterna

Il Desk 5030, come si vede nelle

immagini che illustrano l'articolo, fa uso
di un classico cabinet tipo «AT origina-

le» dalle generose dimensioni (circa

50x16x40 cm Ihp), il quale fa capire dal

primo sguardo che ci si trova di fronte

ad un computer particolarmente «se-

rio». Naturalmente il peso della macchi-

na segue l'Ingombro, risultando piutto-

sto elevato. Diciamo subito, a beneficio

di chi avesse problemi impellenti di spa-
zio, che esiste anche il modello 5031
perfettamente analogo al 5030 ma in-

scatolato in un meno ingombrante con-
tenitore «babvAT»; in esso ovviamente
il risparmio di spazio si paga con una
minore espandibilità delle memorie di

massa.
Il pannello anteriore, realizzato in Italia

specificamente per queste macchine su
disegno originale Asem, é caratterizzato

da un design sobrio e gradevole a base
di scanalature orizzontali. Esso com-
prende nella parte sinistra il grosso in-

terruttore di accensione, la serratura di

sicurezza che inibisce il funzionamento
della tastiera, quattro spie a led ed il

pulsante di reset, mentre nella parte
destra gli alloggiamenti per le due unità

di memoria di massa accessibili dall'e-

sterno. Il significato ed il colore dei led

sono i seguenti, procedendo da sinistra

verso destra; presenza dell'alimentazio-

ne (verde), attività del Winchester inter-

no (ambra), tastiera abilitata (ambra); il

quarto led, di colore rosso e contraddi-
stinto dal logo della Asem, attualmente
non è utilizzato ma viene definito «riser-

vato per espansioni future». Notiamo
che il pulsante di reset è completamen-
te protetto da azionamenti accidentali o
involontari in quanto è stato situato die-

tro al pannello frontale e risulta accessi-
bile solo tramite un minuscolo forellino.

Il pannello posteriore ha un aspetto
del tutto convenzionale: sulla sinistra la

sezione alimentathce, sulla destra le

feritoie di accesso alle schede di espan-
sione. Notiamo la presenza di una presa
di rete asservita all'alimentazione gene-
rale, utile per permettere l’accensione

automatica del monitor, ed invece l’as-

senza del cambiatensione. Al centro del

pannello si trova il connettore DIN per la

tastiera. Gli slot di espansione sono in

numero di otto ma il pannello presenta
anche tre fori aggiuntivi per connettori a

D da venticinque poli, presumibilmente
predisposti in vista dell'installazione di

una scheda con più porte seriali a

bordo.
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La tastiera é del tipo avanzalo m versione nazionale americana
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La tastiera fornita con la macchina è
del consueto tipo avanzato che oramai
da tempo costituisce lo standard per
questo genere di computer. In particola-

re questa é del tipo americano ed è del

tipo «morbido» che attualmente sem-
bra andare per la maggiore, caratterizza-

ta cioè da un bassissimo feedback di

attuazione dei tasti.

Il monitor che si vede nelle foto, un

bel multisync di produzione Wyse, non

è quello che accompagna la macchina
standard ma deve essere nchiesto ap-

positamente. Il monitor standard consi-

gliato per le macchina con VGA è co-

munque l'ottimo NEC Multisync II, di

CUI Asem tra l'altro è distributrice.

L'interno

L'apertura del Desk 5030 è fortunata-

mente molto semplice. Il coperchio è
incernierato posteriormente a «cofano

d'automobile», e viene mantenuto fer-

mo in posizione chiusa da due agganci

in plastica posti sulle fiancatine del mo-
bile. Per piccoli interventi aH'interno del

computer il coperchio può rimanere

montato in posizione aperta, garanten-

do all'operatore una buona libertà di

manovra; altrimenti può venire estratto

dalla sua sede per assicurare la massi-

ma accessibilità a tutte le parti della

macchina, Come risulta evidente, la ser-

ratura di sicurezza di cui il computer è

fornito non impedisce l'apertura fisica

del coperchio ma si limita solo all'inibi-

zione logica delta tastiera.

La prima cosa che appare evidente

esaminando la costruzione dell'insieme

è la grande attenzione posta nella realiz-

zazione. anche e soprattutto nei piccoli

particolari. Molto curato ci sembra ad

esempio il cablaggio delle messe a ter-

ra, importante sia per prevenire even-

tuali incidenti dovuti a dispersioni che
per ridurre l'emissione indesiderata di

frequenze radio. In effetti il Desk 5030.

benché la Asem non lo pubblicizzi, è in

grado di superare le rigide norme indu-

striali tedesche dì sicurezza e qualità.

Anche sotto il punto di vista meccanico
la costruzione ci sembra buona; da no-

tare a questo proposito la sbarra di

rinforzo che, correndo dal pannello ante-

riore a quello posteriore, migliora la rigi-

dità di tutto l'assemblaggio.

La disposizione delle unità compo-
nenti il computer é quella tradizionale.

La scheda madre occupa circa la metà
dell'area di base del contenitore, verso
il lato sinistro; la parte destra, a ridosso

del frontale, è dedicata ad ospitare le

memorie di massa il cui numero può
giungere fino a quattro (parliamo di mo-
duli standard a mezza altezza), infine

nella parte posteriore destra si trova

l'alimentatore, anch'esso di produzione

italiana. Lo spazio soprastante la scheda
madre, ossia quello nella parte sinistra

della macchina, è interamente dedicato

alle schede di espansione, che possono

essere fino ad otto e tutte del tipo

lungo. In particolare sono presenti sei

slot con bus AT a sedici bit e due con

bus PC/XT ad otto bit; dt essi però uno

tipo AT é dedicato in permanenza al

controller dei dischi ed uno tipo PC alla;

scheda video, e bisogna ancora conteg-

giare quelli da riservare per le porte

serrali e/o parallele (le interfacce non
sono infatti presenti sulla piastra madre)

per cui la reale disponibilità per l'utente

risulta in effetti minore.

Dando uno sguardo alla scheda ma-
dre notiamo innanzitutto le due EPROM
del BIOS, di produzione Award, che
identificano la macchina come un AT,

Gli zoccoli della RAM, che contengono
fino ad 1 MByte, sono nel caso presen-

te tutti occupati, cosi come quello che
ospita il coprocessore numerico 80287.

Qua e là si trovano dei jumper di confi-

gurazione che permettono all'utente

smanettone di meglio adattare alle pro-

prie esigenze alcune caratteristiche par-

ticolari della scheda: per loro tramite si

può ad esempio effettuare la selezione

dello stato di attesa per l'accesso alla

memoria, la configurazione della memo-
ria. la selezione della frequenza di clock

del sistema e di quella da inviare

aH'80287 e cosi via. Naturalmente l'u-

tente medio non avrà mai bisogno di

modificare la configurazione impostata

in fabbrica che è quella corretta per un

uso normale del sistema Infine va nota-

to che il bus dt sistema è temporizzato

ad 8 MHz per non rischiare di creare

problemi ad eventuali schede «vecchie»

non adatte alle nuove macchine molto

veloci.

Abbiamo accennato sia in apertura di

articolo che poc’anzi alla doppia fre-

quenza di clock che è possibile inviare

all'80287 0 soffermiamo un attimo su
questa questione perché la cosa può
interessare chiunque debba effettuare

del «number crunching» e, dunque, ab-

bia necessità di sfruttare al meglio il

coprocessore. Dunque, bisogna sapere
innanzitutto che nell'architettura stan-

dard inaugurata dal PC l’eventuale co-

processore numerico viene (atto lavora-

re in modo sincrono: ossia ad esso
viene fornito un clock di riferimento

direttamente dipendente da quello del

processore principale. Tale clock po-
trebbe (e dovrebbe) in linea di principio

essere proprio lo stesso che viene forni-

to al processore principale, ma siccome
in origine successe che i primi stock di

8087 fomiti dalla Intel non erano in

grado di lavorare alla stessa frequenza

di clock degli 8088/8086 deH’epoca, i

progettisti della scheda PC originale

pensarono bene di fare in modo che al
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coprocessore venisse fornito un clock

pan ai due terzi di quello del processore
principale. Questa scelta di architettura

SI é poi protratta in

tutti I modelli suc-

cessivi ed é nmasta
come standard
che quando
ro disponibili copro-

cessori ad elevata

velocità. Cosi oggi

tutti I coprocessori
montati su? PC, gli AT ed i

super-AT vengono fatti fun-

zionare a velocità ridotta di un

terzo, risultando dunque, in certa

misura, sottoutilizzati. C'è però una
scappatoia. I chip della famiglia 80x37,

per progetto, possono anche essere

fatti funzionare in modo asincrono, os-

sia con un clock differente da quello del

processore pnncipale; questa modalità

di funzionamento consente loro non so-

lo di lavorare alla frequenza di clock per

essi più opportuna ma anche di sovrap-

porre in parte le loro operazioni a quelle

del processore principale, in quanto la

necessaria sincronizzazione fra i due
chip avviene in modo controllato dal

software e non dall’hardware. Uno degli

accorgimenti adottati per velocizzare i

calcoli in virgola mobile è dunque pro-

prio quello di far funzionare il coproces-

sore in modo asincrono fornendogli un

clock più elevato dello standard, cosa
che SI fa per mezzo di un apposito

circuito addizionale, dotato di un proprio

oscillatore indipendente dal clock di si-

stema. sul quale va montato il copro-

cessore e che va a sua volta inserito

nello zoccolo originariamente destinato

al coprocessore stesso. Tale soluzione

funziona bene ma non è molto agevole

da attuare per vari motivi pratici: questo

circuitino è relativamente costoso,
spesso è difficile da trovare e talvolta

risulta impossibile da installare per via

delle limitazioni fisiche di spazio e posi-

zionamento imposte dell’assemblaggio

meccanico del computer. Tornando
dunque al computer in prova, la scheda
madre di questo Asem Desk 5030 su-

pera tutti questi problemi e queste limi-

tazioni in quanto è in grado essa stessa

di fornire al coprocessore un clock asin-

crono ad alta velocità (10 MHz fisso,

indipendentemente dalla velocità del

dock principale). Tale caratteristica può
essere attivata o disattivata con un ap-

posito jumper, in modo da non creare

problemi ai coprocessori più lenti e vice-

versa per poter sfruttare al meglio un
80287 che sia in grado di funzionare ad
almeno 10 MHz. È chiaro che ciò per-

mette con la massima semplicità e nes-

sun costo addizionale (a parte quello del

coprocessore stesso} di ottenere un

sul computer
aperto

certo incremento di prestazioni in quelle

applicazioni, come ad esempio il CAD,

in cui I calcoli in virgola mobile rappre-

sentano l'attività principale della CPU.

E proseguiamo ora nell'esame dell'in-

terno. Le memorie di massa installate di

serie sulla macchina base sono un drive

per minifloppv da 5" per 1.2 MByte ed

un Winchester da 40 MByte per 28

millisecondi, ma è possibile richiedere

unità differenti o supplementari Si pos-

sono dunque montare drive per micro-

floppy 3,5" da 1,44 MByte, unità di

backup a cartuccia di nastro e vari mo-
delli di Winchester. Quello installato nel-

la macchina in prova, ad esempio, é ung

bella unità da 90 MByte con interfaccia

ESDI ed interleave unitario di produzio-

ne Control Data, caratterizzato da un

bassissimo tempo d'accesso medio (18

millisecondi) e soprattutto notevole per-

ché nonostante l'elevata capacità occu-

pa un modulo standard a mezza altezza.

Una breve descrizione mentano an-

che le due schede di espansione di

produzione Asem che equipaggiano

questo esemplare di Desk 5030. Si trat-

ta, come accennavamo in precedenza,

di una VGA estesa e di un'espansione

di 8 MByte di RAM. La prima, che si

chiama più precisamente AAVGA (A-

sem Advanced VGA), si basa su di un

chipset Cirrus ed emula praticamente

tutti gli adattaton dalla MDA alla VGA
più la Hercules, giungendo fino ad una

risoluzione di 800x600 punti. Dispone di

vane modalità operative, selezionabili

mediante un apposito programma di
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configurazione fornito di sene, che le

permettono di raggiungere sempre
la migliore resa in funzione del-

la particolare modalità di

funzionamento neces-

saria. Il software
in dotazione

comprende an-

che gli opportuni

driver che permet-

tono ai più diffusi

pacchetti di grafica,

DTP e CAD quali Win-

dows, AutoCAD ed Auto-

shade, Lotus e Symphony,
GEM, Ventura, di «vedere» ed

utilizzare correttamente le moda-
lità superiori di visualizzazione of-

ferte dalla AAVGA. Da notare che la

scheda richiede un normale slot ad

otto bit e dunque può essere montata
anche su un semplice PC. L'espansione

di memoria è formata da quattro banchi

di RAM. ognuno dei quali composto da

18 chip da 1 Mbit ciascuno, per un

totale di 8 MByte effettivi più un bit di

parità per ogni singolo byte. Essa è

adatta a qualsiasi modello di computer
compatibile AT e monta chip da 100
nanosecondi per poter funzionare cor-

rettamente anche con i clock più veloci

Esiste anche in «tagli» da 2 a 4 MByte
e può essere opportunamente configu-

rata tramite ponticelli per adattarsi alle

caratteristiche del sistema ospite, risul-

tando compatibile con OS/2. Unix e le

specifiche LIM EMS 4 0

Impressioni d'uso

All’accensione del computer parte

una sene di test interni che verificano il

corretto funzionamento dei principali

componenti fisici del sistema, dalla

RAM agli interrupt controller, il risultato

viene mostralo sullo schermo con un

messaggio per ogni controllo superato

con successo. Dopodiché parte il boot-

strap, a meno che non si sia richiesta

l'attivazione del programma di Setup

(residente nel BIOS) mediante la pres-

sione dei tasti CtrI-i-Alt-i-Esc. Tale pro-

gramma, ridotto veramente ai mimmi
termini, consente di impostare data ed

ora neH'orotogio/calendario di sistema

nonché di selezionare numero e tipo di

unità delle memoria di massa installate

e ripartizione della RAM. Il suo uso si

rende necessano solo in caso di modifi-

ca della configurazione hardware ovvero

in caso di scarica della batteria tampone
che mantiene in vita l'orologio interno e

la particolare RAM CMOS nella quale

tutte le informazioni precedenti sono
permanentemente memorizzate

All’accensione la macchina parte con
il clock selezionato a 12 MHz. È possibi-

le modificare questa velocità di default
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ASEM DESK 5030 Dettaglio sul

pennellino frontale

contenente i led di

sia da (astierà che con un apposito

programma impostandola, a scelta, a 6,

8, 10 0 12 MHz. Da tastiera ciò si

ottiene con le sequenze di tasti da

Ctrl+Alt+1 (6 Mhz) a Ctrl+Alt+4 (12

MHz), da software con l’apposito pro-

gramma SPEED30I cui va passato co-

me parametro un valore da 1 {6 MHz) a

4 (12 MHz). Naturalmente questo ulti-

mo programma può essere inserito nel-

l'AUTOEXEC.BAT per automatizzare la

selezione del clock e far si che la mac-
china si svegli col clock desiderato. In

ogni caso ci sembra abbastanza fasti-

dioso che il sistema non informi l'utente

di quale sia la velocità attualmente sele-

zionata. Senza dover necessariamente
ricorrere agli scenografici quanto esage-

rati display digitali visti su alcuni concor-

renti, pensiamo tuttavia che si potrebbe

utilmente sfruttare alto scopo il quarto

led del pannello frontale, quello attual-

mente inutilizzato; magari adoperando
un tipo bicolore per segnalare le tre più

utili fra le quattro velocità possibili (ad

esempio: spento a 6 e 8 MHz, verde a

10 MHz e rosso a 12 MHz). Altro pro-

blemino connesso alle velocità, questo

più serio: purtroppo sembra che con
Ì'OS/2 nessuna delle tecniche di modifi-

ca della velocità funzioni, (o almeno a

noi non è riuscito di farlo).

Supponiamo comunque di trovarci in

DOS, ambiente ancora più conveniente

non solo a questa ma a tutte le altre

macchine 286 e 386 per vari motivi di

ordine pratico che vedremo tra un atti-

mo, e discutiamo brevemente delle pre-

stazioni che il sistema è in grado di

offrire, Cominciamo col chiarire che un

AT a 12 MHz non è certamente una

novità: se ne sono anzi visti a 16 e

perfino 18 MHz. Però, come tante altre

volte abbiamo avuto modo di dire, il

solo «numero» della frequenza di clock

non è sufficiente per stabilire che una

macchina vada meglio di un'altra. Sono
troppi i fattori da prendere in considera-

zione prima di poter emettere un giudi-

zio: e spesso essi non sono così imme-
diatamente quantitativi e quantizzabili

come I fautori dei benchmarck vorreb-

bero far credere. Chiaramente il punto

più importante da tenere presente affin-

ché un sistema sia realmente in grado
di offrire buone prestazioni in ogni situa-

zione è l’equilibrio fra i componenti.

Tante volte, ad esempio, capita di vede-

re CPU velocissime rriortificate da Win-

chester troppo lenti. È un errore crede-

re che il disco influisca solo nelle appli-

cazioni di data base; esso è sempre un

collo di bottiglia, perché anche solo per

cambiare directory il DOS ha necessità

di effettuare accessi multipli alla FAT ed
alle directory intermedie. E non parlia-

mo di sistemi operativi quali Unix ed

OS/2 che usano continuamente il disco

per effettuare il cosiddetto swapping
delle pagine di memoria. Certo che con

8 MByte di memoria centrale il proble-

ma è assai minore [parliamo sempre di

OS/2 e Unix) perché si elimina buona
parte delle necessità di swap minimiz-

zando gli accessi «di servizio» al disco;

però si dà il caso che la scheda da 8

MByte di RAM costi al momento più

dell'intero computer, mentre l’ottimo di-

sco Control Data da 18 msec di targa

costa «solo» poco più di un paio di

milioni. Nel caso di questo Desk 5030 ci

sembra comunque di poter ravvisare un

buon bilanciamento fra la velocità del

clock, non estremamente spinta ma tut-

to sommato più che ragionevole, e le

prestazioni del Winchester, caratterizza-

te da un eccellente tempo d’accesso
(inferiore ai 18 millisecondi dichiarati) e

da un ancor più importante transfer rate

di oltre 800 KByte ai secondo, In tutto

questo contesto va sottolineata anche
la buona velocità della scheda video

AAVGA, che contribuisce mantenere al-

to il throughput del sistema nel suo
complesso.

Per quanto riguarda le considerazioni

di carattere ergonomico, e prescinden-

do dagli owii commenti sulle dimensio-

ni ed il peso della macchina, c'è da

sottolineare l’ottima qualità dei monitor

Wyse, purtroppo molto costoso. Credia-

mo comunque che la scelta fra il Wyse
ed il NEC non si ponga, risultando assai

più conveniente quest'ultimo a qualità

del tutto confrontabile. La tastiera é per

il nostro gusto un po’ troppo silenziosa.

Il BIOS e di produiione Award

ma c’è chi la preferisce cosi. Tra l'altro

per poter utilizzare al meglio l'OS/2 ab-

biamo ricevuto assieme al computer

anche un mouse Logitech, trovandolo

molto interessante e pratico da usare

grazie soprattutto al notevole software

con cui viene fornito (per MS-DOS), che

lo mette in grado di funzionare anche

con quei programmi DOS che per loro

natura non ne prevedono l'uso,

Il software di base fornito di serie con

la macchina comprende il sistema ope-

rativo MS-DOS versione 3.30 in italiano,

completo di GW-Basic e relativi manuali

Microsoft. La documentazione di siste-

ma predisposta dalla Asem per l’utente

è, siamo felici di dirlo, ben fatta, com-
pieta ed esauriente. Il manuale della

macchina é ampio e comprende varie

sezioni di riferimento oltre che un breve

tutorial sull’uso di MS-DOS. Assieme ad

esso vengono anche forniti manualetti

specifici per le varie espansioni di pro-

duzione Asem installate od installabili. Il

tutto sempre preparato e realizzato con

cura sia dai punto di vista tecnico che
tipografico. Al set di manuali sono ac-

clusi anche alcuni dischetti contenenti

diverse utility di sistema, ossia pro-

grammi specifici con cui si possono

effettuare particolari operazioni di confi-

gurazione sull'hardware quali la format-

tazione a basso livello dell’hard disk, la

selezione della frequenza di clock, la

riconfigurazione della scheda AAVGA e

così via.

L'OS/2

E spendiamo infine due parole sul

nuovo sistema operativo della Microsoft

che tante dispute e controversie sta

suscitando in tutto il mondo. Ci ripro-

mettiamo naturalmente di parlarvene

presto in dettaglio con una prova e gli

eventuali approfondimenti tecnici, quin-

di ora ci limitiamo a segnalarne la pre-

senza sulla macchina in prova e ad

esprimere alcune osservazioni sorte du-

rante il suo uso. La prima è purtroppo

una brutta notizia: non date retta a chi

vi dice che servono almeno due MByte
per far girare OS/2; ne servono almeno
quattro, e se ce ne sono di più è ancora

meglio. Questo è ovviamente un duro

colpo in questo momento in cui le RAM
costano una follia, ma è un fatto suffra-

gato da diverse prove. D'altronde quan-

do il progetto OS/2 fu iniziato le RAM
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costavano pochissimo e la tendenza di

mercato sembrava volgere ad ulteriori

ribassi, quindi è comprensibile che in

casa Microsoft non si sia tenuto in

quasi nessun conto l'occupazione di

memoria pur di ottenere un prodotto

completo e valido. Oggi però tale pro-

dotto risulta quasi inawicinabile per via

dei costosi incrementi di macchina che
esso pretende: con meno di quattro

MByte di RAM il sistema usa assai

intensivamente il disco per «swappare»
le applicazioni, rallentando cosi in modo
esagerato. A questo punto serve alme-

no un disco piuttosto veloce per evitare

decantare la situazione per un altro po-
chino. nella speranza di sviluppi mag-
giormente interessanti e convenienti.

Condusionì

Facciamo dunque i consueti quattro

conti per poter completare la nostra

valutazione alla luce degli aspetti com-
merciali del prodotto. Stabiliamo innan-

zitutto che la macchina a noi giunta per

la prova è un esemplare particolarmen-

te espanso e quindi in parte non fa

testo. Il vero modello base di Desk
5030 comprende più modestamente

90 MByte al posto dei 40 MByte. pa-

gando una differenza di solo un milione

e seicentomila lire. Tanto per finire, poi.

sappiate che un drive aggiuntivo per

mini o micro floppy costa duecentoot-
tantamila lire, mentre il coprocessore
80287 costa seitecentomila lire nel mo-
dello con frecjuenza massima di 8 MHz
e ottocentodiecimila lire nel modello a

10 MHz. Tutto sommato, dunque, la

macchina in prova viene a costare oltre

sedici milioni e duecentomila lire, consi-

derando il prezzo del monitor Wyse, o
circa quindici milioni e seicentomila col

monitor NEC. Un ragionevole modello

di invecchiare davanti alla tastiera. Natu-
ralmente serve anche una macchina
con adeguala potenza di calcolo per far

girare OS/2 ad una velocità accettabile:

il Desk 5030 a 12 MHz 0 watt va già

bene, anche se qualche MHz in più in

qualche occasione non guasterebbe.

II sistema in sé naturalmente è molto
accattivante; l'interfaccia alla Windows
è oramai piuttosto ben conosciuta e
dunque l'utenza non dovrebbe faticare

molto a prendere confidenza con OS/2
che ne è quasi una copia conforme.
Inutile sottolineare che l'uso del mouse
è caldamente raccomandato, per non
dire indispensabile. In realtà tutto ciò

che SI può fare col mouse può essere

anche fatto da tastiera, però le operazio-

ni svolte tramite il mouse risultano più

veloci e naturali. C'è una sola questio-

ne. al riguardo, che ci sfugge compieta-
mente: perché l'editor di sistema, un
editor interattivo a tutto schermo che
sostituisce il vecchio e rozzo EDLIN del

DOS, non prevede l'uso del mouse?
Va infine considerato che al momen-

to, tranne sporadiche eccezioni, non
esiste ancora una biblioteca di software
specifico per OS/2, cosa che ne sta

ritardando ulteriormente la diffusione.

Tutto sommato crediamo dunque che i

tempi non siano ancora maturi per il

salto dal DOS aH'OS/2; meglio lasciare

512 KByte di RAM. un drive per mini o

micro floppy, un Winchester da 40 MBy-
te per 28 millisecondi, la tastiera avan-

zata, l'MS-DOS 3.3 con GW-Basic, Tut-

to ciò costa all'incirca quattro milioni e

ottocentocinquantamila lire. A questa

cifra vanno aggiunti gli «optional» non

compresi nell’elenco in quanto suscetti-

bili di scelta da parte dell'utente, Per

quanto riguarda gli adattatori video ve-

diamo solo i prezzi delle configurazioni

estreme: da un lato c'è la una scheda

tipo Hercules con un monitor monocro-

matico che costa circa mezzo milione,

dsall'altro la AAVGA col NEC Muitisync

Il che costa poco meno di due milioni e

duecentomila lire. Il sistema completo

varia quindi da un minimo di cinque

milioni e trecentomila lire ad un massi-

mo di sette milioni circa. La RAM però

è obbiettivamente poca (in 512 KByte

oramai non gira neppure il DOS, figurar-

si rOS/21) e quindi ne serve almeno un

MByte; i 512 KByte aggiuntivi dovreb-

bero costare all'incirca mezzo milione.

Volendo fare le cose in grande si può
pensare di acquistare l'espansione da 8

MByte, però occorre veramente avere

una forte motivazione ovvero un porta-

fogli ben fornito dato che tale scheda
costa oltre sei milioni e centomila lire.

Più interessante ci sembra invece la

possibilità di acquistare il disco ESDI da

intermedio invece, con 1 MByte di

RAM, AAVGA. NEC e disco Control

Data, si situa poco sopra ai nove milioni.

Certo non è poco, considerando che per

cifre simili o inferiori attualmente è pos-

sibile acquistare AT «cinesi» con clock a

16 e più MHz. Questo paragone però
non è del tutto equo in quanto non
prende in considerazione caratteristiche

niente affatto collaterali quali la qualità

intrìnseca della realizzazione e la fabbri-

cazione tutta italiana. Cosi tutto som-
mato ci sembra che i conti tornino a

posto.

Un discorso a parte meriterebbe l'OS/

2. ma non è questa la sede adatta per

farlo Ci ritorneremo comunque sopra

quanto prima. Basta solo per il momen-
to dire che esso costa circa cinquecen-

tocirìquantamila lire (nella versione 1.1

con Presentation Manager) ma richiede

una macchina con un disco veramente
veloce e soprattutto con almeno quattro

MByte di RAM. Al momento crediamo
dunque di poterne sconsigliare l'acqui-

sto, perlomeno finché i prezzi delle

RAM non caleranno oppure si comince-

rà realmente a vedere in giro il software

specifico per OS/2 (o entrambe le

cose!).
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Seikosha MP-5350AI
di Massimo Truscelli

I

n un momento nel quale il mercato

delle periferiche di stampa sembra

essere onentato all'utilazo di tecno-

logie sofisticale, come quella ad impat-

to a 24 aghi e la stampa laser, oppure a

più complesse tecnologie di stampa co-

me quelle a trasferimento termico ed a

getto d'inchiostro, c'é ancora qualcuno

convinto dell'efficienza della tradizionale

stampa ad impatto mediante la col-

laudala tecnologia che impiega una te-

sta di stampa a 9 aghi.

È il caso della Seikosha MP-5350AI

oggetto delle note che state leggendo.

Si tratta di una stampante che offre un

buon rapporto tra prezzo e prestazioni a

conferma che anche se si utilizza una

tecnologia per alcuni aspetti ormai su-

perata, ma anche ampiamente collauda-

ta, é comunque possibile ottenere buo-

ni risultati generali sia per ciò che riguar-

da la qualità, che per quanto riguarda la

velocità di stampa

Descrizione

La MP-5350AI mostra un design che
impiega abbondantemente linee squa-

drate e spigoli VIVI. Uno scalino sul

frontale ospita il compatto pannello ope-

rativo composto da quattro tasti ed al-

trettante spie luminose.

Un pannello di perspex fumé, di for-

ma inclinata per poter cosi coprire an-

che il gruppo rimovibile dei trattori, per-

mette l’accesso alla testa di stampa ed
alla cartuccia di nastro inchiostrato.

Le dimensioni, trattandosi di una
stampante a 136 colonne, come era

facile supporre, non sono propriamente
contenute tn quanto la base misura una
superficie approssimativa di 60 per 38
cm; al contrario, molto contenuto è lo

sviluppo verticale (appena 14 cm). per

tale ragione l'aspetto generale delia pe-
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nlehca, che pesa approssimativamente
8 kg. é. nonostante tutto, piuttosto slan-

ciato-

I quattro tasti del pannellino operato-

re sono corredati di relative indicazioni

sengrafate sul pannellino che spiegano
le funzionalità espletate e cioè: Form
Feed, Line Feed, scelta del modo di

stampa (Draft o NLQ) e messa in linea

delia stampante (OnLinel; i
medesimi

tasti possono essere usati anche per

sellare da pannello la densità dei carat-

teri facendo coincidere la testa di stam-
pa con le indicazioni presenti sul pannel-

lo di perspex già descritto. In tal caso i

primi due tasti permettono di muovere
la testa di stampa a sinistra e/o a de-

stra, il tasto successivo permette di

effettuare la conferma di quanto impo-

stato (SET) ed il restante (SELECT) ser-

ve ad avviare la procedura mentre la

stampante è in linea.

Le tre spie verdi corrispondono alle

indicazioni riguardanti l'awenuta alimen-

tazione della stampante, la condizione

di OnLine e la selezione del modo di

stampa NLQ. mentre l'unica spia rossa

indica l'assenza della carta.

Sulla destra è presente la manopola
per l'avanzamento manuale della carta e
coassiale ad essa, come tradizionalmen-

te avviene sulla maggior parte delle

stampanti Seikosha. la leva di selezione

del supporto cartaceo (foglio singolo o
modulo continuo) in grado di comanda-
re anche l'inserimento automatico del

foglio, sempre sulla destra è presente,

nella parte inferiore del cabinet, una
levetta che permette, senza dover apri-

re il coperchio reclinabile superiore, di

regolare la distanza della testa di stam-

La manopola di 3</amamenio manuale della cane e
la /everrà di regolazione della disianza tra la lesta di

slampa ed il platen In elio a destra 6 visibile il

semplice, ma funzionale pannello operativo e qui a
fianco I connettori di miedaixia ed i due banchi di

dip-swilch

Seikosha MP-5350AI

Costruttore:

Seikosha Co-.Ltd. 4-J-I raifier Sumida-ku
Tokyo 130. Giappone.
Distributore;

Matf System sd. Via Paracelso 18

20041 Agrate Brianza IMI).

Prezzi UVA esclusal:

Stampante MP-53S0AI L. t.550.000

Kit colore i- 420.000

Alimentatore automatico

Fogli singoli t. 420.000

pa dal platen. molto utile nel caso di

stampa con supporti di spessore di-

verso.

Una interessante soluzione è stata

adottata per ciò che riguarda il sistema
di guida della carta in entrata che si

avvale di un elemento reclinabile fornito

di una serie di cilindri girevoli che facili-

tano l'ingresso della carta.

Lo stesso elemento, con una oppor-
tuna rotazione, funge da sostegno per
10 scivolo riservato all’introduzione dei

fogli singoli.

L'alimentazione del modulo continuo
può avvenire, oltre che con i'introduzio-

ne posteriore del supporto, anche con
modalità «bottom feed» dal piano di

appoggio della stampante sugli speciali

tavoli provvisti dell'apposita fessura per

11 passaggio della carta

La stampante offre una duplice possi-

bilità di collegamento grazie alia presen-
za delle interfacce seriali RS 232 e
parallela Centronics, i connettori delle

quali occupano la parte centrale del

pannello posteriore insieme a due ban-

chi di dip-switch, al connettore per l'ali-

mentazione ed all’interruttore di accen-

sione.

La configurazione nella quale la MP-
5350AI viene venduta comprende una
cartuccia di nastro inchiostrato nero di

generose dimensioni, il gruppo dei trat-

tori di avanzamento del modulo conti-

nuo (del tipo che tirano la carta in uscita

dalla stampante) ed un manuale piutto-

sto completo riservato all’utente.

In opzione è disponibile il Color Kit

15, in grado di tasformare la periferica

m una stampante a colori, ed un alimen-

tatore automatico di fogli singoli desi-

gnato con la Sigla MP-CSF 15.

L'interno

Accedere all’interno della stampante
é piuttosto semplice in quanto basta

rimuovere le viti presenti in alcune sca-

nalature della faccia posteriore della

stampante ed un altro paio di viti nella

zona anteriore, sotto l'alloggiamento

della cartuccia di nastro inchiostrato.

L’interno stupisce per il limitato nu-

mero di parti presenti e per la compat-

tezza della sezione elettronica ospitata

su due distinte schede corrispondenti

alla sezione di alimentazione ed alla

sezione di controllo delle funzionalità di

stampa.
Su quest'ultima è presente un con-

nettore, accessibile da un piccolo pan-

nello rimovibile presente sotto il pannel-

lo di guida della carta, che permette
l'inserimento della cartuccia con il firm-

ware di controllo del kit colore.

Una piccola ventola a 24 volt (peraltro

molto silenziosa) provvede a far circola-
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re l'aria in corrispondenza delle due
schede, proiettandola in particolar modo
su di un dissipatore termico posto a
metà tra le due sezioni precedentemen-
te descritte.

La meccanica è realizzata con ele-

menti di buona dualità anche se la strut-

tura è di plastica. I motori occupano
entrambi la parte sinistra della meccani-
ca e. quello dell'avanzamento carrello è
contenuto in una griglia di protezione

plastica per evitare il contatto delle ma-

ni dell'operatore con una piccola ventola

di raffreddamento calettata sul perno
del rotore che equipaggia tutti e due i

motori.

La testa di stampa è di dimensioni

ridotte ed avvolta in un generoso dissi-

patore termico dalia forma stellata.

Caratteristiche

Le caratteristiche dichiarate dal co-

struttore nel manuale di 162 pagine

affermano che la MP-5350AI stampa in

modo bidirezionale ben 185 caratteri e

simboli più 49 caratteri tipici di determi-

nate lingue per dò che riguarda il testo:

la grafica può contare su ben 8 modi

che consentono una risoluzione com-
presa tra 816 e 1958 punti.

Sempre sul manuale in questione so-

no riportate le densità di stampa con-

sentite nei modi Draft e NLQ, rispettiva-

mente 10, 12, 17 e 20 cpi, corrispon-

denti ai caratteri Pica, Elite. Condensato

Gl LA «= Si t C3 t e?s t erti &
con l'intenzione di evidenzi
le capacita' di gestire diverse

densità' dei caratteri,..

'G.esS'tO es
con l'intenzione di evi fi -n zi

le capacita' di gestir^

densità' dei caratteri,.,

e diversi stili di stanga; e diversi stili di stanga;

CORSILO corsiva
SOTTOLINEATO csot;tol.lnec>to

NERETTO neretto
BllftLL niPS

caratteri normali
CARATTERI NORHAU:
CARATTERI NORMALI Rt-oici
caratteri normali pedici

CORSIVO corsivo
SOTTOLINEATO .sQttol.in.eatp.
NERETTO neretto
SHALL CAPS

caratteri normali *

CARATTERI NORMALI
CARATTERI NORMALI r-...>ri.i

caratteri normali nc-ni.i

CORSIVO corsivo
SOnOLINKATQ _sùtt.c>IineatQ
NBEIETTO neretto
SMALL CAPS
caratteri normali
CARATTERI NORMALI
CARATTERI NORMALI nenici
caratteri normali o.jìci.

CORSIVO corsivo

NERETTO neretto
SMALL CAPS
caratteri normali
CARATTERI NORMALI
CARATTERI NORMALI kt:uic:t

caratteri normali

Alcune prove Oi stampa eseguite ulilirianoo Pn-

ver software compatibili con £pson fX g JX
Icohrel

In alto il caratiaie Dmlt Pica e \LQ Pica: a banca
Elite NLQ e Proporzionala a colon; in basso alcuni

esempi di grafica ottenuti con i programmi PC
Paintbrush, Borland Guarirò e Pizzaz per la copia

da schermo di un'immagine ftal(a(e
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Un panicolare del kil di irasformanone a colon che

cartuccia di nastro

e Condensato Elite, per il primo modo e
10, 12 cpi (caratteri Pica ed Elite) per il

secondo.
La descrizione delle caratteristiche di

stampa insiste anche sul numero di

copie più l'originale eseguibili nei due
modi ed esattamente 2 copie più l'origi-

nale in Draft (per uno spessore totale di

0.2 mm) e 4 copie più l'originale in NLQ
(per uno spessore totale di 0.3 mm).

Infine viene dato il valore di

throughput m modo di stampa Draft

utilizzando il carattere Pica 10 cpi; tale

valore è di 103 linee per minuto e
significa, tradotto in unità di misura più

abituali, circa 230-240 caratteri per se-

condo se si considerano le linee della

prima indicazione pari ai 136 caratteri

consentiti dalla stampante.
In realtà, la MP-5350AI permette la

stampa di 300 caratteri per secondo in

modo Draft Pica e di 180 cps in modo
Draft Elite; la velocità scende drastica-

mente a 50 cps in modo NLQ.
La matrice dei caratteri è di 12 per 9

punti per i caratteri Draft e 24 per 18

punti per il Near Letter Ouality.

È già stato detto nelle note di descri-

zione del pannello operativo che é pos-

sibile settare direttamente mediante i

quattro tasti funzionali alcune densità di

stampa, per l'esattezza si tratta di quelli

corrispondenti all'uso dei caratteri: Pica

10 cpi. Elite 12 cpi. Condensed 17 cpi.

Condensed Elite 20 cpi. Proporzionale;

altresi, dallo stesso pannello è possibile

settare gli attributi corsivo e neretto per

11 carattere Pica IO cpi. La procedura è

piuttosto semplice ed analogamente al

modello SP-1600AI (provato su MCmi-
crocomputer numero 82 - febbraio

1989), viene avviata premendo per più

di un secondo il tasto SELECT con la

spia OnLine accesa.

La MP-5350AI offre la possibilità ,di

selezionare 8 differenti set di caratteri

nazionali (USA, Francia. Germania. In-

ghilterra, Danimarca, Svezia, Italia e
Spagna); di settare la lunghezza della

pagina tra 11 e 12 pollici; di selezionare

il modo di funzionamento Standard (in

PROVA
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é visibile nelle loto irasla vemcalmente luna la

realtà è perfettamente compatibile con
quello Epson in quanto il gruppo pro-

prietario della Seikosha è il medesimo,
ovvero il gruppo Seiko-Epson) oppure in

emulazione IBM con selezione del set

di caratteri grafici 1 e/o 2; di abilitare in

modo Standard il download di caratteri

definiti dall'utente (eventualità nella

quale la capacità del buffer di stampa
offerto decresce dai 6 Kbyte originali a

3 Kbyte). A queste caratteristiche si

aggiungono anche la possibilità di deter-

minare il tipo di codice di controllo del

Carnage Return e del Line Feed (CR-
LF oppure LF-i-CR) e la possibilità di

impiego dello zero con o senza slash.

Tutte le opzioni fin qui descritte sono
attivabili mediante il primo banco di 8

dip-switch disponibile sul retro della

stampante. Il secondo banco è invece

riservato alla gestione dell'Interfaccia

seriale e dei suoi parametri di funziona-

mento insieme all'indicazione dell'instal-

lazione 0 meno del caricatore automati-

co di fogli Singoli.

Tra le caratteristiche presenti nella

stampante Seikosha merita attenzione

un sistema di protezione termica sulia

testa di stampa funzionante con due
livelli di protezione: nel primo la stampa
viene commutata da bidirezionale a uni-

direzionale, nel secondo la stampa vie-

ne temporaneamente sospesa e ne vie-

ne data indicazione mediante il lampeg-

gio della spia OnLine.

Uso e colore

Il kit colore si compone di tre elemen-

ti fondamentali consistenti in una car-

tuccia da inserire nell'apposito slot pre-

visto nella parte superiore della stam-

pante. di una cartuccia di nastro a 4
colon (giallo, rosso, blu. nero) e del

sistema di spostamento verticale del

nastro.

Il dispositivo si monta sfruttando un

piccolo connettore posizionato in corri-

spondenza del gruppo dei motori; tale

connettore trasmette gli impulsi neces-

sari affinché una serie di attuaton possa

traslare tutta la cartuccia di nastro in

senso verticale allineando la banda colo-

rata desiderata davanti alla testa di

stampa. In questo modo è possibile

riprodurre, mischiando i 4 colori primari

del nastro ben 7 colori finali e cioè;

nero, verde, arancio, giallo, rosso porpo-

ra. blu e rosso.

La cartuccia del firmware ospita altri

8 dip-switch; escludendo gli ultimi due
che non sono utilizzati, gli altri permet-

tono di selezionare il colore di stampa di

default all'accensione, la stampa inver-

sa del bianco e del nero, la doppia

larghezza ed altezza.

In generale il comportamento della

stampante non cambia rispetto al nor-

male modo di funzionamento, ma per

sfruttarne le possibilità offerte dal colo-

re, è necessario settare i programmi
applicativi per l'output sui modelli a co-

lori della produzione Epson o IBM (tipi-

camente Epson JX e IBM Color).

I risultati sono buoni sia nella stampa
di testi che di grafica.

Per ciò che riguarda l'uso della stam-
pante bisogna riconoscere che la possi-

bilità di poter settare direttamente dal

pannello le densità dei caratteri e gli

attributi più usati, è molto comoda e
soprattutto non risente dei codici inviati

da molti software commerciali esistenti,

che eseguono il reset della stampante
prima dell'inizio di ogni stampa.

II test relativo è stato eseguito con il

solito Microsoft Word che rappresenta

il software campione per la valutazione

di questa caratteristica delle stampanti.

Anche in grafica la Seikosha si è
comportata piuttosto bene, anche se in

alcuni casi introduce un certo allunga-

mento delle figure cosi come è visibile

negli esempi pubblicati.

Le prove sono state condotte in unio-

ne al PC Paintbrush Publisher, allo spre-

adsheet Borland Quattro e con il pro-

gramma Pizazz per la stampa di hard-

copy dallo schermo.

Conclusioni

Conclusioni sostanzialmente positive

per questo prodotto che pur adottando
una tecnologia tradizionale offre presta-

zioni di buon livello ad un prezzo basso
in assoluto e molto conveniente rispet-

to alle prestazioni offerte.

Rimane il dubbio che l'impostazione

tradizionale riscuota poco successo in

un'utenza sempre più abituata alle pre-

stazioni offerte da prodotti di concezio-

ne, più avanzata.

È un peccato se si considerano le

prestazioni generali che mostrano la ca-

pacità di adattarsi ad impieghi gravosi

pur offrendo una discreta qualità di

stampa. mc
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Logitech ScanMan
per Apple Macintosh

di Massimo Tniscelli

A bbiamo già avuto modo di parla-

re della Logitech e dello Scarì-

Marì in uno dei precedenti nu-
meri di MC (numero 81/gennaio 1989),

occasione nella quale é stato provata la

versione per l'ambiente operativo MS-
DOS di questo prodotto che ha suscita-

to già notevole interesse.

Forse non tutti sanno, però, che die-

tro il nome Logitech si celano due im-
prenditori italiani, di origine abbruzzese.

Pierluigi Zappacosta e Giacomo Marini.

conosciutisi alla Stanford University,

che con l'aiuto di un coetaneo svizzero.

Daniel Borei, hanno iniziato nel 1982 la

commercializzazione di alcuni mouse,
prodotti proprio in Svizzera, nella zona
più conosciuta agli appassionati di orolo-

gi per essere il cuore di tale produzione:
Neuchàtel.

Oggi la Logitech International (società

capogruppo con sede a Freemont in

California) controlla anche altre quattro

consociate: la svizzera Logitech Sa; la

Logitech Ine statunitense, la Logitech
Far East con sede a Taiwan e la Logi-

tech Italia per un fatturato complessivo
di 62 miliardi di lire. 500 dipendenti
sparsi nelle varie sedi e tre centri di

produzione.

Dopo un proficuo lavoro di stretta

collaborazione con la sfessa Apple
Computer, la Logitech ha ora sviluppato

la versione per Macintosh Plus. SE e II

del suo nato scanner manuale; vedia-

mone le caratteristiche principali.
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Descrizione

Come già detto nell’articolo di France-

sco Petronì riguardante lo ScanMan per

ambiente MS-DOS, lo scanner ncopre
un ruolo fondamentale nell'acquisizione

di testi ed immagini da poter poi mani-
polare ed inserire in documenti com-
plessi prodotti con pacchetti di vario

genere, sia per applicazioni strettamen-

te grafiche, che per applicazioni più

strettamente legate a) trattamento ed
aH’archiviazione dei testi e/o applicazioni

complesse come la videoimpagina-
zione.

É evidente che in questo quadro as-

sume rilevante importanza il software di

gestione dello scanner, ma anche il

software di trattamento delle immagini
acquisite con lo scanner.

Dopo questa inevitabile premessa, e

nel corso dell'arlicolo vedremo quanto

essa sia importante, passiamo alla de-

scrizione vera e propria del prodotto.

La confezione dello ScanMan per Ma-
cintosh comprende: lo scanner vero e
proprio, un’interfaccia SCSI, un alimen-

tatore esterno, il dischetto con il soft-

ware di installazione ed un manuale di

installazione ed uso piuttosto stringato,

ma sufficiente a permettere la piena

utilizzazione del prodotto.

Lo scanner si differenzia da quello

provato sul numero 81 per la presenza
di un maggior numero di controlli riguar-

danti la risoluzione, il modo di scansione

e la regolazione del contrasto,

infatti la risoluzione può variare, me-
diante l'azionamento di un semplice
commutatore, da 100 a 400 dpi, mentre
il modo di scansione comprende un
modo «Line Art» (basato sull'eliminazio-

ne dei toni di grigio e quindi in grado di

riconoscere solo il bianco ed il nero),

particolarmente adatto alla digitalizzazio-

ne di disegni al tratto, e ben tre modi di

scansione con la resa tonale dei grigi

mediante la tecnica «dither», della qua-

le si è già ampiamente parlato sul nu-

mero 73 di MC. I tre modi di scansione

con restituzione dei grigi si basano su
tre diversi pattern composti da una ma-
trice di un certo numero di bit fino ad un
massimo di 6 per 6 per la restituzione di

oltre 32 toni di grigio. Sullo scanner i

vari modi sono evidenziati con un qua-

dratino nero per il modo «Line Art» e
con cerchi di vario diametro per il dithe-

rmg più o meno spinto: più è grande il

cerchio, meno fedele è la resa tonale

dei grigi.

Oltre al controllo del contrasto, che si

è rivelato particolarmente utile nella di-

gitalizzazione di immagini poco contra-

state e soprattutto nell'acquisizione di

immagini a colori, è presente un tasto

da azionare per eseguire la scansione.

LogHvch ScanMan

Produttora e diatributore:

Logitach Italia Centro Direzionale Colleoni

Palazzo Artdrorrteda ingr. 3
20041 Agrate Brianza IMI)

Prezzo (IVA esclusa):

ScanMan per Macintosh L 895.000

Lo scanner, per poter funzionare con
il Mac, deve essere collegato ad una
apposita interfaccia, realizzala con una
estetica Mac-like molto riuscita, in gra-

do di comunicare, ad una velocità suffi-

cientemente elevata, i dati riguardanti

l'immagine acquisita, alla memoria prin-

cipale del sistema mediante la porta

SCSI. L’interfaccia, composta da uno
scatolotto con l’estetica pressoché
uguale a quella degli ultimi Mac (colore

compreso), presenta un connettore Mi-

ni-DIN a 8 poli sul frontale, al quale si

collega lo scanner, mentre, sul pannello

posteriore, sono presenti: un cavo di

collegamento al connettore SCSI del

sistema, un connettore di duplicazione

dell'interfaccia per il collegamento di

altre periferiche SCSI in cascata, un
commutatore rotativo per l'assegnazio-

ne del numero di identificazione del

dispositivo ed il connettore di alimenta-

zione al quale va collegato l'alimentato-

re esterno con uscita a 12 volt.

L'installazione dello ScanMan è piut-

tosto semplice in quanto, escluse le

operazioni di collegamento hardware, è
sufficiente utilizzare il dischetto conte-
nente il software di gestione per proce-
dere velocemente aH'inserimento del

programma applicativo in grado di gesti-

re le doti del piccolo scanner.

Installazione ed uso

Il dischetto a corredo dello ScanMan
per Macintosh contiene un programma
applicativo, lo ScanMan APPL 1 .0. insie-

me ai documenti di sistema Font Mover
3.8 e ScanMan D.A.

Il perché della presenza di tali file è

giustificato dal fatto che il programma
applicativo può essere utilizzato anche
come accessorio della scrivania instal-

landolo nelle applicazioni del menu a

discesa contrassegnato con la mela.

L'uso dello ScanMan è piuttosto age-

vole, anche se è afflitto da alcune limita-

zioni quali la ridotta larghezza della fine-

stra di scansione ed una certa «ingover-

nabilità» quando si procede alla scansio-

ne utilizzando la massima risoluzione in

modo dither.

Installato il software si può procedere
sia utilizzando il programma applicativo

vero e proprio che il desk accessory
corrispondente, caso nel quale, se si sta

utilizzando contemporaneamente una
diversa applicazione, si vedrà comparire
un ulteriore menu a discesa contrasse-

gnato dalla dicitura ScanMan.
Tale menu, da solo, permette il com-

pleto controllo di tutte le operazioni

legate alia scansione ed alla successiva

manipolazione di un'immagine.

Il funzionamento dello scanner non
può avvenire se prima il software non si

accerta delle condizioni operative impo-
state agendo sugli appositi selettori pre-

senti sullo scanner stesso.

Tale operazione si esegue selezionan-

do la voce Scanner Setup dal solito

menu in modo che compaia una fine-

stra di dialogo nella quale è evidenziata

la condizione operativa dello scanner e
nella quale vanno inserite anche le di-

mensioni della finestra di scansione.

La stessa finestra offre anche delle

interessanti indicazioni riguardanti il nu-

mero di dispositivi SCSI collegati, la

possibilità di visualizzazione immediata
sullo schermo di quanto si sta acquisen-
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do, la quantità di memoria usata per la

scansione dell'Immagine e l’unità di mi-
sura utilizzata per dare le indicazioni

riguardanti le misure della finestra di

scansione (millimetri, pollici e pixel).

La finestra di scansione può raggiun-

gere una larghezza massima di una de-
cina di centimetri (misura legata alle

dimensioni della finestra di lettura dello

scanner stesso) ed una lunghezza che
dipende esclusivamente dalla quantità

di memoria presente sul sistema Ma-
cintosh impiegato: per fare un esempio,
un'immagine di 12 per 10 cm ad una
risoluzione di 400 dpi occupa uno spazio

di memoria che si approssima intorno a

940 Kbyte.

Superata questa fase è possibile ef-

fettuare la scansione selezionando la

voce Scan del menu ed agendo sul

pulsante presente sul lato sinistro dello

scanner.

In questa fase la fila di led rossi

presenti all'Interno della finestra di

scansione si accende avvertendo l'ope-

ratore che deve muovere lo scanner
sulla superficie dell’immagine da acqui-

sire con un movimento lento e quanto
più possibile regolare tenendo, contem-
poraneamente, premuto il tasto del qua-

le già si è detto.

Il movimento regolare é indispensabi-

le specialmente se si utilizza la massi-
ma risoluzione con il dither in grado di

restituire il massimo numero di toni di

grigio, li minimo movimento brusco o la

minima variazione nel movimento stes-

so possono decretare la perdita di inte-

re file di pixel che compongono l'imma-

gine.

A scansione ultimata la fila di led si

spegne grazie al fatto che un cilindretto

gommato presente sulla base dello

scanner, girando mentre si muove lo

scanner per l'acquisizione, tiene conto
della distanza percorsa e raggiunta la

misura impostata nella finestra di setup,

provvede a spegnerlo.

A questo punto si può agire sull'im-

magine per ridurne le dimensioni, per

intervenire su ogni singolo pixel con una
serie di strumenti di disegno tipici di un
programma paìnt, per vederlo in dimen-
sioni ridotte, reali o ingrandite, per intro-

durre capovolgimenti in senso orizzon-

tale e verticale o rotazioni a destra e
sinistra di 90 gradi.

Sempre dallo stesso menu è possibi-

le procedere al settaggio della stampan-

te /mmflg(nipu00//ca(8inqtu8sfor«ju8tfro sono siate ofrenure «rii/programma tfigss((on«da//o sc8nf?9rc/ie non consente disrampa, ma oe'merre
la creazione di file conienenh tulle le informazioni necessarie alla gestione dell'Immagine mediante altri programmi come ad esempio ii Letrasel irnage Studio
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Hpannel'ocli Sewpd'e interroga lo scannere definisce le finestra di scansione. A
tfesr/s è visibile il menu a tendine di controllo dello ScanMen

te ed alla stampa dell'Immagine acqui-

sita.

In realtà, non bisogna fidarsi molto
dei risultati di stampa ottenuti diretta-

mente dal programma in questione in

quanto, come vedrete dagli esempi
pubblicati, la qualità non è particolar-

mente elevala, ma il relativo file, otteni-

bile in formato MacPaint, PICT, TIFF e
TIFF compresso, una volta caricato in

altri programmi, é in grado di restituire

immagini perfette.

La finestra di dialogo che permette di

salvare l’immagine è piuttosto completa

e permette di salvare il file nei formato
desiderato con la possibilità, nel caso
del formato MacPaint, di definire anche
le dimensioni deH'immagine che qualun-

que siano, consentono la riproduzione

utilizzando una risoluzione di 72 dpi. Il

formato MacPaint è particolarmente uti-

le nel caso di immagini ad elevato con-

trasto come disegni al tratto privi di

sfumature.

Inutile dire che la varietà dei formati

di registrazione del file permette di

esportare le immagini verso i più diffusi

pacchetti di video-impaginazione e illu-

strazione: solo per fare qualche nome si

possono ricordare pacchetti come Pa-

geMatcer, Adobe Hlustrator, Microsoft

Word. Cricket Draw, tmage Studio e

MacPaint.

Per sottoporre lo scanner ad un test

piuttosto difficile ho usato una foto di

un viso femminile molto poco contra-

stata ed un’immagine a colori caratteriz-

zata dalla presenza di un elevato nume-
ro di sfumature, tutte piuttosto scure.

Agendo opportunamente sulla mano-
polina che regola il contrasto, é possibi-

le ottenere risultati sorprendenti, ed in

qualche caso (strano, ma vero) è possi-

bile correggere anche alcuni difetti del-

l'originale.

Vale in ogni caso la considerazione

che non bisogna soffermarsi sulla quali-

tà della stampa daH'interno de! program-
ma di gestione dello scanner in quanto
può trarre in inganno; lo testimonia il

confronto tra le stampe dell'immagine a

400 dpi dal programma in questione e la

stessa immagine importata in program-
mi come PageMaker 2.0 e Image
Studio.

Nessun problema per ciò che riguar-

da i disegni al tratto, anche se vale la

solita raccomandazione di non «corre-

re» troppo se non si vogliono ottenere

immagini allungate o distorte; in propo-

sito è bene utilizzare nella scansione
una guida laterale contro la quale ap-

poggiare lo scanner mentre lo si

muove.
Sempre in vena di esperimenti ho

usato lo ScanMan per digitalizzare le

testate delle nostre tre riviste con risul-

tati piuttosto buoni, specialmente se si

considera che partendo da queste im-

magini è stato possibile ricostruire com-
pletamente il logotipo con un program-
ma di illustrazione come Hlustrator (pre-

sentato nel precedente numero di MC)
aggiungendo anche il colore e soprattut-

to procedendo con un'opzione di ricalco

automatico della figura.

In questa occasione è saltato agli

occhi il problema dell'allineamento dello

scanner ad una guida se si vuole evitare

che l'immagine assuma un andamento
in salita o in discesa, specialmente se
essa è orizzontale.

Altro avvertimento importante riguar-

da il colore delle immagini da acquisire:

bisogna tener presente che il Logitech

ScanMan è assolutamente incapace di

riconoscere il colore rosso, perciò se
tenterete di acquisire in «Line Art» un
marchio rosso su fondo bianco, potete

tranquillamente scordarvi di riuscire a

raggiungere l’obiettivo.

Il problema può essere risolto solo

fotocopiando l'immagine da acquisire:

in realtà ho scoperto una elevata com-
patibilità. a livello di scanner manuale
vero e proprio, con un prodotto analogo

per l'ambiente MS-DOS, proveniente da
Taiwan il quale utilizza una fila di led

verdi invece che rossi e soprattutto è
munito del medesimo connettore Mini-

DIN a 8 poli del Logitech, motivo per il

quale basta sostituirlo a quello originale

per acquisire anche il colore rosso, ma
(conseguenza inevitabile) non essere
più’in grado di acquisire il verde.

Conclusioni

Considerazioni positive per questo
prodotto che non vuote certo sostituirsi

a scanner a piano fisso del costo di

svariati milioni, ma che rappresenta la

soluzione ideale per chi, spendendo po-

co, ha bisogno di un sistema di acquisi-

zione di immagini da poter poi trattare e
manipolare con programmi espressa-
mente previsti per ciò. Il prezzo, se
rapportato alle prestazioni offerte ed al

costo medio di uno scanner tradiziona-

le, invoglia all'acquisto di uno strumento
versatile e sufficientemente fedele.

Si capisce chiaramente che si tratta di

uno strumento nato per l'acquisizione

grafica più che per l'acquisizione di testi

in unione ad un programma OCR; l'o-

biettivo è stato raggiunto in pieno anche
se è indispensabile prendere una certa

confidenza con il prodotto per trame
tutti i possibili vantaggi. mc
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Quattro in italiano
di Francesco Peironi

C
I scusiamo in anticipo per gli ine-

vitabili equivoci che il nome del

prodotto della Borland provoche-
rà prima di tutto nel titolo, che suona
molto scolastico. Abbiamo presentato il

Quattro, nella versione inglese, un po'

meno di un anno fa. Ora presentiamo
la versione italiana che esce allineata

come release e uguale come look del

package a quella originale. Questa pro-

va fa dunque riferimento alla preceden-

te (MC n. 75 pgg. 80-871 e tratterà le

caratteristiche più importanti di Quattro

e le novità connesse con l'italianizzazio-

ne del prodotto.

Ci sia permesso, prima di comincia-

re. un appunto sul ritardo deH'uscita di

questa versione nazionale. Un anno, o
quasi, é troppo non solo per un merca-
to ormai abituato a lavorare con le ver-

sioni nazionali dei prodotti, ma anche
per il fatto che con tale ritardo si crea-

no disallinementi di release. che provo-

cano ulteriore sconcerto nell'utenza.
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Borland Sprint,

Paradox e Quattro

La Borland é ormai presente pesan-

temente nel mercato del software su

PC, sia con i suoi prodotti più tradizio-

nali. che sono i famosi linguaggi della

serie «turbo», arricchiti dei vari Toois,

sia con i suoi prodotti per utente, che
coprono ormai le tre aree standard. L'a-

rea DBMS nella quale Borland propone

il Paradox (MC 70), l’area Word Proces-

sor dove c'è Sprint (MC 80) e l'area

Spreadsheet, dove c'è il nostro
Quattro-

Borland è anche famosa per altri pro-

dotti come il classico Sidekick Plus, e il

più sfortunato, come interesse ricevuto

da parte dei mercato. Reflex l'Analista.

L'altra caratteristica che accomuna i

prodotti delia Borland è il prezzo (fa

eccezione il Paradox), molto più basso
degli analoghi prodotti dei concorrenti a

dimostrazione del fatto che il problema

della proliferazione delle copie clande-

stine, una delle cui cause è senza dub-

bio l’elevato prezzo dei prodotti, può
trovare una soluzione in una differente

politica dei prezzi, che può indurre il

potenziale «reo» a preferire di acquista-

re il prodotto per averne una copia

ufficiale.

Il pacchetto

Quattro arriva su quattro dischetti da
5" e 1/4, e su due da 3" e 1/2, e

corredato di tre manuali:

Introduzione, di 110 pagine, che trat-

ta argomenti introduttivi al Quattro, le

differenze con il Lotus 123, e presenta

un rapido ma completo set di lezioni di

Tutorial.

Guida dell'utente, di 430 pagine, divi-

sa in 13 capitoli, ciascuno dei quali

tratta, in maniera approfondita, un argo-

mento specifico, ad esempio: Inseri-

mento e Modifica dei Dati, Stampa, Il

Database, ecc.

Guida di riferimento, di 340 pagine,

in cui sono descritti, sistematicamente

e nell'ordine in cui appaiono nel menu,
i van comandi. I capitoli sono quattro: I

Comandi di Menu, le Funzioni, i Co-
mandi Macro, i

Comandi equivalenti di

Menu, che serve per trovare la corri-

spondenza tra il menu standard di

Quattro e quello organizzato aH'123.

Ognuno dei tre manuali è corredato

da appendici tipo Glossario. Elenco dei

Messaggi d'Errore. Codifiche ASCII, e

addirittura un po' di nozioni DOS.
Il materiale è abbondante ed esau-
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riente anche per un utente alle primis-

sime armi. Rispetto alla versione ingle-

se manca però il comodo Paginone (sti-

le Poster) con l'albero dei menu, che
potrebbe risultare utile per cercare il

comando... perduto. I dischetti, come
detto, sono quattro, non sono protetti

e non richiedono installazione. Se si

lavora su hard disk, vi si riversa il tutto

e si digita Q. Se si utilizza una macchi-

na a doppio floppy, occorre inserire nei

due floppy i dischi 1 e 2 e digitare QF.
in tal modo si permette al Quattro di

richiedere al momento opportuno i

cambi di dischetto.

Abbiamo provato Quattro in varie si-

tuazioni hardware di tipo standard

( EGA, VGA. HERCULES. CGA. M24 ).

Quattro ha sempre riconosciuto corret-

tamente l’hardware. Nel caso in cui la

situazione hardware permetta più mo-
dalità di lavoro è possibile intervenire,

attraverso il menu, nella scelta.

Il programma principale è il Q.EXE,
ed è «aiutato» nel suo lavoro da quat-
tro (e quanti se no) Overlay.

Esiste una variante di lancio che è
Q123 (o QF123 se si lavora da dischet-

to), che presenta un menu uguale e
quindi permette una operatività analoga
airi 23. e che serve non tanto per chi

già conosce l'123, quanto a chi deve
trasferire lavori scritti con il prodotto
della Lotus.

In cosa Quattro
differisce dal Lotus 123

È noto che Quattro, e anche il nome
è stato scelto per questo, nasce come
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Figura 3 - Quattro
L'Help

L'Help SI richiama al

solito premendo Ft È

tivo alla situazione
corrente Si puO an-

che consultare attra-

verso un comxJo indi-

ce per argomenti.

Figura 4 • Quattro
Assaggio di funzioni in

Italiano

L'italianizzazione del

prodotto é del tipo pe-
sante le in Questo é
stala seguila la strada

sono stati tradotti non
solo I messaggi ma
anche comandi e fun-

zioni In questa videa-

ta mostriamo un cam-
pionario di funzioni,

Scelta delle prefe-

Le funzioni LAYOUT e
DEFAULT sono Quelle

Che permettono la

scella delle preferen-

ze, alcune delle Quali

sono di tipo estetico.

lori delTambienie di

lavoro. Tale metodolo-

gia 6 una caraliensii-

ca di lurii i prodotti

Borland, sia i linguaggi

della sene TURBO
che 1 prodotti per
utenti (Vedi in Questo
stesso numero gli arti-

coli sul Paradox 3.01

prodotto evolutivo rispetto al «vecchio»

123. che, malgrado tutto, é tuttora il

prodotto non solo più utilizzato {in

quanto vanno contati i vecchi utilizzato-

ri) ma anche più venduto in America (et

riferiamo alle classifiche pubblicate da

PC Magazine).

Non è dunque un semplice clone, in

quanto offre qualche funzionalità in più

(poche) e nuove soluzioni tecniche (pa-

recchie), ma neanche un prodotto inno-

vativo in quanto come organizzazione

di base, come modalità di lavoro e co-

me linguaggio è analogo airi23.

A mio personale parere un prodotto

innovativo era il Reflex, l'Analista, sem-
pre della Borland, che forse per questo

non ha avuto il successo che meritava.

Ed è forse sulla base di questa espe-

rienza non esaltante che Borland ha

seguito nel bene, e in certi casi nel

male, le scelte di casa Lotus.

Un utente che conosce bene l'123

noterà subito le differenze esteriori con

il Quattro. Un utente che non conosca
né l'uno né l’altro e che li veda insieme

per la prima volta li troverà molto simili.

Arrivando al sodo delle differenze ci-

tiamo:

— utilizzo di menu che appaiono in

finestre sul foglio di lavoro. Le dimen-

sioni delle finestre variano in funzione

del contenuto e le varie opzioni sono
aiutate da una riga di spiegazioni.

— Eliminazione delle procedure di in-

stallazione, che nel Lotus offrono un

maggior ventaglio di settaggi, ma sono
senza dubbio abbastanza pesanti da

utilizzare e da modificare (fig.1).

— Inglobamento di tutti i programmi
accessori nel menu, unico, del prodot-

to. Questo può avvenire in quanto
Quattro, al contrario dell’123, è suddivi-

so in più overlay. Tra questi citiamo i

vari «traduttori» da e verso formati

esterni e i comandi di stampa dei gra-

fici.

— Potenziamento delle funzioni grafi-

che, non tanto in termini di numero di

tipi, quanto in termini di possibilità di

personalizzazione.

— Ricalcolo intelligente, che comporta
il ricalcolo delle sole celle modificate e
quindi permette un miglioramento delie

prestazioni.

— Facilitazione nell’inserimento delle

date in quanto premendo cntr-D assu-

mono direttamente il formato data.

— Potenziamento e facilitazione nella

costruzione delle Macro. Ne parliamo

poi.

— Possibilità, come visto, di usare me-
nu alternativi e di personalizzarne i

messaggi (fig.2).

— Funzione di Transcript, che scrive

su un file ogni operazione. Tale file può

essere caricato e modificato per confe-

zionare delle macro.
— Memoria dell'ultimo comando impo-
stato in ciascun menu, in modo da
facilitarne il successivo riutilizzo.

— Miglioramento dell'utilizzabilità del

Modulo Database, dovuto alla possibili-

tà di eseguire operazioni di ricerca tra-

mite delle condizioni impostate diretta-

mente sulla finestra.

Nella traduzione in italiano è stata,

ovviamente, seguita la soluzione 123,

che prevede la traduzione di tutto...

anche dell’intraducibile. Questa è una
scelta obbligata in quanto il menu ha
anche il significato di linguaggio di pro-
grammazione. e quindi anche tutti i co-
mandi di sola programmazione sono
stati tradotti. In figura 3 un esempio di

videata dell'Help e in figura 4 un «as-
saggio» di funzioni «chiocciolina» italia-

nizzate.

Al lavoro

La soluzione del menu a finestre ri-
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Fgurs 6 - Qu3tlm
Tatielia Pitagorica.

É un classico esera-
no svituppatxle con la

/unzione WHAT-IF,
che in Italiano ó stata

storpiala in COSA-SE
In questa tabella Pita-

gorica vediamo anche
le prestazioni cromati-

che del Quattro che
non hanno solo un sh
gnilicalo estetico, ma
possono averne an-

Figura 7 - Quattro
Funzioni di Database.

Alle modalità di lavoro

su una tabella di tipo

Database utilizzate

dall‘123. il Quattro ne
aggiunge alcune altre.

Quella di poter utiiiz-

campo l'intestazione

della colonna e quella

di poter definire al vo-

lo. direttamente sulla

linestra del menu,
una condizione di n-

sulta più flessibile di quella, rigorosa e

vincolata, del menu a barra, in quanto i

vari menu e quindi le varie finestre

possono essere di dimensioni differenti

e possono apparire a cascata sul video.

Il fatto che la finestra occupi, ma
solo temporaneamente, il foglio di lavo-

ro, non crea inconvenienti in quanto
quando si lavora sui menu non é im-

ponante che si veda anche il tabeilone.

Se poi il comando richiede operazioni

sul foglio, ad esempio i comandi di

blocco, il menu scompare.
Molto più utile di quanto possa sem-

brare ad una prima impressione é la

possibilità di «colorare» la varie zone
logiche del tabellone, cosa che si fa

attraverso l'opzione Default. Hardware,
Colore (fig.5).

Ad esempio è comodo differenziare i

Titoli (le righe e colonne che si voglio-

no mantenere fisse, anche se le altre

scorrono) oppure differenziare le zone
con Etichette da quelle con Numeri
(ovvero il contenuto delle celle), oppure
ancora le zone protette da quelle spro-

tette, che è il modo di limitare l'acces-

so alle sole zone in cui i dati si posso-

no modificare (fig.6).

Molto comoda è la finestra (Alt F3),

con la quale si passano in rassegna le

funzioni chiocciolina, anche se sarebbe

stato opportuno un collegamento diret-

to all’Help.

Il problema principale per chi ha di-

mestichezza con il Lotus 123 è rappre-

sentato dai comandi di blocco, che sul

Quattro prevedono la sequenza : Scel-

ta Blocco e Imposta Comando, al con-

trario deiri23 che prevede prima la

scelta del comando e poi, se il coman-
do lo richiede, la definizione della zona
interessata.

Ma come evidente è solo un proble-

ma di pratica.

Molto semplici e quindi comodi i co-

mandi principali di Data Base la cui

sequenza logica di utilizzo è la se-

guente:
— indicare quale tabella va trattata co-

me DataBase.
— indicare che la prima riga contiene il

nome dei campi,

A questo punto si può già scrivere

una condizione per la localizzazione del

dato 0 dei dati che interessano. Ad
esempio se la colonna ha come inte-

stazione NOME, si può impostare la

ricerca scrivendo NOME=«ROSSI» e il

cursore si posiziona sulla riga di ROSSI.
Se i ROSSI fossero numerosi basta

premere il tasto freccia giù per raggiun-

gerli uno per uno (fig.7).

Per operazioni più complesse si pos-

sono utilizzare i comandi di DataBase
ripresi daH’123, che comportano l'indivi-

duazione delle tre zone, quella del-

l'archivio, quella delle condizioni e quel-

la, eventuale, di emissione.

Migliorate, rispetto aH'123. le funzio-

ni grafiche, sia come numero di tipi (in

più Barre 3D, Aree, ecc.) quanto in

termini di possibilità di personalizzazio-

ne con colori, riempimenti e, cosa in

più rispetto all'123, tipo, colore e di-

Figura. 8 - Quattro - DivertissmenI trigonometrico su Plotter.

Anche il Ploner è attivabile direttamente attraverso le opportune scelte del menu. Qui vediamo uno
sviluppo di calcoli ingonametrici eseguito sul tabellone e visualizzalo come tipo grafico XY
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Figurs 9 - Quattro e
Paradot
Ptopno tt questi mesi
stiamo provando un
altro prodotto della

Boriati}, che à il Para-

dox I due Ss parlano

Quattro si possono
importare archivi IH

Paradox li chiama TA-

BLEI semplicemente
digitandone il nome e
il suffisso, dal Paradox

si possono importare

tabelle scritte con il

Quattro con analoga

semplicità

Figura IO Quattro

Macro in italiano

Anche il linguaggio

del Quattro, che, co-

me noto, SI basa sul

concetto di Macro.
ovvero sulla registra-

zione delle sequenza
di comandi e della to-

ro riesecuzione con
un unico comando, é
stalo Italianizzato. Qui

vediamo una Macro,

scritta ai soli Uni dimo-
strativi, che scova in

Quattro, protegge la

zona stesse e spro-

legge una sottozona

mensione dei Font lfig.8).

Rimane la possibilità di salvare i gra-

fici in formato PIC. ottimo per un riuti-

lizzo in un prodotto DTP, in quanto PIC

è un formato vettoriale creato dalla Lo-

tus ma riconosciuto da tanti altri pro-

dotti (es. Xerox Ventura).

In definitiva il lavoro sul foglio è otti-

mizzato, con tutti i comandi e le funzio-

ni ognuna al posto giusto. Anche se si

ha l'impressione che il rispetto rigoroso

della linea 123, abbia forse trattenuto,

se non condizionato, i progettisti.

Ad esempio mi sarebbe personal-

mente piaciuta una funzione di Cross-

tab, che si può comunque costruire

con una Macro un po' spinta. In casa
Borland era già presente nel Reflex, ed
è stata riportata nel Paradox 3.0. Con
un piccolo sforzo (in fondo il Crosstab

lavora su Tabelle) avrebbero potuto in-

stallarla anche su Quattro.

Dialogo con altri prodotti

Un punto di forza del Quattro è la

possibilità di dialogare con molti altri

prodotti in maniera «intelligente», nel

senso che non occorre chiedere l’ausi-

lio di un interprete, in quanto questo

viene richiamato direttamente dal Quat-

tro che riconosce il tipo di file che si

vuol leggere o si vuol scrivere dall’e-

stensione.

Questo vale non solo con i tabelloni

Lotus (e Symphony), ma anche con i

DBMS.
Ad esempio la lettura di un archivio

dBASE è diretta in quanto i vari campi
occupano ciascuno una colonna e i vari

record ciascuno una riga. La prima riga

contiene i nomi dei campi, che assu-

mono tale significato anche nel

Quattro.

Strettissimo è il rapporto, nei due
sensi, con Paradox, ovviamente (vedia-

mo l'help relativo, lato Paradox). Abbia-

mo trasferito una tabella scritta in

Quattro e Paradox ne ha costruito un
archivio perfetto non solo come conte-

nuto ma anche come struttura, indivi-

duando le corrette tipologie dei campi.

Un tabellone Quattro può essere sal-

vato come Quattro (WKQ) oppure diret-

tamente come Lotus 123 (WK1), oppu-

re può essere utilizzato uno speciale

formato compresso, che comporta una
drastica riduzione delia dimensione del

file su disco (SQZ).

Le Macro

Anche il concetto di Macro è ripreso

dall' 123. con pochi miglioramenti filoso-

fici, ma molti miglioramenti operativi.

La Macro si può costruire con il Re-

gistratore. Occorre;

— premere Alt-F8,

— indicare, alla richiesta di Quattro, il

nome della Macro,
— indicare la zona dove la Macro vie-

ne trascritta,

— eseguire i vari passi del comando,
— alla fine spegnere il registratore (an-

cora Alt-F8).

La Macro si può correggere interve-

nendo sul contenuto delle celle dove è
stato trascritta la sequenza. Se occorre

aggiungere altri comandi, ad esempio
quelli non eseguibili in modalità diretta,

basta premere Shift-F3. ed appare l'e-

lenco. suddiviso in gruppi logici (fig.

10).

Il tutto è facilitato al massimo e quin-

di anche la Macro diventa alla portata

dell'utente finale.

Per lanciare la Macro scritta occorre

premere F8 ed appare l'elenco delle

Macro scritte, per cui basta posizionar-

si su quella voluta e premere Invio, per

mandarla in esecuzione.

Citiamo infine il Programma Tran-

script, richiamabile come Add-ln di

Quattro, che permette la memorizzazio-

ne su file esterno dei vari comandi
digitati.

E questo può risultare utile quando
occorra fare della programmazione
spinta.

Conclusioni

Anche nella sua versione italiana

Quattro si conferma un prodotto solido

adatto sia al principiante, che in poco
tempo può familiarizzare con il suo am-
biente spreadsheet e con i suoi comodi
strumenti operativi, sia all'utente più

smaliziato, che apprezzerà i suoi co-

mandi avanzati e le possibilità in am-

biente Macro.
Quattro è da tenere in considerazio-

ne anche in quei casi in cui lo Spread-

sheet sia di supporto ad altri prodotti

dai quali riceve (e Quattro lo fa nella

maniera più diretta) dati per successive
elaborazioni. E per rimanere in casa
Borland, l'accoppiata Quattro e Paradox

3.0, magari più Sprint, potrebbe coprire

tutte le esigenze elaborative individuali

su PC.

MC
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Sicurezza completa,
qualità originale, avan-
guardia tecnologica, ec-

cellenti prestazioni. Parti-

colari determinanti di un
unico inconfondibile pa-

norama: l'affidabilità.

Un concetto importante

realizzato da CBM nei

suoi hardware destinati

a chi, affidando il suo la-

voro ad un PC, sa ben di-

stinguere i vantaggi e-

sclusivi di certe prospet-

tive:

- progettazione secon-
do criteri di avanguardia

tecnologica supportati
dalla ricerca autonoma
di qualificati professioni-

sti;

- costruzione secondo
criteri di progettazione
industriale che si avvale

deM’utilizzo di compo-
nenti di altissima qualità;

- distribuzione solo dopo
controlli diretti sui com-
ponenti e suN'insieme;
- compatibilità con gli

standard di mercato;
- equipaggiamento di

firmware originale ga-
rantito dalla sua origine.

Una vista completa sul-

le opportunità CBM, un
azienda italiana presente

da anni nel mercato dei

prodotti per ufficio, con
un partner colosso mon-
diale dell'elettronica.

Soltanto gli specialisti

deH'affidabiie nel parti-

colare potevano offrire

un panorama totale di

affidabilità.
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Lotus Impress
di Francesco Patroni

I

l mondo del software sta vivendo

un momento di attesa, dovuto alla

necessità, che ha colpito tutte le

grosse case produttrici, di tener conto
dell'esistenza del sistema operativo

OS/2 nello sviluppare i propri nuovi pro-

dotti.

Del fatto che tale necessità non sia

un problema di poco conto abbiamo
evidenti testimonianze, anche in casa
Lotus.

Il rilascio della versione 3 del suo più

prestigioso prodotto. I‘I23, è stata più

volte annunciata ed altrettante volte ri-

mandata.
Le difficoltà sono peraltro abbastanza

evidenti e consistono da una parte nel-

la necessità di utilizzare un linguaggio

che permetta una facile trasportabilità

tra i sistemi operativi, e dall'altra nella

necessità di organizzare il programma
in sezioni, richiamabili come overlay,

quando si lavora sotto MS-DOS. ma
che vengano ricompattate in un unico

eseguibile quando si lavorerà sotto OS/
2 .

Ricordiamo che il limite pressoché
insuperabile del 640 kbyte del DOS
diventa di 16 mbyte (2.400 per cento in

più) sotto OS/2.

La differenza é tale che anche II pro-

fano può intuire quanto sia complesso
far quadrare il cerchio della trasportabi-
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LOTUS IMPRESS

lità a costi contenuti.

Citiamo un altro caso esemplare in

questo momento storico che è il dBA-
SE IV. il cui codice è costituito da vari

eseguibili e da ben 6 overlay, per un
totale di 2.240 kbyte. contro l'unico file

OVL di 272 kbyte. del dBASE III.

Tornando al Lotus 3.0 si sa che è
stato totalmente riscritto in linguaggio

C. per poter essere facilmente traspor-

tato da un sistema operativo all'altro.

Gli ultimi annunci parlano di secondo
trimestre 1989

Cosa fa la Lotus

Ricapitolando la Lotus ha in pro-

gramma:
— il Lotus 123 vers-3.0. la cui caratte-

ristica principale é l'introduzione della

terza dimensione (cella A:A1), ed è rea-

lizzato per supportare la modalità Pro-

tected Mode disponibile sui computer
basati sul 80286 e 80386. Permetterà

di gestire, anche sotto DOS, la memo-
ria in più, oltre i 640 kbyte, eventual-

mente installata.

— Il Lotus 123 vers.2.2. Evoluzione

della vers.2.01, con funzioni di ricalcolo

intelligente, collegamento con fogli

esterni, funzione Undo, funzione Leam,
miglioramenti nel modulo grafica {fun-

zione Quick Graph), introduzione dei fo-

gli di parametri, supporto di reti locali

{esisterà una versione Standard, una
versione Server e una Node), ecc.

— Il Lotus 123 vers.G.. G sta per grafi-

ca in quanto tale versione lavorerà sot-

to Presentation Manager.
— Gli Add-ln. Per le «vecchie» versioni

deiri23 sono disponibili una serie di

Add-ln e una serie di nuovi Driver, per i

video avanzati (vedi fig. 1) e per le

stampanti PostScript.

Ricordiamo che gli Add-ln sono dei

moduli aggiuntivi che si integrano total-

mente con il prodotto 123, e il cui

scopo è quello di aumentarne alcune

funzionalità.

L’Add-ln può essere caricato diretta-

mente quando si carica l'123, e può
disporre di propri menu, di proprie fun-

Lotus ImprMs

zioni, di propri comandi Macro.
Citiamo tre Add-!n: il Lotus Speedup

che ottimizza i tempi di ricalcolo del

foglio, il Lotus Learn. che è il registra-

tore della sequenza operativa che in tal

modo diventa direttamente una Macro,

e il Network, per la gestione della con-

divisione di archivi. Ricordiamo che le

prime due sono funzionalità ormai stan-

dard nei prodotti concorrenti dell'123.

Il sistema degli Add-ln è un classico

uovo di Colombo per chi già usa, e
sono tanti. ri23, ma talvolta si sente la

mancanza di qualcosa in più. Anche
Impress. di cui stiamo per parlare, è un
Add-ln.

Distributore:

Lotus Oevelopmeni Corporalion Italia

Via Lampedusa 1 1 A
20141 Milano
Prezzo UVA esclusal:

Lotus Impresa L. 330.000

UQtmIJOJMPSRSIIMM0
«bcdtf^iJklivKileito di Ppom

tasto di Prous
osto di Prova

05:11
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LOTUS IMPRESS

Figura 4 - Impresa
Le lumion' graliche.

L 'Impress, permet-
tendo di impaginare
tabelle e grafia, sosu-

tutlo il Pnnlgraph. che
é Vaccessono dell'l23

che serve per la stam-
pa dei grafia Impresa
permette anche di ca-

ricare grafici salvati

nel formato PIC. an-

che se realizzati con
altn prodotti

Impress

É stato sviluppato dalla Aleph 2, casa

francese che già si era distinta con
Déjà, un elegante e sofisticato Bridge

tra tabellone 123 e archivio dBASE,
provato nel numero 68 di MC,
Compito di IMPRESS è solo quello di

migliorare la visualizzazione grafica su

video e su stampa dei lavori sviluppati

con 123-

II Package è costituito da un manua-
le di un centinaio di pagine e di due
dischetti da 5” e 1/4 oppure uno da 3"

e 1/2.

L'installazione è totalmente guidata e

prevede l'utilizzazione anche del di-

schetto Printgraph. di dotazione
dein 23.

Eseguita l'installazione, l'Impress ri-

sulta già collegato all'123, per cui,

quando questo viene caricato, viene ca-

ricato anche Impress.

Come tutti gli Add-ln la sua gestione

SI attiva e disattiva dall' 123, premendo
Alt-Fio.

Dall'interno dell'123 si può richiama-

re il suo menu (che ovviamente é Lo-

tus-like) premendo «:».

Per richiamare il menu dell'123, al

solito, occorre premere «/». L'ultima

opzione del menu Impress è Passa,

che visualizza il tabellone nel suo
aspetto normale.

Per ritornare all'aspetto grafico oc-

corre premere di nuovo Passa, sempre
dal menu di Impress.

Anche Impress dispone di un Help
interattivo, richiamabile con FI e che
dispone di un suo comodo indice.

Le opzioni del menu di Imprese

Vediamo ora le varie funzionalità pre-

viste nel menu di Impress.

ATTRIBUTI, sono le caratteristiche

estetiche dei testi e riguardano:

— scelta del font, tra gli otto disponi-

bili,

— attributi di grassetto, corsivo, sotto-

lineatura.

— colore attribuibile ai caratteri, alto

sfondo, ai numeri negativi, alle linee e

cornici,

— ombreggiatura delle celle (chiara,

media, nera)

— normale, per annullare le precedenti

impostazioni.

1 font di caratteri sono Helvetica (cor-

po 12, 14 e 24), Times Roman (co^o

6, 8, 10, 12) e Svmbols, che fa corri-

spondere ai normali caratteri un set

nutrito di caratteri speciali.

Poiché ogni font può essere colora-

to, grassettato e inclinato, le possibilità

estetiche diventano numerosissime.

L'attribuzione si fa alla maniera Lo-

tus, delimitando con il cursore la zona
interessata, con una utile novità: si

possono evidenziare più zone rettango-

lari in un unico colpo, utilizzando tra

una evidenziazione e un'altra il tasto

IMPOSTAZIONI, riguarda la possibili-

tà di battezzare e memorizzare fino a 8
stili, ovvero insieme predefinito di attri-

buti. Occorre in pratica sistemare una

cella, ad esempio una cella con un

titolo, gli si attribuisce un font di grandi

dimensioni, un colore, uno sfondo, una
cornice. Poi sulla base di questi attribu-

ti si definisce un nuovo stile cui si

attribuisce un nome, ad esempio TITO-

LO. Quindi in una cella con un altro

titolo basta assegnargli l'Impostazione

Titolo, che ormai é diventato un ele-

mento del menu.
LINEE, sono filetti inseribili attorno

alle celle. Esistono tre tipi di linea

(semplice, doppia e larga) e si possono
tracciare attorno a tutte le celle, oppure

solo a sinistra, a destra, ecc.

FOGLIO, comprende varie sotto-op-

zioni;

FOGLIO GLOBALE, per definire i set-

taggi globali iniziali del foglio di lavoro,

come font, colore, tipo e colore della

griglia, ecc.,

FOGLIO VISTA. Alla maniera dei pro-

dotti DTP si possono attivare viste ri-

dotte, espanse, a colori, monocroma,
invertita, ecc.,

FOGLIO ALT-RIGA, LARGH-COLONNA,
L'altezza della riga si assesta in funzio-

ne dei font scelti, ma si può ulterior-

mente modificare, ad esempio per re-

stringere l'altezza di una riga vuota di

separazione. Anche la larghezza della

colonna sì può definire ai soli fini este-

tici,

FOGLIO PAGINA, per inserire un salto

pagina forzato,

FOGLIO IMPORTA ESPORTA, per uti-

lizzare un file di formato già costruito

su un altro lavoro.

Non abbiamo ancora spiegato come
Impress salva i suoi file. Ne salva due.

il primo é il classico WK1 dell'123 stan-

dard e che permette ai file di essere

letti anche da chi non ha Impress. Il

secondo ha lo stesso nome del primo

e desinenza *.FMT, e viene riletto

automaticamente se si continua a lavo-

rare con Impress.

La funzione Foglio Importa Esporta

permette di caricare e scaricare le sole

impostazioni estetiche.

GRAFICO. I grafici realizzati con
ri23, sia quelli già presenti sul foglio di

lavoro, sia gli altri realizzati in altri lavori

e salvati come *.PIC, possono essere

impaginati nel foglio di Impress. Le

funzioni son quindi quelle di impagina-

zione:

— AGGIUNGE.
— RIMUOVE.
— POSIZIONA (vanno evidenziate le

celle occupate dal grafico).

— DIMENSIONA,
— ZOOM (per visualizzarlo a tutto

schermo).

Ci sono inoltre:

GRAFICO CALCOLO, che esegue il ri-

calcoio di tutti i disegni,

GRAFICO SINCO/DE-SINCRO, sincro-

nizzazione tra dati e grafico.

GRAFICO VISUAL./NON VISUAL., per

migliorare la velocità del lavoro, si evita

il continuo ridisegno del grafico, che
avverrebbe, ad esempio, ogni volta che
si sposta il tabellone rispetto al video,

GRAFICO TRASPARENTE/OPACO, na-

sconde o meno le celle sottostanti,

GRAFICO VISUALIZZA, lo riproduce a

tutto schermo,
STAMPA, ricalca le funzioni dell'123,

e quindi:

ZONA, per definire la zona da stam-

pare,

PARAMETRI, foglio di parametri con

visualizzate le varie opzioni di stampa
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figura 5 - Impresa La
fumione di Previe^
In fase di stampa Im-

prese Si comporta co-

me un prodotto WY-
SIWYG. che permette

Che é stalo iiadotto in

Simulazione, della

stampa sul video.

to di Prova

Vova Testo de Provo

ovo
I

Testo di Prova

Figura 6 - Impress Stampa su laser printer.

L^mpress dispone di propri font software con i puah completa la dotazione delia stampante
laser Questo latto comporta in fase di insra/la/eone la creazione di una sutidireciory che ii

cohtisns. Il risultato, anche se la composizione della pagina comporta una certa attesa, è di

notevole dualità.

impostate,

FILE, stampa su file {stampa tipo Im-

presa e non tipo 123)

SIMULAZIONE, comoda funzione di

Preview (fig. 5)

DISPOSIZIONE, sono Dimensione e

Orientamento del Foglio. Margini, Te-

statine e Piedini (con possibilità di nu-

merare le pagine automaticamente). Ti-

toli e poi un fattore di compressione
che permette di ridurre del valore volu-

to la dimensione finale in stampa.
HARDWARE, scelta via menu del tipo

di stampante, delle eventuali cartucce

montate e della interfaccia.

OPZIONI, sono le classiche. Da pagi-

na.. a pagina... Numero Copie, Pausa
tra un foglio e l'altro. Griglie e Coordi-

nate (stampare o non stampare).

COPIA E MUOVI, che nel menu di

Impress hanno il significato di muovere
e copiare gli attributi estetici dati alle

celle.

PASSA che é il comando con il quale

si passa dalla videata normale e quella

Impress.

I rapporti con la stampante

1 rapporti con la stampante, come si

può notare dalla prova di stampa ese-

guita (fig. 6), sono ottimi, sia per il fatto

che SI riesce a ottenere, con la funzio-

nalità di Preview, un buon WYSIWYG a

video, sia per il fatto che Impress utiliz-

za propri font software con i quali si

rende indipendente dalla dotazione del-

la stampante Laser, oltre che, ovvia-

mente, dalle stampanti ad aghi.

Le Macro

Impress, come Add-ln, è compatibile

a livello di Macro con fi 23. In pratica

si può scrivere una Macro in cui il

richiamo dell'Add-ln avviene attraverso

un comando APPn , in cui n è il nume-
ro progressivo di installazione dell'appli-

cazione. A questo comando va poi fat-

to seguire il comando indicato come
sequenza delle iniziali delle opzioni di

menu.

/ file

Ribadiamo che i lavori vengono co-

munque salvati in formato Lotus 123
(che è WK1) e quindi leggibile anche
senza Impress. Viene salvato conte-

stualmente un file di formato Impress,

che ha desinenza FMT.
Quest'ultimo può essere salvato e

ricaricato indipendentemente dal file

WK1, ad esempio su un altro lavoro in

cui si vogliano utilizzare impostazioni

estetiche già costruite in un altro la-

voro.

Infine si può salvare un file di confi-

gurazione (CNF) in cui vengono conser-
vate le preferenze di default.

Conclusione

Le prove eseguite hanno dimostrato
una notevole semplicità d'uso, dovuta
anche al fatto che si tratta di utilizzare

funzioni di tipo estetico del tutto intui-

tive.

I risultati sono buoni su video (si

vedano gli esempi di prima e dopo
Impress in figg. 2 e 3), e ottimi, ed è
quel che più conta, su carta. L'annoso
problema del «mettere in bella» le ta-

belle di dati può quindi venir risolto alla

radice, direttamente dallo spreadsheet,

senza dover fare i conti con altri pro-

dotti (ed è noto che i rapporti tra spre-

adsheet e DTP non sono ancora idil-

liaci).

Gli Add-ln possono risolvere in nu-
merosi casi il problema di quel qualco-

sa in più che manca all'123. Se quel
qualcosa In più è il poter realizzare del-

le tabelle in cui sia risolto anche l'a-

spetto estetico, rimpress è il prodotto
che serve.

È facilissimo da usare, in quanto le

sue funzionalità, essendo esclusiva-

mente di tipo estetico, non hanno nulla

di concettuale e in quanto, essendo del

tutto integrafo all'ambiente 123, ne ri-

calca del tutto le semplici modalità
operative.

Altro vantaggio é che, come tutti gli

Add-ln, si può rapidamente attivare e
altrettanto rapidamente disattivare a

seconda delle necessità.

É infine un prodotto che costa molto
poco, anzi in talune combinazioni di

acquisto deiri23, viene dato in omag-
gio. e tendenzialmente può servire a

chiunque utilizzi uno spreadsheet (qua-

si tutti) e tra questi a chiunque faccia

da questo delle stampe (gli stessi quasi
tutti). MC
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La voce e il computer
Sintesi e riconoscimento deila voce tramite computer

di Maurizio Rubbazzer
(Centro di Sonologia Computazionale • Università di Padova)

Nel corso degli ultimi anni le

potenzialità e te applicazioni dei

personal computer sono andate
via via aumentando. Di pari

passo si è assistito ad
un 'evoluzione del software che
ha richiesto lo sviluppo di

interfacce verso l'utente sempre
più efficienti e al tempo stesso di

semplice utilizzo. Questo é stato

reso possibile anche dalla

presenza di dispositivi quali, per
esempio, il mouse, che agevola

di molto il colloquio uomo-
macchina consentendo in alcuni

casi applicazioni non altrimenti

possibili o, più semplicemente,
estendendo a utilizzatori non
esperti nell'uso del computer la

possibilità di usufruirne

Una tendenza che si va affermando
negli ultimi tempi e che non mancherà
di fare sempre più proseliti in futuro

riguarda la comunicazione col calcolato-

re attraverso la voce. Indiscutibilmente

si tratta di uno dei modi che ci sono più

naturali di comunicare; inoltre, un com-
puter in grado di parlare acquisisce un
aspetto molto più "umano" e familiare,

che fa superare la diffidenza di alcuni

nei confronti della macchina.
La tecnologia della analisi-sintesi della

voce è una recente acquisizione della

scienza, poiché risale a pochi anni orso-

no. Tuttavia, non si può certo affermare

che in questo settore la ricerca sia

terminala: al contrario, se da un punto
di vista teorico numerosi problemi sono
ormai risolti, non così si può dire all'atto

pratico.

Bisogna innanzitutto scindere il pro-

blema della comunicazione vocale al

computer in due aspetti principali: la

sintesi della voce e il suo riconoscimen-

to. Per quanto riguarda la sintesi, sono
state approntate tecniche diverse che
forniscono risultati differenti a seconda
delle varie esigenze che si vogliono

soddisfatte. Per esempio, è possibile

classificare i vari tipi di sintesi in base al

fatto che si faccia ricorso a una codifica

della forma d'onda che rappresenta la

voce, oppure che la voce stessa sìa

ricostruita a partire da una sequenza di

parametri. Questi ultimi sono intima-

mente legati a un modello fisico del-

l'apparato vocale umano. In pratica si

può pensare a una cinepresa che ripren-

de il processo di generazione della voce
durante la sua evoluzione: a ogni foto-

gramma corrispondono alcuni parametri

che descrivono la posizione della lingua

e del palato, la forma della cavità orale,

la frequenza di vibrazione delle corde
vocali, eccetera. Un modello matemati-

co dell'apparato vocale, a cui questi

parametri descrittivi sono trasmessi, ge-

nera a partire da essi una forma d’onda
che rappresenta una buona approssima-

zione della voce.

Da un punto di vista pratico, i metodi
parametrici presentano vantaggi e svan-

taggi. Un punto a favore é senz’altro

rappresentato dalla compattazione del-

l'informazione che è possibile raggiun-

gere. In altre parole bastano pochi para-

metri per generare una voce di qualità

sufficiente: il flusso di dati conseguente
può raggiungere anche valori inferiori a

2400 b/s. Questo fatto si traduce in un
risparmio di memoria, importante so-

prattutto nel caso in cui il parlato venga
immagazzinato in memorie ROM o si-

mili {si pensi, per esempio, ai rispondi-

tori telefonici).

D'altra parte, la sintesi vocale di tipo

parametrico ha il suo tallone d’Achille

proprio nella difficoltà di risalire ai para-

metri stessi; la cosa non è. infatti, sem-
pre immediata. Volendo per esempio
registrare una voce, per poterla riascol-

tare successivamente, bisogna ricavare

la rappresentazione parametrica del par-

lato in questione. Ciò richiede un pro-

cesso di analisi della voce assai com-
plesso, e che non sempre fornisce un
risultato di qualità adeguata.

È senz'altro più semplice, in questo
caso, codificare direttamente in modo
opportuno la forma d’onda cornspon-

dente al parlalo. Col procedimento in-

verso si può risalire dai dati codificati

alla forma d'onda e - quindi - al suono.

La tecnica di codifica più semplice e
maggiormente conosciuta è denomina-
ta PCM (Pulse Code Modulation) ed é

quella utilizzata per esempio nei Com-
paci Disc. In questo caso la forma d'on-

da viene esaminata in istanti successivi,

e a ogni livello di tensione si fa corri-

spondere un diverso numero binano. La

codifica PCM è però assai dispendiosa,

in quanto necessita di un flusso dì dati

molto elevato; per ovviare a questo
problema vengono usale altre codifiche

della forma d’onda, quali per esempio la

ADPCM (Adaptive Delta PCM] o la

CVSDM (Continously Variable Slope
Delta Modulation). Con queste ultime

tecniche si può raggiungere un flusso di

dati inferiore a 16 Kb/s con una qualità

sufficiente. Questo valore è sensibil-

mente superiore a quello ottenibile tra-

mite una codifica parametrica, ma è
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largamente accettabile qualora I dati

vengano per esempio memorizzati sul

disco rigido di un personal computer.
Basti pensare che un disco da 20 MB
consente di immagazzinare in questo
caso circa tre ore di parlatol

L'altro aspetto fondamentale della co-

municazione vocale col computer consi-

ste nel riconoscimento del parlato da
parte dell'elaboratore. In questo settore

si sono verificati notevoli progressi negli

ultimi anni, grazie aH'affinamento delle

metodiche utilizzate che è stato reso
possibile dalla capacità di calcolo sem-
pre maggiore disponibile anche su ela-

boratori di limitate dimensioni. Ciò si

traduce in pratica nella possibilità di

riconoscere un numero sempre maggio-
re di parole con una minore possibilità

di commettere errori.

Il procedimento adottato consiste ini-

zialmente nell'analisi dei suoni raccolti

dal microfono. È possibile effettuare

questa analisi utilizzando tecniche diver-

se: per esempio si può scomporre la

voce in più bande frequenziali, ed anda-

re a valutare l'energia associata a cia-

scuna banda in istanti successivi. Cosi

facendo si dispone alia fine di un set di

valori che forniscono in qualche modo
una descrizione del suono raccolto tra-

mite il microfono. Si tratta'*ora di con-
frontare questi parametri con delle "ma-
schere". owerossia con degli insiemi di

valon precedentemente memorizzati e
corrispondenti alle parole costituenti il

vocabolario che il computer è in grado
di riconoscere. Quando questo confron-

to conduce a un risultato positivo, cioè

si riscontrano differenze abbastanza li-

mitate fra il set di valori di riferimento e
I parametri acquisiti, allora la parola pro-

nunciata viene riconosciuta. In realtà, la

comparazione è cosa tutt'altro che sem-
plice a realizzarsi. Basta infatti pensare
alle diverse intonazioni con cui un parola

può venir detta, o anche semplicemen-
te alla diversa velocità con cui può esse-
re pronunciata. Per tale motivo vengono
utilizzati complessi algoritmi di program-
mazione dinamica, che agiscono in mo-
do da effettuare una sorta di normalizza-

zione SUI valori dei parametri ricavati

dall'analisi, prima di effettuare il con-
fronto. A maggior ragione, si può intuire

quanto difficile sia riconoscere parole

pronunciate da persone diverse. Infatti,

le "maschere" su cui si basa il ricono-

scimento sono normalmente ricavate

tramite una fase di addestramento del

calcolatore, durante la quale uno spea-
ker legge le parole che dovranno in

seguito venire riconosciute. In tal modo

il computer si "abitua" alla voce di

quello speaker, ma non è più in grado di

riconoscere le stesse parole se vengo-
no pronunciate da una persona diversa.

Se si vuole quindi riconoscere una paro-

la indipendentemente dallo speaker, bi-

sogna avere per ogni parola una serie di

"maschere" relative alla pronuncia della

parola stessa da parte di numerose per-

sone, che costituiscano una specie di

campione rappresentativo di tutte le di-

verse possibilità di pronunciare quella

parola.

É facilmente intuibile come, in que-
st'ultimo caso, il numero totale delle

parole che possono essere riconosciute

risulta a parità di risorse assai inferiore

rispetto al caso precedente in cui ven-
gono riconosciute parole pronunciate da
un solo speaker. Il tutto viene ulterior-

mente complicato se si vuole effettuare

il riconoscimento del parlato connesso,
owerossia di parole che non vengano

pronunciate singolarmente, ma facciano

per esempio parte di una frase. Se
infine si vogliono risolvere anche i casi

di ambiguità lessicale, cioè quando a

una stessa dizione corrispondono più

significati dipendenti dal contesto, allora

bisogna far ricorso a metodiche proprie

dell'intelligenza artificiale. È facile intui-

re quanto il problema diventi complesso
sia a livello di ricerca semantica sul

linguaggio, sia da un punto di vista

algoritmico, sia relativamente alle risor-

se di calcolo e di memoria necessarie.
Per questo motivo gli studi di questo
tipo possono essere portali avanti solo

da pochi grossi centri di ricerca nel

mondo, e sistemi di riconoscimento vo-

cale siffatti risultano oltremodo costosi.

D'altra parte va anche detto che esisto-

no concrete prospettive di rendere tali

sistemi di riconoscimento sempre più

economici, affidabili e potenti. La chiave
che permetterà il raggiungimento di
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Figura » - Filtro di sintesi a traliccio.

queste prestazioni è rappresentata dalla

possibilità di integrare questi sistemi

direttamente sul silicio, cosi come è già

stato fatto per esempio nel caso della

sintesi vocale. Già fin d'ora alcune fasi

del riconoscimento, come l'analisi e l'e-

strazione dei parametri, vengono nor-

malmente effettuate utilizzando degli irv

tegrati particolari denominati DSP (Digi-

tal Signal Processor), e ciò permette di

abbreviare il tempo necessario al rico-

noscimento. contenendo contempora-
neamente i costi dei sistema.

In conclusione, non sembra fanta-

scientifico prevedere, nei computer di

una qualche prossima generazione, un
dialogo a viva voce con la macchina, E

allora non sarà neppure più possibile

dire, come accadde a Michelangelo
"Perché non parli?".

Sintesi parametrìce della voce

La sintesi della voce umana median-
te codifica parametrica si rifà a un mo-
dello matematico semplificato del pro-

cesso di fonazione nell'uomo.

Nell'apparato fonatorio (rappresentato

in figura 1) qualunque suono viene
emesso a partire da un flusso d'aria

proveniente dai polmoni, che viene mo-
dulato dalle cavità orale e nasale. Il

parlatore varia la posizione del palato,

delle labbra, della lingua ecc. facendo
assumere alle cavità suddette delle spe-
cifiche configurazioni, che corrispondo-

no ai vari suoni emessi. É possibile

l'emissione di suoni vocalizzati (V) o non
vocalizzati (NV); nel primo caso il flusso

d'aria proveniente dai polmoni, prima di

arrivare alle cavità orale e nasale, incon-

tra le corde vocali che. con la loro ciclica '

apertura e chiusura, determinano un
andamento periodico della pressione

del flusso d'aria stesso. Il valore di

questo periodo è chiamato "pitch".

Nel caso di suoni non vocalizzati, op-

portune costrizioni o occlusioni del trat-

to vocale generano turbolenze nel flus-

so d'aria, che danno luogo a un rumore
bianco permettendo la generazione dei

suoni consonantici.

Descritto per sommi capi il processo
di fonazione nell'uomo, risulta evidente
come sia relativamente semplice perve-

nire alla schematizzazione di un modello
acustico dell’apparato fonatorio. Esso
(vedi figura 2) è costituito da un tubo
acustico a pareti rigide con sezione va-

riabile che esercita un'azione filtrante

sul flusso d'aria che un generatore im-

mette in esso. La sorgente di eccitazio-

ne (corrispondente, nel modello fisico,

ai polmoni e alle corde vocali) può gene-
rare una sequenza di impulsi periodici

nel caso di suoni vocalizzati, o un rumo-
re bianco negli altri casi. Ciò corrispon-

de, naturalmente, ad effettuare una
semplificazione della situazione reale, in

cui suoni vocalizzati e non vocalizzati

possono coesistere. Un'ulteriore sem-
plificazione deriva dall'accettare che il

tubo acustico possa assumere configu-

razioni variabili non con continuità, ben-

sì ad intervalli, ed è un'ipotesi ben veri-

ficata soprattutto nel caso dei suoni

vocalizzati. Generalmente la durata degli

intervalli di stazionarietà viene assunta
pari a 10v20 ms.

Il modello acustico di figura 2 ammet-
te una descrizione matematica che può
essere derivata dai parametri fisici che
lo contraddistinguono; per esempio Co-
ker dei Bell Laboratories ne ha sviluppa-

ta una assai completa. Più semplice-
mente. un modello matematico del-

l'apparato fonatorio umano può essere
rappresentato come in figura 3. Si tratta

di un sistema costituito da una doppia
sorgente di eccitazione, per i suoni vo-
calizzati e non, che può essere selezio-

nata tramite il commutatore V/NV. Per
la sorgente vocalizzata occorre specifi-

care anche il periodo T della fondamen-
tale (pitch). L'eccitazione costituisce

l'input di un filtro (corrispondente al

tratto vocale) e può essere amplificata o
attenuata attraverso il fattore di guada-
gno G al fine di variare l'intensità del
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suono risultante. Il filtro riceve un set di

parametri (di solito una dozzina) in corri-

spondenza ad ogni intervallo di staziona-

rietà, pari a 10v20 ms. Sono possibili

diverse realizzazioni per il filtro, e di

conseguenza vengono definiti insiemi di

parametri differenti. Per esempio il mo-
dello LPC {Linear Predictive Coding),

schematizzato in figura 4. usa un tipo di

filtro che per la sua particolare struttura

è detto a traliccio. I coefficienti Kl-Kp,

che determinano la caratteristica filtran-

te, sono fra l'altro in relazione con alcu-

ne grandezze fisiche del modello di figu-

ra 2.

Un'altra realizzazione del filtro può
essere ricavata a partire da un'analisi

delle caratteristiche spettrali del segna-

le vocale (figura 5). Come si vede dalla

figura 6, lo spettro del segnale vocale

(c) risulta a righe equispaziate (nell'ipo-

tesi di suono vocalizzato) e con un invi-

luppo che tiene conto delle caratteristi-

che filtranti del tratto vocale (b). L'ecci-

tazione è rappresentata dallo spettro in

(a) . I picchi che compaiono in figura 6
(b) corrispondono alle risonanze del trat-

to vocale e sono detti formanti.

La realizzazione di un filtro di sintesi

per formanti è riportata in figura 7. Esso
è costituito da una cascata di celle del

secondo ordine, ognuna caratterizzata

dalla sua frequenza di risonanza Fn e
relativa larghezza di banda Bn. Ogni
cella rappresenta ovviamente un diver-

so formante.

Indipendentemente dal tipo di filtro

adottato, risulta comunque evidente
che la sintesi parametrica realizzata tra-

mite il modello di figura 3 richiede un

flusso di dati molto limitato. Infatti i

parametri da comunicare al sistema di

sintesi sono globalmente in numero in-

feriore a 20, e vanno aggiornati ogni 20
ms circa. In media un parametro richie-

de meno di un byte, e ne consegue
quindi un data rate inferiore a IKb/s, a

fronte di una qualità della voce risultan-

te più che discreta. In realtà questo
valore può essere ulteriormente ridotto

con opportuni artifici, e ciò permette di

ottenere una sintesi soddisfaciente an-

che a 2400 b/s o meno. Lo scotto da
pagare in questo caso consiste nella

necessità di effettuare una scelta atten-

ta dei parametri, il che viene effettuato

dapprima con un procedimento di anali-

si della voce e successivamente tramite

l'editing dei parametri da essa forniti al

fine di ottenere il miglior risultato sono-
ro in fase di sintesi.

Sìntesi a vocabolario
limitato ed illimitato

Nei sistemi di sintesi a vocabolario

limitato, i messaggi vocali vengono ge-
nerati partendo da un insieme di frasi o
di parole preregistrate e memorizzate,

che costituiscono il vocabolario medesi-
mo, Concatenando opportunamente le

parole (o gli spezzoni di frasi) è possibile

ottenere tutti i tipi di messaggio deside-

rato, che facciano uso di quelle parole o

frasi.

Un siffatto sistema di generazione

vocale è rappresentato schematicamen-
te in figura 8. Di questo sistema fanno
parte un vocabolario (costituito in prati-

ca da un'area di memoria) in cui sono
immagazzinate parole e frasi codificate

in modo opportuno, e un sistema di

composizione del messaggio, che, in

base al tipo di risposta voluta, preleva

gli opportuni elementi del vocabolario e
provvede alla loro concatenazione. Infi-

ne, un sistema di sintesi provvede a
fornire la risposta vocale a partire dai

dati codificati.

La struttura di un sistema di genera-
zione vocale a vocabolario limitato è.

quindi, assai semplice. La qualità della

voce dipende dal tipo di sintesi utilizza-

to. ma generalmente è piuttosto buona,

e senz'altro migliore che nel caso della

sintesi a vocabolario illimitato. Ciò è
dovuto al fatto che vengono memorizza-
te intere parole o frasi, e ciò consente
di ottenere un'elevata naturalezza nella

Figura 8 Sistema di
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sintesi del messaggio. Naturalmente
occorre ohe gli elementi del vocabolario

vengano opportunamente definiti e cre-

ati, tramite un processo di acquisizione,

editing e memorizzazione delle parole o

frasi utilizzate.

Da ultimo si vuol far notare come
questo tipo di sintesi sia di semplice
attuazione da un punto di vista algorit-

mico, ma richieda una quantità di me-
moria che può essere abbastanza eleva-

ta. dovendo contenere tutti gli elementi

costituenti il vocabolario. A questo pro-

posito. volendo limitare l'occupazione di

memona, può essere opportuno ricorre-

re a un sistema di sintesi vocale di tipo

parametrico, anziché a una — più sem-
plice — con codifica della forma d’onda.

Ciò consente di ridurre la quantità di

memoria necessaria circa di un ordine

di grandezza, ma impone una fase di

editing più onerosa durante la creazione

del vocabolario.

La sintesi a vocabolario illimitato, nota
col termine inglese text to speech syn-

thesis, consiste nella traduzione di un
qualunque testo nella corrispondente

sequenza di suoni articolati che corri-

spondono alla realizzazione acustica del-

le parole. Non è pensabile utilizzare il

principio visto precedentemente per la

generazione di un qualunque messag-
gio. non noto a priori, vista la sterminata
quantità di memoria che si renderebbe
necessaria per memorizzare tutte le pa-

role esistenti, comprese le loro varianti

(per ogni verbo, tutte te forme verbali

ecc.)

Il principio in base a cui si opera è
perciò differente. Vengono estratte, ba-

sandosi su studi fatti su ciascun idioma,

le unità linguistiche elementari, dette

fonemi, che compongono ogni parola di

Bibliografia
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quella lingua. Per ottenere la pronuncia

di una qualunque parola non si possono
però semplicemente concatenare più

fonemi, in quanto anche le transizioni

fra fonemi adiacenti assumono notevole

importanza dal punto di vista percettivo.

E possibile però individuare un insie-

me di elementi, detti difoni, che tengo-

no conto dell'evoluzione da un’unità fo-

netica alla successiva. Con la concate-

nazione di più difoni si riesce a ricostrui-

re con discreta approssimazione la pro-

nuncia di qualsiasi parola. I difoni della

lingua italiana sono quasi 150. e vai la

pena di ricordare che gli studi che han-

no portato alla loro definizione sono
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gia dell’Università di Padova negli anni

'60. quando l'unico strumento per effet-

tuare l’editing dei suoni, registrati su
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taliano dove sussiste una discreta biuni-

vocità fra quello che é scritto e il suono
che VI corrisponde (figura 9). Viene ge-

nerato in questo modo un comando
fonetico che va a controllare il sintetiz-

zatore vero e proprio, il quale utilizza il

vocabolario di difoni cui prima si é ac-

cennato. La voce che risulta da questo
procedimento è perfettamente intelligi-

bile, ma monotona. Manca infatti qual-

siasi tipo di intonazione della frase pro-

nunciata. In questo caso non è quindi

possibile riconoscere per esempio una
frase interrogativa da una affermativa.

Per una sintesi più naturale occorre
perciò tener presente anche l'insieme

dei fattori prosodici (quelli cioè che con-
corrono a determinare in una frase l'in-

tonazione, l’intensità, le pause ecc.).

Per controllare la prosodia è necessa-
rio effettuare una analisi a livello lingui-

stico del testo da leggere, e applicare

successivamente un insieme di regole

prosodiche. Queste sono state messe a
punto dopo uno studio molto approfon-

dito sul linguaggio, e agiscono diretta-

mente su alcuni parametri di sintesi

(comando prosodico). Per esempio, per

accentare una parola è sufficiente allun-

gare la durata della vocale accentata e
innalzare contemporaneamente la fre-

quenza fondamentale (pitch). Va da sé

che i metodi parametrici di sintesi della

voce si prestano particolarmente a im-

plementazioni di questo tipo.

In conclusione, il sistema di sintesi

vocale a vocabolario illimitato garantisce

una qualità sufficiente del parlato, so-

prattutto se viene effettuato un control-

lo dei fattori prosodici ricavandoli dal

testo. È possibile però prevedere m
futuro un miglioramento della qualità

del parlato di pari passo con l'ampiiarsi

delle conoscenze sui processi linguisti-

ci. L'occupazione di memoria che viene
richiesta è piuttosto limitata, rnentre

abbastanza complessa appare la realiz-

zazione da un punto di vista algoritmico.
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DUPLEX: IL DONO
DELL’UBIQUITÀ

DUPLEX è il primo programma di

teleassistenza full-duplex ad assoluta

correzione d'errore, appositamente

studiato per risolvere i problemi delle

linee telefoniche italiane.

Con DUPLEX è possibile

effettuare il collegamento ad un PC
remoto, anche non presidiato, ed

eseguire tutte le operazioni come se

foste sul posto: il vostro video e la

vostra tastiera diventano il video e la

tastiera del remoto, dandovi la

possibilità di eseguire qualsiasi

comando DOS o applicativo,

potendo controllare sia la vostra

stampante che quella remota.

La trasmissione e la ricezione

contemporanea di files può avvenire

anche in background, cioè mentre
vengono effettuate le normali

funzioni di teleassistenza, sempre con

l’assoluta affidabilità e sicurezza

garantite dai sistema automatico di

correzione degli errori. Il sistema di

compressione dati ottimizza le

operazioni di trasmissione, anche dal

punto di vista economico.

DUPLEX è predisposto per

essere attivato dal dispositivo di

autoaccensione (POWER UP) che
permette di accendere ed attivare

alla teleassistenza un PC remoto
spento anche non presidiato. La
completa programmabilità delle

funzioni facilita tutte le fasi di

teleassistenza: anche lo spegnimento
del remoto può essere impostato

dall'operatore. Il software è tutto in

italiano e facilita anche l’utente

meno esperto attraverso una facile

programmazione e una gestione a

finestre con motti menu d’aiuto.

DUPLEX è una parte integrante

del Sistema Telematico PC CALL,
creato dalla ELMEC per la realtà del

nostro paese.

DUPLEX: semplifica le

relazioni.

elméc
SOLUZIONI
TELEMMICHE
IT/ILINNE

Vole\A]lgcima. 34 2IOO\MnSE 1» (0332) 2421^



PD SOFTWARE
di Massimo Gentilini

Virus / De Virus
&

Programmi di compattazione

Come abbiamo visto

nell'articolo precedente
almeno in Italia uno dei

sistemi più diffusi per reperire

software di Public Domain è

quello di effettuare il

Download da un BBS. o
Bulletin Board System.
Fare il Download significa

usare un programma di

comunicazione ed un modem
per trasferire il file contenente
il programma dal computer
che gestisce il BBS al

computer di casa vostra

Per questo una delle prime cose che
intendo fare è quella di esaminare il

problema dei virus, termine che è stato

spesso, ed in maniera ingiustificata, coP
legato al concetto di BBS, vedremo in

seguito perché. Subito a ruota seguirà

una descrizione dei vari programmi di

compattazione file presenti sul mercato,

cioè di quei programmi che si incaricano

di prendere più file e riunirli in uno solo,

di solito più piccolo, per minimizzare i

tempi ed ì costi di trasmissione.

Cosa è un virus

Uno degli aspetti che spesso vengo-

no portati a sfavore dei programmi Pu-

blic Domain, sia prelevati da BBS sia

copiati tranquillamente è che questi pro-

grammi possono essere stati «infettati»

da un «virus» e contagiare anche i pro-

grammi già presenti sul vostro hard

disk. Questo aspetto della telematica e

deH'informatica in generale, forse per-

ché molto pittoresco e fantasioso è

stato, soprattutto negli ultimi tempi, di-

vulgato a più non posso da riviste e

quotidiani, sia specializzati che non. Pur-

troppo nel caso delle riviste non specia-

lizzate nel 90% dei casi il risultato è

stato di fornire un’informazione sbaglia-

ta e piena di concetti errati, stimolando

cosi la paura del virus, che ha oramai
assunto un preoccupante aspetto di ter-

rorismo culturale.

Un virus nel senso più stretto (ed

informatico) del termine è un program-
ma che ha la capacità di duplicarsi e

trasferirsi su altri programmi. Questa
sorta di vita biologica di un programma
per computer è senza dubbio affasci-

nante ed è probabilmente per questo
che se ne è parlato molto, forse troppo.

In pratica un virus agisce installandosi

residente nella memoria del vostro PC,

come fanno i programmi come SideKick

o similari (sono i cosiddetti programmi
TSR, «Terminate and Stay Resident»),

dopo di che un file viene fatto partire il

virus attacca il suo codice a quello del

programma appena fatto partire. A que-
sto punto il file contagiato è diventato

esso stesso un virus, e se viene fatto

partire su una macchina in cui non è

presente esso si allocherà in memoria,
ripetendo il processo di nuovo. Se il

programma viene trasferito su di un
altro computer allora il virus si potrà

diffondere. Il caso è analogo se il file

viene messo (quasi sempre per errore)

su di un BBS. in modo che tutti lo

possano utilizzare.

Un altro metodo, che però è usato

solo nei virus più primitivi e semplici, è
quello di andarsi a collocare nel boot

block di tutti i dischi che vengono inseri-

ti nella macchina. Il sistema è però

molto semplice da debellare, dato che
basta fare sempre il boot da dischi

sicuri, come ad esempio quelli originali

del DOS e che siano sempre stati pro-

tetti in scrittura. Va detto che i BBS non
sono l'unico posto in cui si può trovare

un programma contagiato, due casi ab-

bastanza noti in Italia sono stati quelli

del primo numero di una rivista per
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Amiga con allegato un disco di program-
mi e di alcune copie ORIGINALI dì un
programma per Mac abbastanza diffuso

e non di Public Domain. In entrambi i

casi nei dischi era contenuto un virus,

per fortuna abbastanza benevolo...

Dopo aver infettato i file il virus può
comportarsi nelle maniere più disparate,

limitandosi a far comparire periodica-

mente scotte su video, disturbando il

lavoro, oppure raggiungendo livelli moP
to più fastidiosi e rovinando compieta-
mente I dati presenti su disco, proce-

dendo alla sua formattazione o cancel-

lando dei dati a caso.

Da quello che avete appena letto si

possono dedurre due cose che permet-
tono di identificare un virus:

1) un virus deve per forza di cose instal-

larsi in memoria, dove deve anche rima-

nere per poter poi infettare altri file.

2) Un virus, per duplicarsi, deve in qual-

che maniera scrivere su disco ed anda-

re a modificare i file che infetta.

Un altro caso,

ì programmi troiani

Un altro tipo di programmi pericolosi

è rappresentato dai programmi troiani,

molto più vecchi come origine, dato che
sono nati praticamente assieme ai primi

calcolatori. Il termine, derivato dalla

omerica storia del cavallo di Troia, iden-

tifica quel programma che dovrebbe fa-

re una cosa utile, mentre, in realtà, ne
fa una dannosa, come ad esempio for-

mattarvi l’hard disk. Questi programmi
sono concettualmente diversi dai virus,

ma vengono spesso confusi. La diffe-

renza sostanziale è che i programmi
troiani NON si duplicano, ma diventano

pericolosi solo se fatti partire.

Anche in questo caso il programma
troiano, per avere effetto, deve poter

riuscire a scrivere sul disco, per poter

modificarlo o rovinarlo.

Sia il virus che il programma troiano

ad ogni modo possono solo danneggia-

re i dati presenti su disco, non possono
assolutamente danneggiare o rompere
in alcun modo l'hardware del vostro

computer...

Dato che i virus esistono sono stati

immediatamente creati anche dei pro-

grammi che permettono di evitare il

virus-

Antivirus semplici

Per prima cosa esaminiamo alcuni

programmi molto semplici:

MAPMEM: è uno dei principali mezzi
per capire se la memoria del computer
è stata «infettata». Infatti questo pro-

gramma non fa altro che esaminare la

memoria del vostro PC indicando tutti i

programmi residenti in memoria e gli

interrupt e le zone di memoria ad essi

associati. Se in memoria trovate un
programma che non avete fatto partire

è un buon indizio della presenza di

qualcosa di anormale. Oltre a MAP-
MEM esistono vari programmi similari.

WPHD: "Write Protect Hard Disk", è
un programma molto semplice che. una
volta fatto partire, simula il fatto che il

vostro hard disk sia protetto in scrittura.

In questo modo non si potrà scrivere su
di esso.

BOMBSQAD: é un piccolo programma
che si installa in memoria ed intercetta

tutte le chiamate al DOS che possono
essere pericolose (scrittura e/o format-

tazione).

CHK460MB: (da leggere "Check for

Bomb", ricerca le bombe), è un pro-

gramma che esamina un file cercando
di trovare un eventuale codice sospetto,

come interrupt di formattazione o altro.

Dato che però é impossibile sapere se
alcuni byte che rappresentano un inter-

rupt di formattazione siano in effetti

codice eseguibile oppure semplici dati a

volte dice che un programma è perico-

loso mentre In effetti questo non lo è.

Tre programmi più completi

Questi programmi (e molti altri pro-

grammi similari) danno già delle buone
chance, se usati con attenzione, per

proteggen/i dal virus o da programmi
troiani, ma sono stati creati anche pro-

grammi più compiessi e validi, ne esa-

mineremo tre. Ficheck. Checkup e Flu-

shot Plus 1.51.

I primi due sono programmi che ge-

stiscono un controllo del checkjum dei

dati su disco. Per ogni programma esa-

minato vengono cioè sommati tutti i

byte che compongono il file, in modo da
formare una somma, detta checksum,
generata tramite regole particolari. Se in

seguito il file viene alterato o modificato

come succede nel caso di una «infezio-

ne da virus», questo dato cambia, cam-
biando i byte che compongono il file

(dato che il virus, in qualche modo,
DEVE andare a scrivere il suo codice

eseguibile all'Interno del file) ed in que-

sto modo è possibile accorgersi dei

fatto. In generale il checksum deve es-

sere generato la prima volta che il pro-

gramma viene installato su disco ed il

programma di controllo deve venir fatto

partire una volta ogni tanto per control-

lare che non sia stato toccato nulla.

II terzo invece provvede ad una prote-

zione più potente e complessa, fornen-

do anche una buona protezione contro i

programmi troiani, cosa che i due pre-

cedenti non fanno.

Checkup 2
Il programma Checkup di Rich Levin

è un programma che, come detto pri-

ma, permette di generare il checksum
di uno 0 più file e di controllarli. É un
programma Shareware, con una tassa

di registrazione di 25 dollari, scritto in

Microsoft Basic 6.0. É giunto alla versio-

ne 2.0 al momento in cui sono scritte

queste note.

Il programma può generare il check-
sum di uno 0 più file inserendolo in un

apposito file di dati se il controllo avvie-

ne per la prima volta. Se invece il pro-

gramma è già stato controllato il suo
checksum viene verificaio con quello

memorizzato, ed in caso di diversità

viene dato un avvertimento.

Assieme al programma c'è una docu-
mentazione di 37 pagine, scritta in un
buon inglese con dettagli sia sull'uso

dei programma che sul problema del

virus in generale. Una sezione abba-

stanza lunga è dedicata alla registrazio-

ne del programma. Ottima la pane sulla

descrizione dei virus e dei possibili ri-

medi. Vate la pena di prelevare il file

solo per procedere alla lettura della do-

cumentazione.
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FicheckS

Questo programma agisce esatta-

mente come il programma precedente,

ma può utilizzare, se richiesto, una dif-

ferente tecnica per generare il check-

sum del programma. E questa la versio-

ne Public Domain di un programma
commerciale.

Il programma può usare due tipi di

CRC per il controllo, in teoria il secondo
(MCRC) dovrebbe essere più efficiente.

Viene anche fornito un programma che
altera un programma in modo che sia

ancora funzionante ed abbia lo stesso
CRC, ma che sia in effetti diverso. Ho
fatto dei test, ma la modifica viene

trovata anche dal programma Checkup
poco prima menzionato.

Un'altra limitazione è che il program-
ma é stato studiato, come ulteriore mi-

sura di Sicurezza, per funzionare su un
sistema in cui il boot è stato fatto da

floppy disk, e quindi tutte le volte che si

vuole fare un controllo se deve eseguire

un boot da floppy e non da hard disk.

La documentazione è di 22 pagine,

anche in questo caso contiene una de-

scrizione di cosa è un virus, ma a mio
avviso la qualità del testo non è eccezio-

nale. abbastanza confuso e poco chiaro

in alcuni punti.

Flushot Plus 1.51

Questo programma è invece netta-

mente diverso dai due precedenti. An-

che questo permette di generare e con-
trollare un checksum dei file, ma a

questa possibilità aggiunge una serie

molto interessante di opzioni.

Flushot è un programma che si instal-

la esso stesso residente e permette di

monitorare tutta l’attività che viene fatta

da computer. Se viene fatto qualcosa

che può essere sospetto il programma
emette un avvertimento e chiede se è il

caso di proseguire. Fino a qui gli svan-

taggi sarebbero molti, dato che tutte le

volle che viene effettuata un'operazio-

ne di scrittura su hard disk o che un
programma si deve installare residente

in memoria il programma chiede se si

deve continuare, e la cosa rallenta di

molto le operazioni. Ma per fortuna il

programma è molto sofisticato e per-

mette di specificare una particolare lista

di programmi "legittimi", che possono
cosi operare senza interruzioni.

Altre possibilità prevedono di proteg-

gere alcuni file in lettura, di controllare il

checksum dei file tutte le volte che
questi vengono fatti partire e vengono
fornite delle utility per cambiare i nomi
di tutti I file che compongono il pro-

gramma, per evitare che un virus molto
intelligente possa andare a modificarli.

Figura 3 - Anche que-

sta valla il Flushot

Plus é intervenuto per

programma che si sta-

va installando TSfl,

per fortune anche que-

sta volta nessun pen-

colo. era soh il Side-

Kick Plus.

Il programma é molto complesso,
ben fatto, veloce e ruba poco spazio in

memoria. Unica limitazione è che in

grafica non funziona bene, dato che per

avvertire apre una finestra di testo e

questo a volte provoca problemi.

La documentazione è ottima, provve-

de una buona descrizione di cosa sono i

virus ed i programmi troiani, preceduta

da una breve descrizione tecnica di co-

me funziona il DOS. ed è farcita di una
discreta dose di ironia che non guasta

mai. Nonostante il programma sia com-
plesso e la sua installazione, a causa
delle numerose capacità, non sia delle

più facili, usando il manuale ed i file

acclusi (c é un'installazione standard

che funziona benissimo) si riesce ad

ottenere facilmente un protezione ed
una sicurezza esemplare.

Il costo, essendo un programma Sha-

reware, è di soli 14 dollari, con i quali

riceverete un avviso appena sarà pronta

la nuova versione.

Conclusioni

Tra I programmi menzionati avrete

certamente notato che non parlo di nes-

sun programma in grado di fornire una
ucurai) e di eliminare il virus da un disco

0 da un programma infetto. Questo
avviene perché un programma del ge-

nere. anche se ne esistono alcuni, è
destinato a sicuro insuccesso per due
motivi:

t) i virus non sono tutti uguali, un
programma che elimina un virus quasi

sicuramente non funzionerà con un vi-

rus di tipo diverso ed anzi, potrebbe
anche rovinare un file sano se fatto

partire per errore.

2) Visto come é fatto un virus basta far

partire un programma infetto per rico-

minciare da capo. In questo modo basta

che in qualche directory sperduta del

vostro hard disk sia rimasto un file

infetto che il problema non é sparito,

ma é ancora latente e pronto a ripre-

sentarsi appena il file infetto verrò per

sbaglio fatto partire.

Se siete stati colpiti da un virus a mio
avviso la soluzione è una sola, fare un
backup di tutti i dati che avete creato

voi (testi, sorgenti e dati di programmi
NON possono essere infettati, non es-

sendo file eseguibili) e provvedete a

riformattare l'hard disk installando di

nuovo tutti i vostri programmi dai dischi

originali.

I programmi che ho descritto sono
programmi preventivi. In generale una
buona norma è di installare il Flushot ed

utilizzarlo tutte le volte che si deve
testare un programma nuovo, mentre
conviene usare il Checkup per generare

i checksum tutte le volte che si installa

un programma e controllarli penodica-

mente.
lo personalmente utilizzo regolarmen-

te il Flushot per il test dei programmi
che ricevo sul BBS e ne sono entusia-

sta, dato che per ora, almeno apparen-

temente. non sono mai stato colpito da

nessun virus né da nessun programma
troiano. È il tipico esempio del program-
ma Shareware ideale, realizzato con cn-

teri professionali (ed in effetti dalle note

mi pare di capire che l'autore sia un
programmatore professionista) e molto
funzionale. Manuale ed esempi sono
esemplari ed il supporto è ottimo
(l'autore tiene on line anche un BBS
dedicato al supporto del suo pro-

gramma).

Programmi di compattazione

Cambiando argomento, ma rimanen-

do in ambito legato a quello dei BBS,
passiamo ora a parlare dei programmi di

compattazione, cioè di quei programmi
che si incaricano di prendere uno o più

file riunendoli in uno solo, compattando
I dati per occupare meno spazio sul

disco. Per usare il programma sarà poi

necessario decompattare il file risul-

tante.

L'utilità dei compattatori è evidente

se SI pensa al fenomeno dei BBS. Dato

che per prelevare un file da un BBS è
necessario farlo tramite la linea telefoni-

ca e che la tariffa per l'utilizzo del telefo-

no è a tempo più il file è corto meno si

occupa la linea e meno si spende. Po-

tendo inoltre riunire più file in uno solo

è possibile essere certi di aver ricevuto

tutti i file che compongono un pro-

gramma.
Un altro utilizzo è quello di usarlo per

recuperare spazio prezioso su hard disk.

Se avete dei programmi che usate rara-

mente e che sono installati su hard disk

nulla vi vieta di compattare tutti i file
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Figura 4 - In rnemona

per forluna nessun vi-

polrebbero spavemar-

c. ma sono normali, é
una coda che si lascia

il DOS quando si fa

partire un programma

rNCSMALL. come Si

può controllare andan-

do a vedere i velton

che li compongono in un unico file, da
decompattare solo le rare volte che il

programma vi serve.

Come funziona un compattatore

Il funzionamento di un compattatore

è abbastanza complesso, in linea di

massima il procedimento base è quello

di ricercare aH'interno del file sequenze
di caratteri uguali e rimpiazzarle con un

descrittore più corto che indichi quanti e
quali caratteri ci siano, usando meno
spazio. Su questa linea sono stati svi-

luppati algoritmi sempre più complessi
ed efficienti, in cui entrano in gioco

calcoli probabilistici e di frequenza e

tecniche molto avanzate.

Il primo compattatore molto diffuso

per il mondo MS-DOS è stato sicura-

mente il programma ARC, che ha stabi-

lito il primo standard a cui molti si sono
adeguati.

In seguito, dato che ARC era molto
lento, PhiI Katz della PK Ware creò il

PKARC, un compattatore simile ad
ARC, ma molto più veloce, utilizzante

anche un nuovo metodo di compattazio-

ne più efficiente. Questo fatto non andò
a gemo alla SEA, produttrice dell'ARC,

che fece allora causa alla PK Ware. La

causa fu vinta dalla SEA, che come
risultato ottenne di impedire a PhiI Katz

di usare il nome e la struttura di ARC
per il suo programma. Questa è stata

sicuramente la prima causa generata e
condotta da due ditte che si occupano
di software Shareware e, soprattutto in

America, ha avuto una vasta eco. In

generale la maggior parte dei Sysop ed
utenti americani si è schierata dalla par-

te di PhiI Katz ed alcuni hanno giurato di

non supportare né di tenere più in linea

nessun tipo dri software creato dalla

SEA, promettendo di utilizzare il nuovo
programma di PhiI Katz appena questo
sarà disponibile.

Il motivo della causa è comprensibile

pensando che l’uso di un programma di

compattazione/decompattazione è indi-

spensabile per tutti coloro che usano un
modem.

Visto l'enorme numero di utenti esi-

stenti in America e nel mondo si può
facilmente calcolare che il business ri-

sultante sia molto elevato. Supponendo
infatti che anche solo 10.000 persone

paghino i soldi per la registrazione (e

considerando che alla fine del 1987 una
ricerca ha stabilito che in America erano
attivi più di 17.000 BBS questa cifra è

certamente in difetto di almeno un ordi-

ne di grandezza) otteniamo un giro di

affari considerevole.

Dato che ARC è stato il primo pro-

gramma ad apparire sul mercato rappre-

senta uno standard de facto, al quale i

successivi hanno fatto comunque riferi-

mento. Adesso infatti esiste una serie

di programmi compatibili verso il basso
con ARC ed altri che usano altri stan-

dard.

Vediamo i più famosi programmi di-

sponibili sui BBS:
ARC vers. 5.21: è il più antico della

serie, come si vede dalia tabelle allega-

te è anche il più lento ed il più ineffi-

ciente. Sono disponibili i sorgenti e ge-

nera file con suffisso .ARC, scompatta-
bili sia con ARC che con PKARC e PAK.
Il costo è di 35 dollari sojo se usato in

un ambito commerciale. È recentemen-
te uscita la versione 6.00 che però, a

causa del boicottaggio poco prima men-
zionato, non sono riuscito a procurarmi.

Pare che comunque non sia particolar-

mente meglio, né come velocità, né
come dimensioni del file ottenuto.

Il manuale è chiaro, ma senza particolari

note.

DWC vers. A 5.01
; programma assolu-

tamente incompatibile con ARC é abba-

stanza veloce ed efficiente, paragonabi-

le al PK ARC. Il manuale è buono, può
essere utile per tenere dei file compat-
tati in casa. Ha inoltre alcune ottime
funzioni che (o possono far usare anche
come programma di backup file, anche
se non troppo complesso.

È completamente di Public Domain
ed è disponibile il sorgente, anche se
solo della versione precedente.

PAK vers. 1.6: è l'ultimo nato tra quelli

che generano file compatibili ARC. Rie-

sce a decompattare benissimo i file

generati da ARC e PKARC, ma i suoi file

possono risultare incompatibili a causa
dell'utilizzo di un nuovo e più efficiente

metodo di compattazione. Il suo più

grande vantaggio è quello di essere

ottimamente supportato, la versione 1 .6

ha delle possibilità notevoli, ma è anco-

ra abbastanza lenta. Da notare che è
disponibile anche una libreria di funzioni

di compressione da linkare ai più comu-
ni linguaggi.

Il manuale é molto ben fatto e ci sono
tre tariffe di registrazione distinte: con
15 dollari viene spedito un disco con
l'ultima versione registrata a vostro no-

me. con 30 una versione estesa e fun-

zionante a pieno schermo, con menu e

vari altri gadget, e con 50 la libreria per i

programmatori.

PKARC vers. 3.61 : era stato chiamato
PKPAK per evitare il conflitto con la

SEA. ma come è visto non è servito e la

PK Ware ha perso la causa. É lo stan-

dard di fatto usato in Italia ed in gran

parte degli Stati Uniti, I suoi maggiori

pregi sono dati dall'incredibile velocità

(è scritto per gran parte in Assembler) e

dalla compatibilità ARC, anche se non
totale dato che usa un nuovo tipo di

compattazione. Il manuale è ottimo ed il

costo di registrazione è di 20 dollari, se

ne spedite 45 vi verrà spedita a casa la

nuova versione appena pronta.

PKZIP vers. 0.90: quella qui testata è la

versione 0.90, la prima versione uscita

e certamente non quella definitiva del

nuovo programma di PhiI Katz. Anche
se è ancora alia prima versione i risultati

sono stati ottimi. Purtroppo é sparita del

tutto la compatibilità con i file .ARC, ma
i risultati non ne fanno sentire la man-
canza.

Possono essere specificati 4 livelli di

compressione, ognuno dei quali è più

efficiente e lento del precedente. In

ogni caso la velocità di scompattazione
rimane la stessa o diminuisce.

Usando il livello 4 i risultati hanno del

miracoloso, anche se il tempo cresce.

L'utilità di usare la compattazione più

elevata è chiara soprattutto se si pensa
all'utilizzo che si fa di un compattatore
di un BBS, in cui un file resta a disposi-

zione di tutti sull'hard disk e viene scari-

cato da molte persone. In questo caso il

tempo utilizzato prima dell'upload per

effettuare la compressione più alta vie-

ne poi risparmiato quando si fa l'upload

ma soprattutto viene risparmiato da tut-

ti coloro che faranno poi il download del

file,-

È certamente da notare che. nono-
stante il programma sia uscito da poco
più di un mese, sono già usciti parecchi

programmi di supporto, come program-
mi che si incaricano in maniera automa-
tica di convertire tutti i file presenti su

un BBS nel nuovo formato, Shell per

usare il programma più facilmente e
soprattutto i sorgenti, in C e Pascal

abbastanza standard, di programmi per

effettuare la scompattazione del file ri-

sultante, in modo che non difficile pre-

vedere che in tempi brevi questo stan-

dard sarà disponibile anche su altre

macchine non MS-DOS. La stessa PK
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Ware ha annunciato che sta lavorando

alle versioni di Zip per Mac. Amiga e
forse Atari e sistemi Unix e Vax, anche
se non si sa nulla della data in cui i

programmi saranno pronti.

Non si sa ancora nulla delle capacità

della versione definitiva, si parla di uno
Shell full screen e della possibilità di

spezzare il file risultante in più dischi in

maniera automatica, realizzando in prati-

ca un sistema di backup. dato che il

programma già prevede al suo interno

la gestione del path dei file e delle

directory. Questo aspetto è molto inte-

ressante, dato che è possibile compat-
tare un intero hard disk in un solo file

mantenendo intatte tutte le informazio-

ni relative alle directory, che verranno

ripristinate quando il file verrà scompat-
tato. Si pensi ad esempio alla possibilità

di fare dei backup in maniera molto
veloce ed usando poco spazio su dischi

ottici 0 rimovibili.

Il costo di registrazione è di 25 dollari,

con 47 verrà spedita la nuova versione

appena sarà pronta. Da notare che colo-

ro che si erano registrati per la versione

3.61 del PKARC hanno ricevuto a casa il

floppy con il PK ZIP.

Il manuale è come quello del PKARC.
e cioè ottimo.

ZOO vere. 2.01 : Programma incompati-

bile con ARC, non molto veloce, né
efficiente, ha il grande vantaggio di es-

sere presente anche su Amiga, Vax e
sistemi Unix. Va detto che anche in

questi sistemi iniziano ad apparire pro-

dotti compatibili con il formato ARC. Il

manuale è pessimo.

/ test

Per testare il funzionamento dei pro-

grammi ho usato un sistema molto
semplice; ho infatti creato una directory

contente 2.263.269 byte in 34 file. I file

erano variamente assortiti, c’era un pro-

gramma EXE di 460 Kbyte. vari file

.COM, alcuni lesti e manuali, delle im-

magini, delle librerie, alcuni file .DBF del

DB lil e 10 file .PIF di window. In

generale ho cercato di trovare dei file

"medi", in modo da simulare un am-
biente reale.

I test sono stato condotti su un IBM
AT compatibile, 10 MHz di clock e hard

disk da 30 millisecondi RLL. Ho usato

tutti i metodi per assicurare la correttez-

za dei dati risultanti.

Nella tabella sono indicati il tempo e

la dimensione del file risultante, oltre

alla percentuale di compressione.

Come si vede il PK ARC attualmente

rappresenta un ottimo compromesso
tra velocità e spazio, essendo il più

veloce e uno dei migliori come effi-

cienza.

Il nuovo PK ZIP ha già un'efficienza

sbalorditiva, che. soprattutto se usato

nel modo a massima compressione ha

veramente deH'incredibile. Purtroppo la

sua incapacità di usare file ARC ne
limiterà la rapida diffusione, ma ha tutti i

requisiti per diventare il nuovo standard.

Un grosso vantaggio potrebbe essere

dato dal fatto che molti Sysop americani

(tra cui Bob Mahoney, Sysop di Exec
PC, il più grosso BBS americano, 75
linee telefoniche e 3200 megabyte di

hard disk) ed almeno un italiano (cioè

io...) hanno già adottato il PKZIP come
standard. Al momento in cui scrivo ho
appena finito la conversione di tutti i

file, con il risultato di avere ora 6 mega-
byte di spazio libero in più sui miei hard

disk.

PAK è buono, ma lento, il suo grande
vantaggio è a mio avviso rappresentato

dalla possibilità di trattare file .ARC e

dalla disponibilità delle librerie per i pro-

grammatori, se nelle versioni future di-

venterà più veloce potrebbe rappresen-

tare un serio concorrente per il PKZIP.

ARC é oramai datato e gli altri pro-

grammi possono essere utili solo in

particolari occasioni.

In conclusione non posso consigliarvi

un sistema rispetto ad altri, dato che se
dovete usare questi programmi per de-

compattare i file presenti sui BBS do-

vrete usare il programma apposito e

non altri. Ora come ora se invece dove-
te usare il programma per usi personali

vi consiglio vivamente il PKZIP,

Vi saluto ricordandovi che potete con-

tattarmi su MC-Link, casella MC0887,
sulla rete FidoNet al nodo 2:332/9 (051/

6343719, 24 ore 300-2400) o scrivendo

presso la redazione. Vi ricordo inoltre

che si cercano persone che abbiano

voglia di tradurre i manuali di alcuni

programmi PD in italiano e che si vi

capita tra le mani qualche programma
per IBM che ritenete valga la pena
recensire potete inviarmelo. Il prossimo

mese parleremo di programmi di comu-
nicazione. sempre per rimanere in un

ambito strettamente legato a quello dei

BBS. «c

MCmicrocomputer n, 85 - maggio 1989



Sappiamo come

sia difficile fidarsi di

im buon prezzo
Questa proposta è indirizzata a quanti fra i professionisti deil’informatica sanno giudicare un “buon prezzo” dai fatti.

ABL. azienda leader nel settore da

15 anni, con la divisione “Large Ac-

count” intende ampDare l’offerta di

personal professionali 286 - 386 indi-

rizzati ad aziende, scuole, enti e pro-

fessionisti.

BARCATE si è imposta sul mercato

americano ed europeo grazie alla qua-

litàdeisuoiprodottiedallaserietàdei

suoi distributori.

In Italia. Baigate ha scelto ABL. per

la sua esperienza e la sua attitudine a

rispondere alle esigenzede^ utilizza-

tori. 1 personal deQa Bargate sono to-

talmente compatibili, sono dotati di

floppy da 5" '/< e
3'

'li
,
supportano MS-

DOS, C DOS. XENIX e accettano il si-

stema OS2.

Rivenditori autorizzati

IIBG 286/ATTurbo compact 80286,

è standard 12 MHz, 512 kRAM espan-

dibile fino a 1 MB RAM in board, porte

seriali paraDele. Un floppy da 1,2 MB
5”

'/t o3"'A da 1 ,44 MB. Tastiera este-

sa 102 tasti, 7 slots di espansione.

MS-DOS 3,3 - GW Basic (a richiesta).

IlBG 386CPU Tuitocompact 80386

èstandard 16 MHz, 1 MB RAM espan-

dibile fino a8MB RAM inboard, porte

seriali parallele. Un floppy da 1,2 MB
5' '

'/< 0
3' '

'/i da 1 ,44 MB- Tastiera este-

sa 102 tasti, 7 slots di espansione.

MS-DOS 3,3 - GW Basic (a richiesta).

Caratteristica unica dei personal Bar-

gate è un pannellino LED che segnala

permanentemente lo stato di funzio-

namentodel pemonal: acceso, norma-

le^turbo, accesso al floppy, all'hard

disk, usodella memoria, stampante, ta-

stiera, modem.

BG 286/20M Hard Disk 20 MB Scheda video Hercules/CGA con monitor U” Ut. 2.770.000

BG 286/20E EGA Hard Disk 20 MB Scheda video EGA con monitor 14" colare Etì-A Ut. 3.465.000

BG286/20V VGA Hard Disk 20 MB Scheda video VGA con monitor 14" roiore VtìA Ut. 3.795,000

BG 286/40M Hard Disk 40 MH Scheda video Hercules-CGA con monitor U” Ut. 3.090.000

BG 286/40E EGA Hard Disk 40 MB Scheda video EGA con monilor 14" ccilore EGA Ut.3.785.00Q

BG286/40V VGA HardDisk40MB .Scheda video VGA con monitor 14" colore VGA Ut. 4.114.000

BG 286/80M Hard Disk 80 MB Scheda video Hercules<GGA con monitor 14" Ut. 3.930,000

BG286/80E EGA Hard Disk 81) MB Scheda video EGA con monitor I4" colore EGA Ut. 4.625.000

BG266/80V VGA Hard Disk 80 MB Scheda video VGA con monilur 14" calure VGA Ut. 4.995.000

BG 386/20M Hard Disk 20 MB Scheda videti HercnW'CGA con monitor 14" Ut. 4.995.000

BG 386/20E EGA Hard Disk 20 MH Scheda vìdeo EGA con monilor 14" colore EGA Ut. 5.690,000

BG386/20V VGA Hard Disk 20 MB Scheda video VGA con monitor 14" colore VGA Ut. S.920.000

BG 386/40M Hard Disk 40 MH .Scheda vìdw» Hercules CtiA con monitor 14" Ut. 5,315.000

BG 386/40E EGA Hard Disk 40 MB Scheda v ìdeo EGA con monilor 14" colore EGA Ut. 6.010,000

BG386/40V VGA Hard Disk 40 MB Scheda vìdeo VGA con mnnìlor 14” colore VGA Ut. 6.240.000

BG 386/80M Hard Disk 80 MB .Scheda video Hercules C’GA <T)n monitor 14" Ut. 6,155,000

BG 386/80E EGA Hard Disk 80 MB Scheda video EGA con monilor 14" colore EGA Ut. 6,850,000

BG386/80V VGA HardDiskSOMB Scheda video VGA con monitor 14" colore VGA Ut. 7.080.000
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Garanzia ABL
12 mesi di garanzia totale (rinnova-

bile). Riparazione nelle 24 ore. Resti-

tuzione totale dell'importo a (^ranzia

della qualità dell'acquisto entro 10

giorni.

Trattamento personalizzato per

grandi aziende, enti, scuole.

Centro dimo.strativo ABL

Apertoda lunedì a venerdì dalle 9 alle

19, vi permette di provare in tutta 6-

beltà i personal contputer Bargate.

- Divisione Large Actxtunl
i Via Bealricc IVE.stp 20 - 20122 Mllanr.

: Tel. (02).5-5188476-55I«14S»2-5B1810;}3

; Fax (02) 5.5180168 - Telex 31.568.5 ABL I
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Il successo

della gamma
Acer in Italia

mette d’accordo
prezzo

e affidabilità.

Le Soluzioni

La S.H.R. con grande orgoglio

presenta la sua gamma
Acer: una vera soluzione ai problemi

^,.11
^ vero, grande successo

in tutta Italia. Un successo

garantito dalla elasticità di

L’informatica dal volto umano
Società del Gruppo FERRUZZI

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SCRIVETE A: SHR S.R.L. - CASELLA POSTALE 275 - 48100 RAVENNA - TEL- 0544/463200



DESK TOP PUBLISHING
di Mauro Gandini

Fontfobia

ustoria
Inizialmente fu il caos. Non spaventa-

tevi non abbiamo intenzione di riscrive-

re la Bibbia. In effetti è proprio il caos

che ha portato l’invenzione della scrittu-

ra. da prima di tipo iconico (come i

geroglifici) e poi successivamente di

tipo astratto attraverso segni convenzio-

nali dai quali nascono nel tempo i carat-

teri così come li conosciamo noi ora. Si

deve risalire ai Fenici (1600 a.C. circa)

per trovare il primo esempio di alfabeto

di tipo Fonetico cioè in grado di identifi-

care con un segno specifico ogni suono
corrispondente del linguaggio corrente.

Dopo un salto di quasi 2000 anni,

possiamo trovare i primi tipi di caratteri,

riconoscibili come tali, nei libri che con
certosina pazienza gli amanuensi copia-

vano e ricopiavano, giorno dopo giorno,

per secoli e secoli.

Ma la stampa vera e propria si identi-

fica con l'invenzione del torchio: inizial-

mente veniva utilizzato soprattuto per le

illustrazioni nei libri scritti ancora a ma-
no. Si usavano delle matnci in legno o
materiali similari incise (silografie): dopo
essere state inchiostrate passavano il

loro contenuto di immagini su carta o
pergamena, eventuali colori venivano
aggiunti a posteriori in maniera del tutto

manuale.

Non molto tempo prima dell’invenzio-

ne dei caratten mobili da parte di Gu-

temberg (fig. 1 ), si utilizzavano silografie

anche per stampare libri veri e propri. In

effetti, mentre non c’era il problema alla

preparazione di una silografia rappre-

sentante un disegno, dove un piccolo

errore poteva essere di scarsa impor-

tanza, un testo doveva risultare il più

perfetto possibile e un errore diventava

incorregibile. La silografia fu utilizzata

praticamente Fino alla fine del 1400 con
piccoli miglioramenti: ma i caratteri mo-
bili incalzavano e 30 anni dopo la loro

invenzione la silografia tornava ad esse-

re relegata alle illustrazioni, com’era ini-

zialmente.

Sfortunatamente non abbiamo dati

della massima certezza sulla nascita del

moderno «scritto artificiale»: tuttavia

Dobbiamo dare atto al desktop

publìshing di aver portato sulla bocca di

tutti una terminologia che fino a soli

cinque anni orsono si sentiva solo

bazzicando per tipografie, studi grafici e

agenzie di pubblicità. La parola Font é
una di queste.' fino a poco tempo fa. se

pronunciata in qualche discorso,

avrebbe portato alcuni ascollaton a

domandarsi cosa c'entravano gli

asciugacapelli con l’argomento in

discussione! I!

In questo articolo vogliamo rendere

onore all'importanza che rivestono i

caratteri di stampa nella comunicazione,

partendo dalla loro storia per arrivare

fino al loro moderno utilizzo in dtp

Figura 1 - Culomberg m una slampa del XVI secolo

ciò che segue è da considerarsi avvenu-
to effettivamente. Gutemberg orefice di

Magonza, nato tra il 1394 e il 1399 in

una famiglia patrizia, inizia a sperimenta-

re un sistema di stampa verso il 1440 a

Strasburgo dove è esule. Ma non era il

solo: anche ad Avignone, Bruges e Bo-

logna altri ricercatori erano dell’opera. Il

periodo era quindi propizio per questa
invenzione.

Nel periodo tra il 1444 e il 1450
Gutemberg ha sviluppato a sufficienza

la sua invenzione per poterla sfruttare m
senso commerciale. Per iniziare la sua
attività di stampatore prende in prestito

da Johannes Fust, avvocato, 800 fiorini

e dopo due anni ne diventa socio. Dopo
tre anni Fust fa valere il suo diritto di

creditore non pagato e rileva tutto il

lavoro di Gutemberg. Dal naufragio Gu-
lemberg salva solo il carattere con it

quale aveva stampato la prima Bibbia a

42 e 36 linee, con il quale prosegue la

sua attività di stampatore fino al 1460
quando per una probabile cecità lascia

l’attività. Nel 1462 subisce altre perdite

durante il sacco di Magonza e nel 1465
riceve un vitalizio dell’arcivescovo che
gli consente di morire tranquillo il 3
febbraio 1468.

Dopo questo dovuto tnbuto a Gutem-
berg, che grazie al suo gemo ci ha

portato benefici che difficilmente potre-

mo misurare a fondo vista anche l'enor-

mità delle problematiche connesse al-

l’invenzione della stampa moderna, pas-

siamo ad esaminare in cosa é consistita

la vera e propria invenzione di Gutem-
berg

Il primo libro fu come quasi tutti san-

no la Bibbia delle 42 linee (fig. 2):

Gutemberg impiegò quattro anni per la

sua preparazione dal 1452 al 1456 (l’o-

pera fu finita quando lui era già fuori

dalla società con Fust e il lavoro fu

terminato da Peter Schoffer). La tecnica

messa a punto da Gutemberg dopo i

suoi studi (dei quali non restano molti

reperti) era già molto avanzata e per i

tre secoli successivi incisione dei pun-

zoni, battitura delle matrici, fusione dei

caratteri, composizione e stampa rima-

sero allo stesso livello tecnico. Leo-

nardo da Vinci stesso si interessò dei

problemi di stampa, ma i suoi consigli

su modifiche da apportare ai torchi non
furono mai presi in considerazione.

Il punto di partenza di Gutemberg era

ineccepibile: rendere possibile la produ-

zione del maggior numero di copie iden-

tiche nel minor tempo possibile. A que-

sto si aggiungeva la possibilità della

correzione cotica delle bozze che con-
sentiva di ottenere migliori risultati qua-

litativi rispetto alla stampa silografica

(per quel poco che essa veniva utilizzata

per I testi).

L’invenzione vera di Gutemberg sta
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Il Carattet?'

nella sintesi di numerose cose: egli,

infatti, non ha inventato la stampa attra-

verso una matrice rovesciata (inventata

dai cinesi circa 1000 anni prima, come
pure la carta supporto indispensabile),

né tanto meno il singolo punzone per

ogni carattere (già in uso presso gli orafi

per marchi, iniziali, ecc.) e ancor meno il

torchio (già utilizzato dai maestri silo-

grafi).

La sintesi scientifica di tutto ciò. in-

sieme a molte prove e alla necessità di

produrre più copie nel minor tempo e

con minor intervento umano, ha portato

Gutemberg alla fama indiscussa: anche
perché due invenzioni vere e proprie

Inizialmente i libri stampati cercavano

di imitare il più possibile lo standard

dell'epoca, legato all'opera degli ama-
nuensi. Cosi le prime edizioni potevano

anche essere scambiate per libri scritti

a mano tanto simili erano i caratteri. Nel

giro di un secolo le cose cambiarono

per una ragione principale: l'economici-

tà della stampa era ancora maggiore se

si riusciva a far stare più caratteri nella

pagina. Gli stampatori dell'epoca si in-

gegnarono e gradatamente diminuirono

la grandezza del carattere: tuttavia si

potevano ancora contare sulla punta

delle dita gli incisori di nuovi caratteri. I

nomi di molti caratteri che utilizziamo

sono scaturite dalla sua mente, legate

proprio al carattere mobile. La prima è
stata l'intuizione che nessun incisore

sarebbe mai riuscito ad incidere un cosi

grande numero di punzoni necessari alla

stampa. Da questo Gutemberg ha rica-

vato l'idea di incidere una singola lettera

a rilievo e poi impressa su una lastra di

ottone per ottenere una matrice negati-

va dalla quale ottenere innumerevoli ori-

ginali tutti uguali semplicemente ver-

sandovi sopra del piombo fuso a ripeti-

zione. A questo si aggiungeva il proble-

ma che il carattere doveva possedere
un fusto sufficientemente lungo da per-

mettere di essere preso facilmente con
le mani, Gutemberg risolse questo pro-

blema riuscendo a dotare ogni carattere

di un fusto della stessa Identica lun-

ghezza per tutti I caratteri (indispensabi-

le per avere una uniforme altezza al

momento m cui utilizzava il torchio) e di

spessore differente a seconda del tipo

di lettera (dalla sottile i alla larga w).

Era nato il carattere mobile e con
esso la stampa moderna.

ancor oggi sono legati ai nomi dei più

famosi stampatori del passato: Gara-

mond, Bodoni, Basken/iile, Caslon, Cax-

ton, Elzevir (non tutti i caratteri che
portano nomi di stampatori sono stati

introdotti da essi, a volte i nomi sono
stati attribuiti a caratteri nati molto tem-

po dopo). Il misconosciuto bolognese
Francesco Griffo, nella stamperia di AF
do Manuzio (fig. 3) in Venezia, fu l'in-

ventore del carattere che ora noi chia-

miamo corsivo: fa piacere sapere che in

Spagna questi caratteri vengono ancora

identificati come «tetra grifa».

In assoluto dobbiamo considerare

che il conservatorismo ha colpito anche
questo settore e. quindi, trovati i giusti

tipi di carattere si è andati avanti con
essi per moltissimo tempo: i nuovi font

che venivano acquisiti tra i classici e

sopravvivono tuttora (con leggeri adatta-

menti). Questi ultimi si possono contare

veramente sulla punta delle dita per

ogni secolo dalla nascita dei caratteri

mobili ad oggi.

La pubblicità, nella moderna accezio-

ne della parola, ha dato senza dubbio un
notevole slancio in questo ultimo secolo

alla creazione di nuovi caratteri e la

tecnica fotolitografica ha dato possibilità

ancora maggiori di sfruttamento di que-

ste nuove forme.

La regola delle mode si applica in un

certo senso anche per i caratteri: ogni

epoca ha avuto le sue preferenze. In

effetti esistono un certo numero di ca-

ratteri classici che hanno resistito più a

lungo di tutti gli altri il Garamond, proba-

bilmente il più antico carattere ancora in

uso (salvo alcune modifiche, si data la

nascita di questo carattere — che ha

assunto il nome del suo inventore e
disegnatore — intorno al 1532). Aitri

due caratteri molto longevi sono il Ba-

skerville e il Bodoni. disegnati dagli

omonimi stampatori nel '700. Il nostro

secolo ha visto e sta vedendo la moda
del Times e dell'Helvetica.

Il Times (per l'esattezza Times New
Roman) nasce nel 1931 da un gruppo di

esperti della tipografìa del famoso gior-

nale londinese, guidati da Stanley Mori-

son. La nascita dì questo carattere é
dovuta alla nuova impostazione grafica

del giornale varata appunto nel 1931:

per un anno circa il Times viene utilizza-

to in esclusiva dal giornale che poi ver-

so la fine del 1932 lo cede anche ad
altre fonderie. Il suo studio accurato

della forma, in relazione ad aspetti ma-
tematici. ottici e grafici, ne ha fatto il

carattere di gran lunga più utilizzato per
i testi. Una curiosità: esiste una versio-

ne per il mercato tedesco con le maiu-

scole più piccole per agevolare la lettura

dei testi in tedesco, lingua che utilizza

molte maiuscole nel testo normale e
non solo all'inizio delle frasi.

L'Helvetica nasce 26 anni dopo, nel

1957 presso le fonderie Haas di Basi-

lea: il suo disegnatore M. Miedmger ha
voluto creare il carattere più leggibile in

qualsiasi grandezza e il più regolare co-

me spaziatura. E certo il suo lavoro é
stato premiato con un diffusissimo uti-

lizzo di questo carattere.
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Figura 4 - Fase di studio dei caratteri (Francia, XVII secolol

stesso spessore. Anche questi caratteri

appaiono sulla scena tipografica all'epo-

ca della rivoluzione industriale del 1800.
L'Helvetica. l'Avant Garde e il Futura
sono i più conosciuti esponenti di que-
sta categoria. L'uso di questi caratten è
consigliato ove sia necessario un altissi-

mo livello di leggibilità.

Decorativi (fig. 11)

Entrano in questa categoria tutti quei
caratteri difficilmente riconducibili ad al-

tre famiglie, proprio per le loro forme
dettate più da canoni estetici che da
vere e proprie regole matematiche. La
loro storia si perde nella notte dei tempi
ed arriva ad oggi con gli attualissimi

Esistono diverse migliaia di caratteri

differenti, proposti nelle tre principali

forme di utilizzo: tipografici (caratteri in

piombo classici), elettronici (generati da
unità di fotocomposizione e sistemi di

dtp), trasferibili (caratteri su supporti

plastici, trasferibili a pressione).

Per i soli tipografici la Scangraphics

propone un'opera in 4 mastodontici vo-

lumi contenente oltre 2000 tipi in diffe-

renti grandezze: una vera e propria enci-

clopedia del carattere (distribuita in Italia

dalla Scanline di Bologna. Tel. 051/
327767 a L. 380.000).

Per meglio orientarsi in questo uni-

verso sono state create 8 famiglie che
prenderemo ora in esame.

Elzeviri (fig. 6)

Detti anche Old Style o Old Face
sono quei caratteri che si richiamano al

classico per eccellenza: il Garamond.
Tra essi troviamo il Palatino, il Bembo, il

Goudy. Sono sempre dotati di grazie e
lo spessore delle vane parti è variabile

come quando si scrive con una penna

dotata di pennino e gli si fa seguire una
inclinazione di circa 30°. Pur essendo di

tipo tondeggiante, m alcune lettere no-

tiamo spigolature più decise, probabil-

mente ad imitazione della scrittura ama-
nuense. Il primo genere di questi carat-

teri è apparso intorno al 1470 a Venezia
(Venetian Old Style). Alcuni vengono
usati spesso per titolazioni e testi brevi,

mentre altri resistono all'usura del tem-

po e delle tradizioni nempiendo le pagi-

ne dei libri.

Elzeviri di transizione (fig. 7)

Sono una derivazione dei precedenti:

nascono nel 17° secolo, nel periodo in

cui l'Olanda aveva l'indiscussa leader-

ship europea nella stampa. Il nome deri-

va infatti dalla famosa famiglia di stam-

patori che per oltre 150 anni ha dato

lustro aH'editoria olandese (fine 1500 -

inizi 1700). I caratteri sono tondeggianti

e mancano delle spigolature notate pri-

ma negli Elzeviri. Baskerville e Times

sono gli esponenti più conosciuti, e

vengono utilizzati spessissimo nei testi

dei libri, delle riviste e in molti altri casi

di testi molto lunghi.

Classici Moderni (fig. 8)

Il primo e più classico esempio di

questi caratteri è il Bodoni, creato dall'o-

monimo stampatore in Parma alla fine

del 1 700. Nella maggior parte dei casi si

nota una netta differenza tra parti sottili

e parti piene con passaggi decisi che
conferiscono al carattere il classico corv

trasto. La nascita di questi caratten è

anche dovuta ai miglioramenti tecnici

per la realizzazione delle matrici. Non
sono molto di moda nonostante la loro

buona leggibilità.

Egiziani (fig. 9)

La caratteristica di questi caratteri so-

no le grazie di tipo squadrato. I caratteri

Egiziani sono in qualche modo figli della

rivoluzione industriale del 1800: nasco-

no infatti in quel periodo in Inghilterra.

Tra i più conosciuti ricordiamo il Clare-

don e il Rockwell: anche il famosissimo
Courier fa parte di questi caratteri. La

buona leggibilità fa di questi caratteri

degli ottimi propositori di titoli.

Sans Serri (fig. 10)

Ovvero senza grazie, per questa ca-

ratteristica sono anche detti Bastoni.

L'altra primaria caratteristica è quella di

avere le linee praticamente tutte dello

caratteri che riproducono la scrittura dei

computer. Il loro principale utilizzo è in

pubblicità (mondo che ne sforna ogni

anno decine di nuovi).

Script (fig. 12)

Ricadono in questa categoria tutti I

caratteri che cercano di imitare la scrit-

tura umana sia corsiva che in stampatel-

lo. Anche qui troviamo caratteri antichi

mescolati ai moderni in un melange di

eleganza e frivolezza. I tipi più eleganti

fanno loro bella mostra su cartoncini

invito e annunci, mentre quelli più sba-
razzini sono utilizzati in campo pubblici-

tario.

Gotici (fig. 13)

L'importanza che hanno avuto questi

caratteri nella storia della stampa è altis-

simo: il primo libro stampato con carat-

teri mobili da Gutemberg, la famosa
Bibbia, era composto esclusivamente
con questi caratteri. I primi esempi di

questi caratteri si trovano nelle scritture

del XII secolo quando i caratteri Carolin-

gi subiscono una trasformazione. Il ten-

tativo di emulare i libri scritti a mano fa

sì che sia uno dei primi caratteri utilizza-

ti. La classica durezza di forma dei ca-

ratteri tedeschi viene smorzata dall'in-

fluenza culturale italiana e spagnola che
tende ad arrotondare le forme. In una

posizione intermedia troviamo t'Old En-

glish. L'uso di questi caratteri è ancora

abbastanza diffuso in Germania, mentre
da noi vengono utilizzati come lettere

capitali o in occasioni particolari.
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La nascita del desktop publishing ha

portato alla generazione di tutta una

nuova sene di caratteri elettronici. In

effetti già esisteva da circa un decennio

la fotocomposizione elettronica, tuttavia

l'impostazione era ed è tuttora diffe-

rente.

Macintosh è stato il primo computer
a consentire una scelta del carattere

che non fosse condizionata dalla stam-

pante utilizzabile e già si precorrevano i

tempi nei quali il linguaggio di descrizio-

ne della pagina, PostScript rendeva i

Bembo Garamond GuuJvOldStyle

Palatino Sabon Schneidler

aehor^z
Figura 6 - Caratteri Elievtn

Iridium Uiiibmini

aehor n
Figura 8 - Caratteri classici moaerni

AvantGofde Franklin Futura

Gill Helvetica Syntax

aehorn
Figura IO Caratteri Sans Sen!

HUiuU Preseni

''irr.f.r ZaffChoRczry

Figura 12 - Caratteri Script.
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caratteri e la loro definizione indipen-

dente dal dispositivo di uscita. I primi

utilizzatori di Macintosh trovavano mol-

to utile, simpatico e quanto mai elegan-

te poter sfoggiare lettere e documenti
stampati da una semplice stampante ad

aghi, ma con caratteri simili a quelli

della stampa.
Per loro furono messi in vendita molti

tipi nuovi oltre i 7 di base fomiti da

Apple: inizialmente erano composti dal-

la sola parte video cioè venivano indicati

I pixel che dovevano comporre il carat-

tere sul video. Ciò era dovuto al fatto

che video e stampante avevano la stes-

sa definizione.

Prima di Macintosh era già possibile

con macchine MS-DOS stampare con

font di tipo professionale attraverso

stampanti laser come LaserJet della

Hewlett-Packard, i caratteri erano resi-

denti oppure su cartuccia da inserire

nella stampante al momento in cui ser-

viva un ben determinato tipo di caratte-

re. La scelta poteva sembrare abbastan-

za buona per l'epoca: ai classici caratte-

Biiskfrvillc (>aslon Jiinsun

l‘tTpiH,i 'rifTaiiy Times

aehorn
Figura 7 - Caratteri EUeviri di Iransmone

Claiendon Excolsior Mnlior

Memphis Rockwell Serifa

aehorrz
Figura 9 - Caratteri Eginani

Eckinmin NiUlAND PiigMii

OUfiRZ SlIllVCIL Souvenir

aehor n
Figura tt Caratteri decorativi.

Ilit=é5tbwabacbcr timitr.vt

i.'iiihfrfd'f Àtuliiiir PIt CubIis'i It-'ii

Jlamefjor
Figura 13 - Csreden Golia

ri da macchina per scrivere erano, infat-

ti. stati affiancati altri caratteri più pret-

tamente tipografici come Times o Uni-

vers (simile aH'Helvetica). Tuttavia ogni

cartuccia era in grado di generare pochi

caratteri per volta e, oftretutto in corpi

abbastanza piccoli (10 o 12 normalmen-
te): la causa stava nel fatto che queste
cartucce contenevano memorie ROM
con l'esatta mappatura bit per bit del

carattere da riprodurre alla massima ri-

soluzione possibile (300 punti per polli-

ce) e, quindi, più il carattere era grande
e più spazio occupava la sua descrizione

in ROM.
L'avvento delie stampanti laser con

linguaggi PostScript o similari ha portato

alla possibilità di generare i più svariati

caratteri ad alta risoluzione. Il carattere

a video viene affiancato da una descri-

zione non più bit per bit del carattere,

ma vettoriale che viene inviata alla

stampante Laser (o ne è residente) e

che consente la stampa alla massima
risoluzione. Lo stesso concetto è valido

anche per le unità di fotocomposizione:

normalmente queste unità sono colle-

gate al personal attraverso un'interfac-

cia denominata RIP che contiene tutte

queste informazioni su un hard-disk in

linea.

Come abbiamo visto, linguaggi come
PostScript hanno consentito di generare

immagini vettoriali dei caratteri utilizza-

bili quindi alla massima definizione mes-
sa a disposizione dal dispositivo di

uscita.

Nel mondo MS-DOS un discorso di

questo tipo è stato più difficile fino a

poco tempo fa, non essendo dotato

questo sistema operativo di una propria

interfaccia di tipo grafico. Chiaramente

programmi di scrittura come Microsoft

Word mettevano a disposizione drive

per le più svariate stampanti consenten-

do di lavorare con interfaccia carattere e

poi ottenere documenti perfetti in

stampa.
L'avvento dell'ambiente grafico Mi-

crosoft Windows e. poi ultimamente dì

OS/2 Presentation Manager, ha consen-

tito anche alle macchine MS-DOS di

gestire a video il carattere in maniera

WYSIWYG.
Come accennato sopra sono state

rese disponibili delle vere e propri biblio-

teche di caratteri;
i
tre più grossi pro-

duttori sono Adobe, Linotype e Bitstre-

am. In totale sono ora disponibiii sul

mercato diverse centinaia di font per

Macintosh e per MS-DOS: i principali

tipografici, più tutta una serie di nuovi

font anche di tipo iconico (che associa-

no ad ogni tasto della tastiera una diffe-

rente immagine a( posto di un carat-

tere).

Adobe, rappresentata da Iret System
in Italia (la stessa che importa PageMa-
ker). offre una libreria di 82 famiglie di

caratteri sia per Macintosh che per

MS-DOS con prezzi che vanno dalle
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La struttura di un carattere

I caratteri tipografici

hanno utilizzato una
loro terminologia: in

questo riquadro

pubblichiamo con
una utile

rappresentazione

grafica la spiegazione
dei termini più usati

A - Corpo
B - Altezza delle

maiuscole

C - Altezza delle

minuscole

D - Tratti ascendenti
E -Tratti discendenti

F • Piede lettera

1 • Goccia

2 - Grazia

3 - Curva
4 - Giunzione
5 -Filo

6 • Terminale

7 - Barra

8 - Occhio
9 - Asta

195.000 lire alle 762.000 Adobe offre

anche tre cosiddetti Publishmg Pack
che includono un certo numero di font

studiati per essere utilizzati insieme nel-

la preparazione di newsletter, modulisti-

ca. presentazioni e cartellonistica. I

prezzi di questi Pack vanno dalle

835.000 lire al 1.035.000 lire. È anche
disponibile il catalogo generale a L.

30.000. Linotype, che è un marchio

della Macchingraph, mette a disposizio-

ne dei SUOI clienti la stessa libreria Ado-
be agli stessi prezzi.

I prodotti Bitstream sono importati in

Italia da J. Soft e distribuiti ad un prezzo

di circa 400.000 lire cadauno. 20 le

famiglie disponibili solo ed esclusiva-

mente per il mondo MS-DOS. I caratteri

di maggior utilizzo vengono addirittura

forniti direttamente insieme ai due più

importanti programmi di desktop publi-

shin che lavorano sotto MS-DOS: Ven-
tura e PageMaker.

Per il mondo Macintosh esìstono al-

tre alternative: Elcom di Gorizia importa

la serie di font della Century Software.

In totale 16 famiglie di font abbastanza
originali, ma utili, ad un costo veramen-
te interessante: solo 78.000 lire a fami-

glia.

In questo campo un colosso della

grafica come Letraset non poteva resta-

re a guardare anche perché la sua colle-

zione di font trasferibili è la più grande

dei mondo. Attualmente sono disponibi-

li oltre 40 LetraFont ad un prezzo di

180.000

lire cadauno. La particolarità di

questi font sta nel fatto che non sono
Font per il normale utilizzo attraverso il

System, dove trovano normalmente al-

loggio. a disposizione di qualsiasi pro-

gramma. Essi infatti possono essere
utilizzati solo attraverso un programma
veramente eccezionale: LetraStudio.

Questo programma, del quale parle-

remo in una dettagliata prova su strada

della versione italiana nel prossimo nu-

mero, consente utilizzando i caratteri

LetraFont di generare scritte con qual-

siasi inclinazione, rotazione, deformazio-

ne 0 In grado di seguire linee qualsiasi.

Lo scopo è quello di generare scritte

utili per titoli, iniziali, ecc.: il titolo di

questo articolo è solo un esempio di ciò

che é possibile fare con LetraStudio.

Tutte le scritte possono essere salvate

in formato EPSF e quindi facilmente

importate da qualsiasi programma di

desktop publishing.

Negli Stati Uniti l’offerta di font è
molto più vasta sia per Macintosh sia

per MS-DOS: nell'apposito riquadro po-

trete trovare tutti gli indirizzi delle princi-

pali società che possono fornire librerie

di caratteri: in prima battuta sarà sem-
pre utile richiedere un catalogo detta-

gliato prima di ritrovarsi in mano un
carattere poco utilizzabile.

Esistono molte regole per un buon
utilizzo dei font: esse nascono da secoli

di studi effettuati sull'atteggiamento dei

lettori, Possibilmente non vanno disat-

tese. Vediamole quindi in breve.

Comunicazione - Il carattere utilizzato

per un testo deve interferire il meno
possibile tra la comunicazione che il

testo stesso deve dare e II lettore.

Questo talvolta (ma non sempre) ha il

senso inverso per i titoli che in qualche
maniera devo attirare maggiormente
l'attenzione.

Grandezza del carattere - Da bambini

si impara a leggere su caratteri molto
grandi e da vecchi servirebbero ancora i

caratteri grandi per riuscire a leggere

senza sforzi: questa è la regola della

vita! In effetti non esiste una regola

ferrea: se l'argomento interessa il letto-

re. questi si sforzerà di leggere anche le

scritte più minute. Diciamo che i testi

dovrebbero essere scritti con corpi mi-

nimo di 7-8 punti e massimo di 11-12

punti, in relazione anche ad altri fattori

che andiamo ad esaminare.

Lunghezza della riga - L'ideale è intor-

no ai 45-50 caratteri per riga {circa 7-8

parole). Questo porta chiaramente ad
una interdipendenza del testo con il

corpo del carattere rispetto alla larghez-

za disponibile per il testo, sia esso su

più colonne o meno.
Interlinea - Lo spazio che intercorre

tra una riga e la successiva è altrettanto

importante. La regola in linea di massi-

ma è questa; a parità di grandezza del

carattere, più si allunga la riga più spazio

deve esserci tra le righe. Questo nasce
dal cosiddetto fattore del ritorno a capo:

se leggete un testo qualsiasi con righe

mollo lunghe e molto vicine tra loro

farete molta fatica a ritrovare l'inizio

della riga successiva poiché gli occhi

tornando indietro verso sinistra devono
ripercorrere lo stesso spazio che hanno
fatto durante la lettura con lo svantag-

gio che l’operazione deve essere molto
più veloce e non ha l'aiuto dell'attenzio-

ne che si pone sul testo da leggere

come succede quando si va da sinistra

a destra leggendo appunto il testo. Se
le righe sono molto vicine, ma la riga è

corta non ci sono problemi; se la riga si

allunga e si è costreni a mantenere la

stessa grandezza di carattere bisognerà

rendere più arioso il testo cioè Introdur-

re una maggior spaziatura tra le righe.

Nella figura 14 troviamo le indicazioni

necessarie per trattare il testo nella

maniera più giusta a seconda della iun-
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ghezza della riga e del corpo del carat-

tere.

Tipo di carattere - Non tutti i caratteri

sono uguali e a parità di altezza (cioè di

corpo) possono occupare più o meno
spazio sulla riga. Un’altra caratteristica

poco considerata è l'annerimento della

riga; alcuni caratteri hanno come pecu-

liarità di annerire di più di altri. Questo
fattore è ovvio se si usano caratteri in

neretto, tuttavia non è solo il neretto

che dà questo effetto. Entra in gioco la

cosiddetta altezza della x (praticamente

l'altezza delle minuscole]: più la diffe-

renza tra l’altezza delle maiuscole e

l’altezza delle minuscole è piccola e più

il carattere «annerirà» la pagina (vedi

^|2S2SI ideale della linea rispeiio al eorpo del lesto

j j

1 numeri indicano l’inierlinea in pumi lipogrufici da utilirzara

a secondo della lunghezza della riga

Microcomputer Mìcrocomputer

Figura 75 - Caratteri iliUerenu hanno altezze e nempirnenti digerenti pur essendo dello stesso a

fig. 15). Questo tipo di caratteri sono
più indicati per i titoli mentre per il testo

andrebbero sempre utilizzati caratteri

più «chiari».

Allineamento - Può sembrare strano

ma questo attributo del testo è legato

alla lingua utilizzata; in italiano l’utilizzo

del testo giustificato (allineato a destra

e a sinistra) è molto utilizzato poiché la

nostra lingua sopporta abbastanza bene

la sillabazione. In inglese e in altre lin-

gue é più diffuso l’allineamento solo a

sinistra. Per testi molto lunghi é assolu-

tamente da sconsigliare l’allineamento a

destra o al centro; il testo diventa molto
faticoso da leggere poiché ad ogni ritor-

no a capo l’occhio non sa con precisio-

ne dove fermarsi e quindi deve essere
la mente a gestire l'operazione perden-

do la concentrazione sul testo stesso.

Indentatura • Cioè la prima riga del

paragrafo che inizia rientrata rispetto al

resto del lesto. È molto utile poiché

permette di non inserire righe vuote tra

un paragrafo ed un altro. Se si decide di

non rientrare il testo bisognerà spaziare

i paragrafi di almeno 1/2 riga (cioè inse-

rire una riga con interlinea pari alla metà
di quella utilizzata nel testo).

Altre caratteristiche del testo - Tutto

MAIUSCQLQ: scoraggia la lettura. Cor-

sivo: è difficile da leggere e dovrebbe

essere utilizzato solo per brevi testi che
necessitano di enfasi. Caratteri con le

grazie: sono più facili da leggere nel

caso di testi lunghi, mentre i cosiddetti

bastoni sono più utili per titoli e sottoti-

toli. Neretto: anche se talvolta può
sembrare più leggibile vanno accurata-

mente evitate le esagerazioni che asse-

tano l'occhio e rendono poi difficile la

lettura di eventuale testo normale. Te-

sto bianco su fondo nero: è più difficile

da leggere e deve sempre essere utiliz-

zato un carattere in neretto. Testo su

fondo grigio: siccome il grigio viene

nella maggior parte dei casi ricostruito

con un retino di punti bianchi e neri, il

testo può diventare quasi illegibile. Te-

sto in colore: valgono le regole per il

corsivo e il neretto — da evitare i colori

chiari come il giallo. Sottolineatura: solo

se indispensabile. Più font diversi: non
esagerare con i( numero di font diffe-

renti per pagina; la diversificazione può
essere attuata tra testo e titoli — tre

font differenti in una pagina (o pagine

affiancate) sono fin troppi. mc
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Stemberg. Cinque secoli di stampa. Einaudi

Giorgio Fioravanti, Crafica&Stampa, Zani-

chelli

Jan V. Wriite, The grìd book. Letrasel

Linotype, Linotype CoUection, 1988, Mac-
chingraph

In Italia:

J. SoH - Viale Restelli 5 - 20124 Milano - Tel. 02/6880841
Foni BitStream

Iret System Via Emilia S. Stefano 38 - 42100 Reggio
Emilia - Tel. 0522/485845 - Font Adobe.
Scom - Corso Italia 149 - 34170 Gorizia -Tel 0481/520343
Foni Ceniury Software
Letraset Via Pagano 37/39 - 20145 Milano - Tel. 02/
462451.

20021 Baranzate di Bollate - Tel. 02/350031 - Font Linotype.

All’estero:

Casady & Green, P. O. Box 223779, Carmel CA 93922, USA, Tel. 001-800-331 4321-84 font

per Macintosh e/o MS-DOS da 160 8 300$, raccolta completa a 1000$ Weaver Graphics, Fox
Pavilion Box 1132, JenWntown, PA 19046, USA, Tel. 001-215 384 9286 • 100 font per HP
LaserJet da 30$ (solo MS-DOS)
Image Club. 1902 Eleventh Street S.E. Calgary, Alberta T2G 3G2, Tel. 001-403-262 8008-48
font sia per MS-DOS che per Macintosh da a 149$
Altsys, 720 Avenue F Suite 109B, Plano, Texas 75074, USA. Tel. 001-214-424 4888 int. 20
Librene di font per Macintosh
SoftCraft 16 N. Carrol Street. Suite 500, Madison, Wl 53703, USA, Tel. 001-800-351 0500
Effetti per font in applicazioni MS-DOS.
Neoscribe, P.O. Box 633, East Haven, CT 06512, USA Tel. 001-203-467 9880 - Personalizza-

ziorte di font per Macintosh.
Mae Topography, 702 Twinbrook Parkway, Rockville, MD 20851, USA Tel. 001-301-424
1357 - Grande vanetà di font per Macintosh.
AJIotypa. 1600 Packard Road Suite 5, Ann Arbor, Michigan 48104, USA. Tel. 001-313-663
1989 - Font scientifici e per linguaggi particolari (per Macintosh)
SwHte, P.O. Box 219, Rockland. DE 19732, USA, Tel. 001-800-237 9383 - Font per MS-DOS.
IO englnaarlng, P.O. Box 60955. Sunnyvale, CA 94086. USA, Tel. 001-408-733 1161
Cartucccia con 55 caratteri per HP LaserJet.

ì %
Macchingraph - Via Spluga 58 -

132 MCmicrocomputer n. 85 - maggio 1989



Come sempre le idee vincenti

raggiungono l'obiettivo e noi della

Technitron Data abbiamo messo or-

dine tra le tante proposte relative ai

sistemi periferici per offrin/i solo le

migliori. Noi della Technitron Data
abbiamo l'esclusiva delle stampanti

OKI, siamo distributori dei prodotti

Summagraphics (digitalizzatori),

garantendo oltre aH'assistenza tecni-

ca tutti i materiali di consumo e gli ac-

cessori. Noi del Gruppo Technitron,

attualmente leader europeo nella

distribuzione di questi prodotti, forti

di tutta l'esperienza possibile delle

esigenze degli utenti qualificati, sia-

mo certi di avere la soluzione giusta

per i vostri problemi: chiamateci!

02/90076410
06/5042446

Technitron
DATA

dialogo continuo



inteUiGIOCHI

La puntata di tre mesi fa. dedicata ai labirinti, sembra aver suscitato l'interesse di molti

lettori. Infatti in seguito a quell'articolo molti intelligiochisti si sono dedicati a

sperimentare in proprio le tecniche di uscita dai labirinti, realizzando programmi in

grado di trasformare i loro PC in tanti emuli del «topolino» di Shannon

Lettori e labirinti

di Corrado Giustozii

Come far uscire il proprio personal da un labirinto

alla maniera di Teseo
entre, agli inizi del-

l'anno, scrivevo
quella puntata sui

labirinti che sarebbe compar-

sa su InteUiGIOCHI di feb-

braio, mi domandavo quale
impatto essa avrebbe avuto

sui miei lettori. Temevo che
voi. abituati oramai da anni

ad imbattervi su queste pagi-

ne in articoli di «taglio» es-

senzialmente pratico ed ap-

plicativo, avreste potuto ac-

cogliere con minore interes-

se del solito quello che mi

era venuto fuori come un

piccolo saggio sulle valenze

simboliche e culturali del la-

birinto, più ricco di risvolti

teorici e di riferimenti storici

che di quella reale sostanza

ludico-informatica che da
sempre caratterizza questa
rubrica. Avevo comunque
deciso di non cedere ai dub-

bi e presentare l'articolo cosi

come J'avevo preparato, rite-

nendo che. seppure in modo
differente, avrebbe potuto ri-

sultare altrettanto interes-

sante di quelli di stampo più

consueto.

Posso ora dire che questa
speranza non è andata delu-

sa. e di ciò sono molto con-

tento. Come già più volte ho
avuto modo di spiegare, ogni

mese cerco di «modellare»

questa rubrica sui vostri gu-

sti e sulle vostre preferenze

o almeno su quello che a me
sembra siano i vostri gusti e
le vostre preferenze. In man-
canza di richieste o suggeri-

menti espliciti da parte vo-

stra, però, ogni tanto debbo
effettuare qualche «sondag-
gio» per poter capire quali

siano gli argomenti più gradi-

ti. La puntata sui labirinti era

dunque una di queste «son-

de». lanciata per vedere la

vostra reazione di fronte alla

scelta di un soggetto in certa

misura inusuale e di uno sti-

le differente dal solito. Ed in

effetti essa ha riscosso un
buon gradimento, almeno a

giudicare dal feedback che
ha generato; segno che an-

che le divagazioni più ai con-

fini della informatica merita-

no di entrare a far parte degli

argomenti di cui vale la pena
occuparsi in questa sede.

Non ho in realtà ricevuto

commenti sulla puntata in

sé, però il fatto che diversi

lettori siano stati attratti dal-

l’argomento fino al punto di

scrivere programmi di uscita

dal labirinto per poi mandar-
meli in esame mi sembra più

che sufficiente per ritenere

che l'esperimento sia stato

coronato dal successo. Be-

ne, vuoi dire che in futuro mi

sentirò più libero di proporvi

articoli come quello in que-

stione, meno pratici e leg-

germente più teonci del soli-

to. non vorrei dire «più colti»

ma forse anche questo sa-

rebbe un termine adatto, per

«spezzare» di tanto in tanto

la solita atmosfera di queste
pagine. Perché questa lunga

premessa? Beh, innanzitutto

per spiegarvi meglio lo spiri-

to con cui. mese dopo me-
se, mi diverto a proporvi ar-

gomenti che spero riescano

il più possibile originali ed
interessanti (e non è affatto

facile. VI assicuro!). In secon-

do luogo per invitarvi nuova-

mente a propormi temi,

spunti, soggetti di cui volete

che SI parli, meglio se ac-

compagnati dalle vostre ri-

cerche personali. Ma soprat-

tutto per poter degnamente
presentare alcuni fra i lavori

pervenuti in seguito alla pun-

tata sui labirinti, elaborati da

lettori intelligiochisti che,

con varie tecniche e diffe-

renti linguaggi di program-
mazione. hanno realizzato

programmi in grado di trova-

re la via d'uscita da un qua-

lunque labirinto.

Variazione numero uno:
il Basic

«Stimolato dal tuo articolo

sui labirinti IMCmicrocompu-
ter n. 82. febbraio '89) e
quasi indispettito dalla possi-

bilità di uscire da un compli-

catissimo labirinto con po-

che e semplici regole, ho
raccolto la sfida e ho provato

a buttare giù qualcosa. Era

proprio vero, il buon Tre-

maux Tha pensata giusta, ha
individualo tre regole e/e-

mentan che permettono di

uscire sempre, e soprattutto

senza mai percorrere più di

due volte la sressa strada,

da un labirinto di varia topo-

logia e complessità». Chi

scrive è Marco Scabin di

Contarina (Rovigo), il quale

per verificare l'esattezza e

studiare le modalità di appli-

cazione dell'algoritmo di Tre-

maux ha pensato di dare di

piglio al Basic, per la preci-

sione al QuickBasic. rea-

lizzando un programma «to-

po» che, sulla falsariga del

topolino di Shannon, percor-

re e risolve un labirinto.

Il programma di Marco
dapprima si costruisce uno
schematico labirinto sullo

schermo, quindi comincia a

«batterne» i vicoli applicando

le fatidiche tre regole, riu-

scendo cosi ben presto a

trovare la via di uscita dall'in-

treccio di linee. «Il labirinto,

per semplicità, é composto
di linee verticali e orizzontali

corrispondenti rispettiva-

mente ai caratteri ASCII 179

e 196 Idei PC-IBM, ndr|.

Buona parte delle istruzioni

sono spese proprio per dise-

gnare l'intreccio. Il labirinto

qui considerato é composto
quindi da segmenti orizzon-

tali. da segmenti verticali, da

vicoli ciechi, da incroci a 3 e

a 4 strade. È sempre possi-

bile modificare l'intreccio a

proprio piacimento: tanto il

topo é «intelligente» e trova

sempre Tuscita» Il labirinto,

in altre parole, é fisso: oc-

corre modificare il program-
ma per variarne la struttura.

Ma vediamo come viene im-

plementato l'algoritmo di

Tremaux nel programma di

Marco. «Il roditore, al lancio

del programma, per prima
cosa, rileva la sua posizione

nel labirinto {.../ ossia cerca

di capire se si trova su un
rettilineo, su un incrocio.
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eie.: (.../ in particolare il mio
topino rileva 5 posizioni:

quella in cui si trova; quella

immediatamente a destra;

quella immediatamente a si-

nistra; quella immediata-
mente su e infine quella im-

mediatamente giù. Con que-

sto semplice accorgimento il

topo é in grado di capire

tutto. Una volta capito se si

trova su un incrocio, rettili-

neo. etc-, inizia il processo
decisionale, cioè deve deci-

dere se proseguire, tornare,

girare. etc.«. Tutta questa

sene di funzioni vengono
svolte per semplicità «leg-

gendo» I caratteri dal video

mediante le istruzioni Basic

SCREENO. «L'algoritmo co-

me ho già detto è quello del

matematico francese Tre-

maux; tali regole però devo-
no essere applicate solo

quando il topo si trova nel-

l'incrocio; in lutti gli altri casi

non servono, quindi ho co-

struito un blocco IF-END IF

che gestisce il processo de-

cisionale in presenza di in-

crocio. Analogamente esi-

stono altri due blocchi IF-

END IF; uno che gestisce i

vicoli ciechi, l'altro i rettilinei

/orizzontali e verticali). L'al-

goritmo dice soltanto al topo

la cosa da farsi e hnvia le

istruzioni ai 4 blocchi che ge-

stiscono il movimento: su.

giù. destra, sinistra». E per

quanto riguarda la memoria
richiesta dall'algoritmo?
«L'animale deve in qualche

modo ricordare quante volte

passa per una strada; nel

nostro caso egli “semina"
un puntino (codice ASCII
249) quando passa la prima
volta: la seconda volta toglie

il puntino e mette un asteri-

sco (codice ASCII 42): la ter-

za volta (ma questo succede
solo sul punto di incrocio)

viene evidenziato il segno
più i+T In questo modo é in

grado di applicare le regole

della strada vecchia, strada

nuova e via discorrendo.

Quindi riepilogando, il topo:

I) cerca di capire dove si

trova effettuando il rileva-

mento: 2) decide dove anda-

re: 3) si muove nella direzio-

ne in cui ha deciso di andare

e lascia una traccia. Giunto a

questo punto il ciclo si ripe-

te: cioè fatto il primo passo
e depositato il primo punti-

no, il topino ricomincia con il

punto I) poi 2) infine il 3) e

via di seguito. Il processo
continua fino a quando: I)

viene trovata l'uscita; 3) vie-

ne esaurito il percorso senza
trovare l'uscita e allora il to-

po capisce il trucco e si la-

menta». A questo punto il

buon Marco avrebbe potuto

ritenersi soddisfatto, ed in-

vece ha voluto andare avanti

nello studio delle possibilità

di migliorare in qualche mo-
do l'efficienza dell'algoritmo

di Tremaux, cercando in par-

ticolare di evitare che alcune

strade venissero percorse
dai topo due volte. Sentiamo
com'è andata. «Mi spiego:

giunto ad un incrocia vec-

chio da una strada nuova
Tremaux ha deciso che biso-

gna tornare indietro; in realtà

è possibile che in quell'incro-

cio esista una strada nuova;
allora perché tornare indietro

e non seguire quella? Ho ab-

bandonato Tremaux e ho
provato il «mio-algoritmo».

Per un po' di strada tutto

sembra funzionare, ma poi il

topo preso da disorienta-

mento cade nel panico e
passa anche 3 volte per la

stessa strada fino ad incep-

parsi completamente. Ho
pensato che il buon Tremaux
la sapeva più lunga di me:
infatti lui era un matematico
ed io no». Povero topo!

L’immagine del topino elet-

tronico che, disorientato, va-

ga nel labirinto ha un che di

agghiacciante, no? Ma andia-

mo avanti; meglio lasciare i

tentativi pratici e procedere

con un po' di analisi più teo-

rica. «Forse ho capito come
organizzare un metodo per
eliminare i circoli viziosi al

primo passaggio /nel caso in

questione: percorrere il peri-

metro di un quadrato o ret-

tangolo senza possibilità di

entrarvi e tornare ai punto di

partenza). Se ho visto giusto

occorrerebbe munire l'ani-

male di "memoria'': nel mio
programma ogni volta che si

compie un passo il ciclo si

ripete (rilevamento, decisio-

ne. movimento) e ad ogni

ripetizione le variabili vengo-
no nlasciate per assumere
nuovi valori; questo significa

semplicemente che il topo

dimentica, o che non è dota-

to di memoria. Sa soltanto

riconoscere se si trova sopra

una strada vecchia o nuova,

un rettilineo o un incrocio,

ma non sa. ad esempio, co-

me ha percorso i suoi ultimi

16 passi (ammesso che un

topo cammini). Se fosse
possibile (penso di si) munir-

lo di memoria allora potrei

insegnargli: se sei partito da
un incrocio e hai percorso 4
passi a destra. 4 in giù. 4 a

sinistra e 4 in su allora hai

latto il giro di un quadrato.

Se non sei mai riuscito ad
entrare nel quadrato allora si

tratta di un giro vizioso. Non
entrare più in quelle strade

se non per motivi di attraver-

samento. Il tutto sempre ri-

spettando l'algoritmo di Tre-

maux (...). La complessità e
la difficoltà di rendere effi-

ciente la ricerca aumentano
nel caso di più quadrati o
rettangoli viziosi tra loro con-

nessi». E, aggiungo io, forse

il gioco non vale la candela;

alla fine potrebbe risultare

più economico, in termini di

risorse impegnate e di tem-
po di attuazione, lasciare che
il topo ripassi tranquillamen-

te due volte per alcune stra-

de piuttosto che cercare di

«insegnargli» a riconoscere i

percorsi chiusi di qualsiasi

forma ed estensione. Ad
ogni modo il suggerimento è

certamente interessante e

degno di essere approfondi-

to con maggiore serietà di

quella concessa da questa

sede, non trovate?

Ultime note operative, a

beneficio di quanti avessero
intenzione di far girare il pro-

gramma di Marco {reperibile,

sia in sorgente che in ogget-

to, su MC-Link): «Probabil-

mente il mio programma agli

occhi di un programmatore
sembrerà poco efficiente, e

questo per due motivi: 1)

non ho esitato a spendere
qualche istruzione in più per-

ché il tutto risultasse al sot-

toscritto chiaro e quindi facil-

mente modificabile; 2) non
sono un programmatore: fi-

no ad un anno fa il computer
rappresentava per me un so-

prammobile; poi decisi di

comprarne uno; l'ho usato

per studio, per diletto, e lo

userò per lavoro, immagino;
in ogni caso rimane la mi-

glior spesa di questi ultimi

anni. [Bravo!. ndr|, Al lancio

del programma viene chie-

sto di introdurre le coordina-

te di partenza e quelle dove
situare l'uscita. Percoordina-

icxmioixicxxxxxxxxKXXXxxxxxxxxzxxii);

X XXXXXXXX X XXXX XX X XXXXXXXXX X

< X XXXXXXXX X XXX X XXXXXXXXX X X

XXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXX XXX
>: X XXX XXXXXXXX x x x x x x

X X XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX X

X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

fe si intende la posizione

espressa rispettando la sin-

tassi (virgola compresa): <ri-

ga. colonna>. Queste sono
te righe disegnate dal pro-

gramma: 4. 6. 8. W. 12. 14.

16. 18; queste le colonne: 2.

7. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 42.

48. 52, 60. 65. 70. Con una
occhiata ai labirinto e un po'

di buon senso risulterà facile

trovare una coppia di valori

tali da far partire il topo so-

pra i cunicoli disegnati. È
consigliabile che le coordina-

te di partenza non posizioni-

no la bestiola sopra un rettili-

neo verticale; il programma
parte ugualmente ma può
creare qualche problema poi-

ché questa ipotesi non è sta-

ta prevista. Con partenza da

linea orizzontale, od a incro-

cio. è previsto un meccani-

smo di casualità che dirige

fcasua/menfe^ a destra o a

sinistra. Mentre il mostro
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esegue la propria ricerca,

nella parte bassa del video

vengono visualizzati due indi-

catori: uno misura la percen-

tuale di percorso già coperta,

l'altro è un contapassi. Il pri-

mo indicatore é chiaramente

vincolato al reticolo che il

programma propone: se si

aggiungono o tolgono linee,

manipolando il programma,
tutto funziona ancora ma
quella percentuale non è più

attendibile {occorre interve-

nire alla riga 180). In basso a

destra viene indicato anche il

tempo impiegato per risolve-

re il labirinto. È possibile usa-

re la sequenza BREAK-tasto
qualsiasi per bloccare e ri-

prendere la corsa, in modo
da osservare il rispetto delle

regole stabiliten. E bravo
Marco. Soprattutto mi piace

il tono amorevole con cui

parla del suo topolino, il qua-

le appare più reale di un topo

vero. Sembra di vederlo,

mentre procede spedito fra i

cunicoli, imparando la strada

dai propri errori, con le vibris-

se tese a percepire ogni vi-

brazione dell'aria. Compli-

menti anche e soprattutto

per la breve esperienza di

programmatore, e in bocca
al lupo per il futuro.

Variazione numero due:
il Pascal

Se l'approccio in Basic di

Marco è semplice e diretto,

tuttavia data la particolare

natura del problema c'é da

attendersi che un approccio

di natura ricorsiva risulti più

adatto ed efficace. Della

stessa opinione sarà certa-

mente Stefano Tosolini di

Bolzano, il quale ha appunto
preparato un solutore di labi-

nnti ricorsivo scritto in Tur-

boPascal. Così ce lo descri-

ve il suo autore; «Ha una
struttura abbastanza com-
patta ed é ricorsivo. Vorrei

subito precisare i suoi difet-

ti: V le limitazioni dovute alla

presenza degli array: 2) l'u-

scita dalla ricorsione non
proprio da manuale...; 3) la

scarsità di optional. (...). è in

grado di uscire da qualsiasi

labirinto, con la visualizzazio-

ne del percorso minimo.
Non è molto intelligente per

le limitazioni dovute al lista-

to. ma può essere una base
per chi vuole avventurarsi in

iiquesto» labirinto! Il proce-

dimento che usa é quello di

tenere memorizzate in un fi-

le tutte le direzioni che prova

ad ogni passo in modo da
provare tutte le strade possi-

bili. marcando (come Arian-

na) il percorso già fatto in

modo tale da non girare mai
in circolo». Si tratta, in altre

parole, non dell'implementa-

zione dell'algoritmo di Tre-

maux ma di un'applicazione

del ben noto principio del

backtracking, mediante il

quale il programma è in gra-

do di tornare sui propri passi

in caso di scelte errate per

poter prendere cammini al-

ternativi da un certo punto in

poi. Nella sua lettera comun-
que Stefano accenna ad al-

goritmi alternativi che in defi-

nitiva altro non sono che va-

rianti di quello in tre punti di

Tremaux.

Il programma di Stefano

legge da un file il particolare

labirinto da esaminare, per-

mettendo cosi allo speri-

mentatore di selezionare con
facilità problemi differenti. In

particolare quello preparato

dall'autore, e pubblicato in

figura, altro non è che l’omo-

logo (ossia l'equivalente to-

pologico) del labirinto del

giardino di Hampton Court

che illustrava l'articolo origi-

nale su MC 82.

Anche questo programma,
corredato delle note originali

dell’autore, è disponibile m
sorgente ed oggetto su MC-
Link.

Variazione numero tre:

il Prolog

Sempre più in alto, sem-
pre più sul sofisticato: dal

.Basic al Pascal, e dal Pascal

al Prolog, naturalmente!
Quale strumento migliore

CUI ricorrere per esplorare

un’attività al limite dell'Intelli-

genza Artificiale quale la so-

luzione di labirinti? Eccovi

dunque, per la gioia soprat-

tutto del buon Lello De Masi

che mai e poi mai avrebbe
creduto di poter vedere tale

linguaggio nelle pagine del

sottoscritto, il breve pro-

gramma inviato da Paolo
Musico di Lavagna (Genova)

in grado di risolvere qualsiasi

labirinto con solo pochissime
istruzioni. (A proposito pare

che Raffaello De Masi in

realtà non esista: esso altro

non sarebbe che un com-
plessissimo programma Pro-

log messo a punto in via

sperimentale aH'Università di

Avellino: dotato di un’avan-

zata interfaccia utente alla

Max Headroom. con tanto di

accento locale, dispone di

particolari funzioni euristiche

che lo mettono in grado di

scrivere articoli sull’Intelli-

genza Artificiale, sulla visio-

ne delle macchine e su se

stesso).

Secondo Paolo, che è un

laureando in ingegneria elet-

tronica, il programma è tal-

mente semplice da essere

spesso usato dagli studenti

che muovono i primi passi

nel Prolog. Vediamolo breve-

mente perché in effetti è

composto di poche righe. Il

labirinto, creato all'inizio del

programma, è rappresentato

da un database di fatti con-

nessoli,]'). Il predicato per-

corso!) riceve come para-

metri istanziati i due nodi di

entrata e di uscita dal labirin-

to e ritorna una lista conte-

nente l’elenco di tutti i nodi

attraversati. Esso effettua

una chiamata al predicato

vaLdaO. a sua volta compo-
sto da due regole: la prima

serve ad interrompere la ri-

corsione una volta giunti al-

l'uscita del labirinto mentre
la seconda, con le stesse

parole di Paolo, equivale a

dire: «Vai dal punto A verso

il punto B se esiste un punto
intermedio C collegato con A
(ricerca nel database prece-

dentemente descritto), tale

che non sia già stato rag-

giunto nel precedente per-

corso. Itera il procedimento
ricorsivamente. dal nodo C al

nodo 8. aggiungendo C al-

l'insieme dei nodi raggiunti

ed A a quello finale». Chiaro,

no? Il predicato member()
serve solo a controllare la

presenza di un elemento in

una lista, ed infatti è predefi-

nito in molti interpreti.

Per finire

Siamo così giunti anche
alla fine di questa puntata

nella quale abbiamo visto tre

differenti modi di affrontare

il problema dell’uscita dal la-

birinto. Vi ricordo che i primi

due programmi di questo
mese (tranne cioè l'ultimo in

Prolog) sono disponibili tra-

mite MC-Link; per le istru-

zioni sulla ricerca ed il down-
load potete fare come al soli-

to riferimento alla conferen-

za GIOCHI, controparte tele-

matica di questa rubrica, do-

ve troverete anche eventuali

aggiornamenti dell’ultimo

minuto su questo ed altri

soggetti trattati in queste pa-

gine.

Naturalmente non è detto

che l’argomento labirinti si

concluda necessariamente
qui; chiunque ritenga di ave-

re idee 0 spunti validi da
proporre può sempre farlo,

nell'eventualità che in futuro

io possa ritornare a parlare di

questo interessante tema,
E con questo vi saluto nn-

novando il consueto appun-
tamento al prossimo mese.
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OK.KAO!
LA RICERCA KAO
Quando la KAO vanta la qualità dei pro-

pri dischetti sa quello che dice: infatti i di-

schetti vengono prodotti dalla stessa.

E la KAO ha 95 anni dì esperienza nella

tecnologia dei fenomeni di superfìcie

(emulsioni, dispersioni, eco] e nella ricer-

ca e sviluppo dei prodotti chimici per l'in-

dustria.

L’ESPERIENZA KAO
La KAO fornisce materie prime, additivi e

dischetti diffusi in tutto il mondo: è da que-

sta conoscenza a tondo del dischetto, dal-

le materie prime al prodotto finito, che

sboccia oggi il dischetto fìrmato KAO.

I DISCHETTI KAO
Speciali polidisperdentì consentono la per-

fetta separazione delle particelle magne-

tiche evitando i grumi: ecco perchè i

dischetti KAO hanno una pellicola più sot-

tile (dipping levei più alto), e più liscia (ver-

niciatura omogenea).

Un polimero di poliuretano ad alta coesio-

ne crea una pellicola con elevatissima re-

sistenza all’usura: e questo, unitamente

allo speciale lubrificante incorporato nel-

la pellicola riduce al minimo l'attrito della

testina col dischetto. Come dire: niente

usura, niente polvere.

LA GAMMA KAO
Con prezzi particolarmente interessanti, a

'

faccia singola oppure doppia, di doppia

0 alta densità, da S’/z" o da 5V4'', la gam-

ma dei dischetti KAO è completa, la qua-
^

lità indiscussa, la garanzia totale. :

Ftorfino in condizioni estreme di tempera-

tura e umidità i dischetti KAO resistono a *

oltre 20 milioni di cicli di scrittura-lettura.

Ecco perchè in tutto U mondo
i computerà dicono OK.KAO!

OK, vorrei maggiori lnforma2ionl:

AZIENDA
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Entra nella fase operativa la disputa della 3^ edizione

della Program Cup dedicata al gioco Casinò.

Questo mese la presentazione dei concorrenti,

tra un paio di numeri i risultati

3^ Program Cup: Casinò

E
ccomi a mantenere la

promessa fatta lo

scorso mese ed a par-

lare un po' (finalmente) della

terza edizione del torneo per
programmi che giocano inti-

tolato Program Cup. L'argo-

mento scelto per questa vol-

ta era dedicato ad uno dei

più affascinanti giochi esco-
gitati dalla mente umana per

levare danaro a quanti ama-
no il brivido dell'azzardo: la

divina roulette!

Voglio ribadire subito, co-

me fatto in altre circostanze,

che la scelta era deliberata-

mente caduta su un gioco

facile per consentire la parte-

cipazione a quanti avessero
ritenuto troppo impegnativi i

cimenti previsti per le due
edizioni precedenti.

Di fatto la pratica ha dimo-
strato che il lettore medio di

MC ama la fatica improba,

l'impegno proibitivo, il pro-

blema ai limiti: solo 14 ade-
sioni infatti (elencate nel ri-

quadro), hanno gratificato la

più semplice delle prove fi-

nora proposte.

É evidente che a questo
basso numero hanno sicura-

mente contribuito le vicissi-

tudini patite dalle prime due
Program Cup in termini di

tempo richiesto per lo svolgi-

mento dei tornei, ma proprio

per questo mi ero indirizzato

verso un tipo di gioco che
non richiedesse confronto
diretto tra programmi e che
quindi consentisse una velo-

ce disputa.

In realtà i miei impegni
personali hanno fatto slittare

anche questa terza prova,

per la quale comunque cono-

sceremo i risultati prima del-

l'estate.

L'argomento
della 3‘ edizione

Veniamo dunque a Casinò
e cominciamo riepilogando

rapidamente t termini della

tenzone ad uso di coloro che
non sapessero di cosa stia-

mo parlando.

I lettori dovevano inviare

un programma in grado di

recepire una serie di 50 colpi

alla roulette e di effettuare di

volta in volta una sene di

puntate (non più di 10, non
meno di 4) su alcune delle

chance previste dal gioco e

cioè: Nero/Rosso, Pari/Di-

spari, IVIanque/Passe. Colon-

ne, Dozzine, Sestine e Carré.

II capitale di partenza era

costituito da un milione di

lire rappresentato da 1.000

fiche del valore di 1.000 lire

ciascuna: al termine della

permanenza (la sene dei 50
colpi) il programma che
avesse conservato la cifra

maggiore o che avesse rea-

lizzato la maggior vincita to-

tale sarebbe stato dichiarato

vincente. In seguito ad alcu-

ne puntuali osservazioni, il

numero dei colpi da mettere
in gioco era stato successi-

vamente dichiarato suscetti-

bile di aumenti in quanto la

serie originale era stata rite-

nuta troppo breve per una
valutazione reale delle capa-

cità di gioco dei vari pro-

grammi, ma di questo avre-

mo modo di riparlare più

avanti.

Il materiale pervenuto

Messi al corrente anche i

pochi disinformati, passiamo
al commento del materiale

pervenuto.

in termini di macchine utiliz-
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zate la parte del leone é toc-

cata come sempre al vec-

chio C64 {5 presenze), anco-

ra computer principe nel set-

tore degli hobbysti, anche se

sempre più da vicino il titolo

gli è insidiato da! fratello

maggiore Amiga (4 presen-

ze) e dalla diffusione degli

MS-DOS (3 presenze).

In realtà questa suddivisio-

ne non ha alcun riflesso sul

torneo, in quanto, come cita-

va la Regola 10 delle norme
previste in sede di presenta-

zione della gara, non si avrà

la divisione in categorie, con-

siderata la poca incidenza

che la differente disponibilità

di memoria e la diversa velo-

cità di elaborazione possono
avere sull'esito delle varie

partite in assenza di limiti di

tempo per la scelta delle

puntate da eseguire.

Il discorso é profondamen-
te diverso per la grafica, co-

me giustamente segnala Al-

berto Amitrani il quale, pur
disponendo di soli 4 colori

con scheda CGA in bassa
risoluzione {320x200 pixel),

ha fatto miracoli nel suo Ca-
sinò 88. ma è ovviamente
rimasto al disotto degli stan-

dard ottenuti con gli Amiga:
vedremo di risolvere con
equità anche questo pro-

blema.

Le tecniche di gioco

Per quanto invece riguarda

le tecniche di gioco, era ine-

vitabile che se ne incontras-

sero di tutti I tipi e leggendo
le lettere di accompagna-
mento ai vari lavori é emersa

La schermala di gioco del programma Casinò 88 realizzato da Albano
Amiirani. veterano della Program Cup. su Olivelli M28

Riquadro con l'elenco dei partecipanti

1 ) Lanfranco Aldo - Cambiano (TO) C64
2) Fila Danilo - Tonno MS-DOS
3) Brunetti Alessandro - Como C64
4) Coletti Vinicio - Roma MS-DOS
5) Armenio Alessandro - San C64
6) Vignala Giuseppe - Napoli Amiga
7) Belloni Francesco - Colognola ai Colli (VR) Amiga
8) Manco Emanuele - Palermo CI 28
9) Sardo Sebastiano - Sant'AJfio (CT) C64

10) Baldi Cantò Sterno - Vicomero (PR) Amiga
1 1 1 Buratti Paolo - Trento C64
121 Amitrani Alberto - Roma MS-DOS
13Ì Mancusi Wfo- Potenza Apple II 6S
14) Di Bello Gaetano - Potenza Amiga

una serie di filosofie profon-

damente differenti. Tra l’al-

tro lo sviluppo dei vari siste-

mi era fortemente condizio-

nato dai limiti imposti per le

giocate; a questo proposito

c'è stato chi si è, lamentato

del vincolo sull'Importo mas-
simo delle giocate sostenen-

do che il principio della pun-

tata libera avrebbe consenti-

to l'allestimento di algoritmi

più efficaci, ma l'accorgi-

mento adottato voleva simu-

lare il tetto delle puntate che
si incontra in ogni casa da

gioco.

Altri si sono lagnati del-

l'obbligo di effettuare alme-

no 4 puntate diverse per cia-

scun colpo considerandole

troppe oppure del fatto che
non SI potessero puntare le

terzine, i cavalli ed i pieni,

ma anche queste regole ave-

vano il loro scopo: consenti-

re un numero di puntate libe-

ro avrebbe permesso di par-

tecipare al torneo senza l’e-

laborazione di un vero e pro-

prio sistema di gioco, affi-

dandosi alla fortuna e non al

calcolo incrociato della sorte

delle varie chance.

Le puntate

Per quanto si riferisce al

discorso sulle puntate più

redditizie invece, ho cercato

di evitare che la vittoria po-

tesse arridere a qualche for-

tunello in virtù di qualche

pieno o di qualche cavallo

azzeccato quasi per caso.

In realtà c'è stato chi ha
risolto brillantemente en-
trambi I problemi: Alessan-

dro Armenio ad esempio, ha
trovato il modo di puntare,

oltre che sulle chance sem-
plici (Rosso/Nero. Pari/Dispa-

ri, Manque/Passe) con un

personalissimo sistema chia-

mato Terzo Colpo, su un
Carré casuale ad ogni gioca-

ta. Vinicio Coletti ha invece

risolto il problema della ricer-

ca del metodo affidandosi ad
un principio largamente con-

diviso dai detrattori dei gio-

chi d'azzardo: il Caso.
Coletti sostiene che l'ana-

lisi dei ritardi delle varie

chance é privo di senso e
che dal suo studio è emerso
che questo principio nscien-

tifico» rischia solo di portare

a perdite più rilevanti.

Tra l’altro sostiene che il

suo programma è assoluta-

mente insensibile a lunghe

ripetizioni della stessa sorte,

ritenute invece deleterie per
le altre strategie di gioco.

Anche sul discorso delle

puntate c'è stata una serie di

soluzioni personalissime, fi-

Una schermala del programma Casinò di Francesco Belloni 113 annil realizzato
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no a giungere ad un principio

legato alla consistenza del

capitale al momento della

puntata: più in generale i

concorrenti si sono divisi tra

il sistema «a massa uguale»

ed il «Paroli».

Il primo prevede la ripeti-

zione della puntata sino al

recupero della somma inve-

stita, mentre il secondo si

basa sulla puntata dell'intera

cifra vinta nella speranza di

una ripetizione delle chance
vincente.

Il metodo del raddoppio

non era in questo caso appli-

cabile, dato il basso tetto

della puntata massima.

/ partecipanti

Tra I 14 coraggiosi che
hanno sfidato la sorte ne in-

Imomo al tavolo verde sempre geme allegra ed elegarìle. Davanti al vdeo
della Program Cup solo fatica e sudore

Video-roulette della Novomatic presente in alcuni Casinò stranien. Non utilizza

programmi realiziati per la 3‘ Program Cup'

contriamo uno che merita la

menzione per il fatto che il

programma che ha inviato è
il primo lavoro in assoluto

che invia alla nostra rivista;

si tratta di Stefano Baldi Can-

tò da Vicomero (il quale am-
mette di essersi dovuto rom-
pere una gamba per trovare

il tempo di scrivere il pro-

gramma).
Mì verrebbe da dire che la

Program Cup serve anche a

questo (a partecipare alla vi-

ta collettiva di MC, non a

rompersi le gambe), ma non
voglio peccare di presun-
zione.

Un altro personaggio che
merita il plauso è il già citato

Alberto Amitrani, rimasto l'u-

nico ad aver partecipato a

tutte e tre le edizioni della

manifestazione.

A questo proposito va det-

to che anche il Fedelissimo,

constatata la «pochezza»
dell'impegno, aveva pensa-
to, probabilmente come altri,

che non ne valesse la pena.

Non appena però ha co-

minciato quasi per gioco a

verificare i termini del tor-

neo, ha scoperto che non
era poi cosi semplice ed è
finito con un approfondito

studio sulla roulette, con
tanto di permanenze auten-

tiche ottenute facendo gira-

re per 8.000 volte la magica
ruota (frustando un povero
nipote capitatogli tra le grin-

fie).

Le permanenze

In apertura dell'articolo

avevo annunciato un discor-

setto a parte su questo argo-

mento; nella stesura iniziale

delle regole di Casinò era

stata prevista l'introduzione

per ciascun programma di

una permanenza di 50 colpi.

In seguito però si è ritenu-

to di dover ampliare questa
base di gioco per consentire

una più precisa valutazione

dei vari metodi di gioco pre-

visti nei vari programmi.

Osservando rapidamente i

lavori pervenuti, mi sono ac-

corto che quasi tutti sono
predisposti per l'accettazio-

ne di soli 50 colpi e solo

alcuni continuano a giocare

fino ad esaurimento della

permanenza che si vuote
sottoporre.

Su suggerimento del soli-

to Amitrani e considerando
giusto l'ampliamento delle

houle giocate, si è deciso di

sottoporre a ciascun pro-

gramma partecipante due
serie di 50 colpi, iniziando

una nuova partita al termine
dei primi 50 anche per i pro-

grammi che potrebbero pro-

seguire il gioco.

Questo onde ottenere dei

risultati omogenei e più cor-

rettamente confrontabili tra

loro.

Conclusioni

A questo punto non rima-

ne che attendere il responso
del tappeto verde per stabili-

re il nuovo Re dei casinò.

Se la qualità dei program-
mi si rivelasse elevata o co-

munque tale da garantire

delie vincite, si potrebbe se-

guire il consiglio di Gaetano
Di Bello e cioè fissare un
appuntamento in qualche ca-

sinò della penisola per i con-

correnti della 3“ Program
Cup. In realtà Di Bello propo-
ne anche, per i migliori lavo-

ri. la migrazione su pocket
computer o sul lap top da
portarsi dietro durante ie vi-

site alle vane case da gioco,

ma in questo senso i regola-

menti di numerosi casinò
purtroppo vietano l’utilizzo di

materiali diversi dalla carta-e-

matita.
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OMPUTEROLYMPIAD
London, August 9th-1 Sth 1 989

Segnali da Londra

Ci eravamo lasciati il mese
scorso con la speranza che
gli organizzatori della
Olimpiade per Computer ci

facessero pervenire le ulte-

riori informazioni richieste su
alcuni giochi previsti dal pro-

gramma.
Le preghierine serali di tut-

ti coloro che erano interessa-

ti alia cosa debbono aver
sortito l’effetto sperato per-

ché proprio in extremis l'a-

gognato plico, superati gli

ostacoli frapposti dalle Reali

Poste Inglesi e dalle nostra-

ne PP.TT. congiunte, è giun-

to in redazione.

Purtroppo la rivista era
quasi chiusa per cui su que-
sto numero abbiamo appena
lo spazio necessario per dare
qualche chiarimento relativa-

mente ai giochi più semplici
(che tra l'altro risultato anche
I più gettonati) mentre ci ri-

serviamo di darvi il prossimo
mese chiarimenti su altri

giochi.

Coiìnect Four - Come
molti avevano già intuito, si

tratta del famoso Forza 4,

commercializzato dalla Mil-

ton Bradley come gioco da
tavolo.

Alcune puntualizzazioni: il

gioco si effettua vertical-

mente dentro un campo che
misura sette caselle di base
e sei di altezza.

Per gioco nverticaleii si in-

tende ovviamente il fatto

che una pedina inserita in

una qualsiasi delle 7 colonne
ncade» fino alla prima casel-

la libera.

La vittoria spetta al primo
giocatore che realizza una li-

nea di 4 pedine del proprio

colore contigue in qualunque
senso; orizzontale, verticale

e diagonale.

Go-Moku - Si tratta di una
sorta di filetto giocato su un
tavoliere di 19x19 posizioni.

praticamente lo stesso che
si usa nel gioco del Go.

Alternativamente i gioca-

tori piazzano una pedina del

loro colore m una posizione

libera; obiettivo del gioco è
quello di realizzare per primi

una fila di 5 pedine contigue
in una qualunque direzione:

orizzontale, verticale o diago-

naie.

Va chiarito che se un gio-

catore realizza con una mos-
sa una sequenza di 6 o più

pedine contigue su una ret-

ta, questa non viene consi-

derata come mossa vin-

cente.

Go 9x9 - Le regole per

questo Go ridotto sono le

stesse che si applicano alla

versione classica del gioco,

regole comunque abbastan-
za complesse da non poter

essere qui riassunte. Ritenia-

mo perciò che la partecipa-

zione a questo torneo sia

consigliabile solo a chi già

conosca il gioco.

L'unica variante alla ver-

sione tradizionale riguarda la

dimensione del tavoliere che
infatti è ridotta a 9x9 posizio-

ni di gioco.

Nine Men's Morris - In

questo caso si fa riferimento

al gioco che in Italia é noto
con nomi diversi tra i quali i

più diffusi sono Tria e Tavola

Mulino.

Il terreno di gioco è quel
disegno formato da tre qua-
drati concentrici che spesso
si trova sul retro delle damie-
re. La spiegazione puntuale
delle regole richiede alcune
figure, ma non disponendo
dello spazio necessario ri-

mandiamo il discorso al

prossimo mese.

Renju - Il gioco é simile al

Go-Moku al quale vengono
applicate una serie di restri-

zioni sulla legalità delle varie

mosse, ma le mie nozioni

ludiche mi fanno ritenere in-

sufficienti i chiarimenti invia-

teci dall'organizzazione.
Sconsigliamo quindi i nostri

lettori dell'applicarsi alla

scrittura di un programma
per questo gioco.

Il prossimo mese parlere-

mo, oltre che dell’annunciato

Nine Men's Morris, del tipo

di Awari previsto (gioco di

ergine africana della famiglia

degli Aweie) e del Gm Rum-
my nella forma ammessa al

torneo.

Per altre notizie sulla ma-
nifestazione VI rimandiamo al

numero 78 della rivista (otto-

bre '881.

Altre notizie che possono
interessare gli eventuali par-

tecipanti sono le seguenti:
— ogni programma deve
essere in grado di fornire a

richiesta un output su stam-

pante della partita in corso

od appena conclusa;
— ogni programma deve
essere in grado di ripercorre-

re a ritroso la sequenza delle

mosse e quindi dì ripartire da

un determinato punto nel

quale fosse deciso di intro-

durre una modifica alle

mosse;
— modifiche ai programmi
sono ammesse tra un turno

e l'altro di gioco ma non du-

rante lo svolgimento di una
partita.

Per quanto riguarda i pro-

blemi logistici, in caso di ri-

chiesta di partecipazione si

dovrà far pervenire per tem-

po il dettaglio sull’hardware

utilizzato in modo da poter

fissare con tranquillità la pre-

notazione delle macchine
necessarie presso la sede di

gara.

Ricordiamo che la manife-

stazione si svolgerà presso il

Park Lane Hotel di Londra (di

fronte al Green Park in Picca-

dilly) albergo già noto nel

mondo ludico per aver ospi-

tato qualche anno fa la se-

conda sfida tra Kasparov e

Karpov.

Per quanto riguarda la

sponsorizzazione di una rap-

presentativa di MC, auspica-

ta in occasione dei primo ar-

ticolo, ancora non si sono
registrate novità, ma non di-

speriamo.

In ogni caso sui prossimi

numeri cercheremo di esse-
re più precisi anche rispetto

all’Impegno economico che
una trasferta in terra inglese

può comportare.
Per ora mi pare che il pro-

blema più urgente sia quello

di scrivere dei programmi di-

gnitosi che possano ben fi-

gurare nel torneo m pro-

gramma.
A proposito di una prima

valutazione della forza delle

vostre creature, vi invitiamo

a segnalarci con urgenza le

vostre intenzioni in modo da
consentire una specie di pre-

selezione per le categorie

piu affollate.

La prassi da seguire do-
vrebbe essere;

a) informare telefonicamen-

te la redazione sul gioco per

il quale avete intenzione di

scrivere il programma;
b) inviarne in forma urgente
alla rivista una copia non ap-

pena pronta (diciamo non ol-

tre il 30 giugno);

c) attendere il responso del-

la pre-selezione per valutare

l'opportunità o meno di par-

tecipare all'Olimpiade.

Mi rendo conto che i tem-
pi per organizzare un viaggio

a Londra (che non è dietro

l'angolo) sono piuttosto
stretti, ma purtroppo la colpa

non é nostra; per quest'an-

no vada come vada; auguria-

moci che ci sia una seconda
edizione che ci dia modo di

fare qualcosa di veramente
buono.
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dBASE IV e Paradox 3.0

Manipolazione avanzata dei dati
di Francesco Petroni

In questo articolo

sperimenteremo a fondo i

linguaggi di interrogazione del

dBASE IV. che in pratica ne ha
ben tre. e del Paradox 3. che ne
ha «solo» due. Tralasciando

TSQL che peraltro per il Paradox
3.0 non é ancora disponibile,

tratteremo il Query by Example,
che é l'aspetto più interessante

del Paradox, ed era già presente

nelle precedenti versioni, ed ora

adottato anche dal dBASE IV.

Riguardo a quest'ultimo

utilizzeremo anche il tradizionale

linguaggio interattivo permesso
nell'ambiente Dot Prompt.

Faremo solo manipolazione di

dati, quindi utilizzeremo degli

archivi appositamente
confezionati, le cui strutture e i

cui contenuti sono mostrati nelle

varie illustrazioni, per permettere
di verificare il risultato delle varie

operazioni e quindi di capirne

meglio il significato

La tendenza, ormai comune ai vari

prodotti DBMS per PC, è proprio quella

di separare rigorosamente l'aspetto

creazione e gestione (intesa come inse-

rimento, modifica, cancellazione e con-

trollo dei record) degli archivi, dall’aspet-

to manipolazione- In fase di manipola-
zione i dati vengono solo selezionati,

ordinati, sottoposti a calcoli che produ-
cono nuovi campi, ecc,, senza però che
quelli originari vengano alterati.

Il nostro caso studio

Si tratta di una applicazione ORDINI
molto tradizionale, che, nella semplifica-

zione apportata, necessaria per rimane-

re nei limiti di un articolo, comprende
solo cinque archivi.

Riferendoci allo schema di figura 1,

vediamo l'archivio dei Clienti, quello dei

Venditori e quello degli Articoli, che

fungono da archivi Anagrafici. In figura 2

invece mostriamo il contenuto dei cin-

que archivi utilizzati per le prove.

Il primo comprende il codice identifi-

cativo dei cliente (CCOD), il suo nome
(CNOM) e lo sconto che gli viene appli-

cato (CSCO). L'archivio Venditori com-
prende solo codice del Venditore (VCO-
D) e il suo nominativo (VNOM). L'ana-

grafico Articoli comprende codice (ACO-
D). descrizione (ADES) e prezzo di ven-

dita (APRE).

L'archivio Ordini comprende Ordini,

che hanno una propria numerazione (0-

NUM), una propria data (ODAT) e poi il

codice cliente (OCLI) cui deve corri-

spondere un codice nell’anagrafico

Clienti, e il codice venditore (OVEN) cui

deve corrispondere l’analogo nell’archi-

vio Venditori.

Un ordine, riferibile ad un singolo

cliente e un singolo venditore, può com-
prendere più articoli. Serve quindi un
archivio di righe d'ordine, RIGAORD, il

cui campo principale è quello che identi-

fica l'ordine cui appartiene (RORD) e
che deve quindi corrispondere alla chia-

ve (ONUM) dell’archivio Ordini.

Gli altri campi sono il codice dell'arti-

colo (RARI) e la quantità venduta (R-

QUA).
I collegamenti tra gli archìvi sono evi-

denti. Negli ordini esistono un codice

venditore e un codice cliente cui corri-

spondono record nei rispettivi anagra-

fici.

Ad ogni cliente possono corrisponde-

re più ordini, ma ad ogni ordine corri-

sponde un solo cliente. Questa situazio-

ne, che riguarda anche i venditori, si

Figura 2 - I nostri dati

Pubblichiamo l'mlero

contenuto dei angue
archivi ttortunatamen-

le SI traila di pochi re-

compransione delle

vane operaiioni di ma-
nipolazione I tre archi-

vi ARTICOLI. VENDI-
TORI e CLIENTI sono
di tipo anagrafico e
contengono ciascuno

dall'arehivio ORDINI

bullo ad un Cliente e a

un Vendiiorel che al-

/'archivio RIGHEORO
Una nga fa ntenmenio
ad un Ordine faltraver-

so questo ad un Ven-

ditore ed ad un Clien-

lel e ad un Articolo
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chiama, in termine tecnico, Relazione 1

a molti 0 1—»N.
Ad un ordine corrispondono più righe

d’ordine e quindi tra il campo di corri-

spondenza ONUM, dell'archivio Ordine,

e il campo RORD. dell'archivio Righe

d’ordine, esiste un'altra Relazione 1-»N.
L'ultima relazione è quella che lega il

codice articolo RARI, dell’archivio Ri-

ghe, con il corrispondente ACOD. del-

l'anagrafico Articoli.

Disponendo dei cinque archivi e cor-

rettamente impostate le relazioni, il pro-

blema dell'utilizzo dei dati è totalmente

risolto.

Un DBMS di tipo relazionale, poi pre-

cisiamo meglio questo concetto, per-

mette quindi di eseguire qualsiasi tipo

di elaborazione riguardo i cinque archivi

correlati.

Ad esempio l'importo totale dell'ordi-

ne è dato dalla somma degli importi di

ciascuna riga d'ordine diminuito dello

sconto (CSCO) attribuito al cliente. L'im-

porto di ciascuna riga è ottenuto dal

prodotto tra prezzo dell'articolo e quan-

tità venduta-

si tratta quindi di un calcolo in cui

entrano in gioco dati di ben quattro

archivi.

Ad esempio altre problematiche ana-

logamente risolubili sono:
— tutti gli ordini che riguardano un

certo cliente;

— tutti gli ordini che riguardano un

certo venditore;

— tutti gli ordini che riguardano un

certo articolo.

Nei primi due si esegue una selezio-

ne dell'archivio ordini confrontando un

campo dello stesso archivio, net terzo

elaborando un campo preso da un archi-

vio relazionato-

— Distribuzione cliente articolo, ovvero
ogni cliente quali articoli ha ordinato;

— distribuzione venditore articolo;

— distribuzione venditore cliente.

Quest’ultima analisi, al di là del fatto

che in una situazione reale i clienti sono
distribuiti per venditori, permetterebbe
di eseguire il classico Crosslab, calco-

lando quanto ciascun venditore ha ven-

duto a ciascun cliente.

Il risultato di una valutazione del ge-

nere è costituita da una tabella di di-

mensioni M per N (ove M è il numero
dei venditori e N quello dei dienti) in cui

ogni elemento delia tabella dà il risultato

di un conteggio o di una somma relativo

a quella riga e colonna (venditore e

cliente).

Il Paradox 3.0 dispone di una funzio-

nalità diretta, in cui basta indicare i due
campi di incrocio, il campo da calcolare

e tipo di operazione, in genere un con-

teggio, se il campo è di tipo stringa,

oppure una somma se numerico.

Va ribadito che tutte le operazioni

citate non creano nè distruggono dati

che vengono solo prelevati dagli archivi

dove risiedono ed assemblati in fase di

visualizzazione. Con il DBMS quindi oc-

corre disporre degli archivi (supposti

correttamente creati), occorre indicare i

campi di correlazione, occorre imposta-

re le corrette regole di selezione, ordi-

namento, calcolo, ecc. In uscita si ha

una serie di dati che costituiscono un
archivio virtuale, in quanto l'utente può,

al limite, ignorare dove e come siano

effettivamente archiviati.

AH'utilizzatore serve uno strumento
efficace di interrogazione degli archivi,

che, per mezzo di comandi semplici,

permetta di ottenere velocemente dai

vari archivi i dati voluti e nella forma
voluta.

Gli strumenti pu il dBASE IV sono
come detto prima di due tipi, l'ambiente

assistito che si basa sul Control Center
e sul concetto di Query, e l'ambiente

Dot Prompt (puntino) in cui i comandi
vanno digitati «a manina»,

Nel Paradox esiste invece una sola

modalità di lavoro con gli archivi che si

MCmicrocomputer n. 85 - maggio 1 989 143



DATA BASE

• dBASE IV • M.C. Essmpio n.1

uso dell« Reluloni Mulllpis

SET STAT OFF

SET TALK OFF

SET HEAOON
CLEAR
USE ORDINI ORDER ONUM
USE CLIENTI OROER CCOO IN 2

USE VENDITOR ORDER VCOO IN 3

SET RELATION TO OCLI INTO CLIENT1.0VEN INTO VENDITOR

familiarizza con il dBASE, poi può prova-

re a fare le stesse cose dal puntino

digitando per esteso il comando dBASE
che è in genere molto esplicito e quindi

abbastanza facile da ricordare.

Anche l'ingresso agli altri ambienti

assistiti è duplice e può avvenire attra-

verso il Control Center o, dal Dot
Prompl. digitando il comando.
Ad esempio se si vuol modificare il

contenuto di un archivio di PERSONE
identificabili dal nome, e su questo è

stato creato un indice, dall'ambiente

Dot Prompt occorre digitare una serie di

comandi, ad esempio:

— USE PERSONE ORDER NOME

Modify/Order;
— sul menu a tendina ORGANIZE, op-

zionare ORDER RECORD by INDEX;
— scegliere l'indice voluto tra quelli

presenti in struttura;

— entrare o nell'ambiente BROWSE o

neH’ambiente EDIT, con F2;

— sul menu a tendina GO TO opzionare

INDEX KEY SEARCH;
— digitare nella finestra che appare la

chiave desiderata (ROSSI):

— se ROSSI è presente appare l’am-

biente EDIT, sul record voluto.

La differenza tra il primo metodo e il

secondo consiste nel fatto che mentre
nel primo occorre digitare correttamen-

te i vari comandi, nel secondo non si

Figura 6 - dBase IV - Seguenza dt comandi diretti

Ordini Se l'operazione da compiere é complessa

come Questa, ampiamente descntta nel testo, la

cosa migliore à quella di scrivere in un programmi-

no la seguema delle operazioni, che sano le stesse

che occorrerebbe digitare in ambiente Dot Prompt
Ribadiamo il concetto che se l'operazione sugli

archivi è complessa é importante saperla padroneg-

giare concettualmente, e in questo caso il linguag-

gio da utilizzare divenra un aspetto secondano.

chiama QbE, e che presenta molte ana-

logie «estetiche» con il Query dei dBA-
SE IV, ma che è molto più sofisticata.

dBASB IV Differenze tra Control
Center e Dot Prompt

Un aspetto che crea un pò di scon-

certo tra gli utilizzatori del dBASE è il

dualismo tra le due modalità operative,

quella diretta e quella guidata.

Mentre con il «vecchio» Assist del

dBASE III, l'ambiente guidato era molto
più limitato rispetto all'ambiente Dot
Prompt. ora con l'introduzione del Corv
trol Center che rappresenta l'evoluzione

deH’Assist, le due modalità permettono
operazioni e prestazioni analoghe.

Il Control Center è il centro di smista-

mento delle varie operazioni, permette

di accedere alle varie macro funzionalità

assistite e presenta sempre una classi-

ca barra con opzioni e menu a tendina

in alto e una nga esplicativa in basso.

Utilizzando il Control Center tutte le

operazioni possibili sono attivabili dai

menu. Il Dot Prompt è l'esatto contra-

ria, nel senso che appare un cursore a

forma di punto, che ha il significato di

attesa di un comando. Il comando va

digitato e. premendo Enter, viene ese-

guito. Se non si conosce nessun co-

mando dBASE IV non si può fare nulla,

assolutamente nulla. Se si preme FI

appare l’indice dell'Help e quindi si può
andare alla ricerca di un comando, se si

preme F2 si entra nei Control Center
dove, per mezzo della assistenza da
questo fornita, si può cominciare a lavo-

rare.

Il principiante preferisce quindi inizia-

re con il Contro) Center e in tal modo

Figura 7 - dBase IV
Seguenza di comandi
diretti Righe di or-

Questo ó un esempio
piu spinto in cjuanfo
vengono utilizzati tutti

gli archivi e tutte le

relazioni L 'archivio in

uso é RIGH60RD che
preleva campi sia da
ARTICOLI, che da OR-
DINI e. attraverso gue-
slo. da CLIENTI e
VENDITORI

— FINO ROSSI
— EDIT

Dati'ambiente Control Center occorre:

— puntare II nome dell'archivio e pre-

mere ENTER;
— puntare, sulla finestra che appare.

Se la relazione è di tipo r—«A/, si può ricorrere alla

speahca SET SKIP TO che dato un record del-

l’archivio principale individua gli N record relazionati

sul secondano. In tal rnodo é possibile ad esempio
elencare per ciascun articolo presente nelle Righe

di ordine i ven Ordini in cui appare

digita nulla [anzi solo ROSSI): tutte le

altre operazioni sono presenti come op-

zioni nei vari menu.

La pratica del Query

Vediamo dapprima un assaggio di sin-

tassi deir ambiente Query e poi mo-
striamo tre sequenze di comandi, digita-

bili daH’ambiente Dot Prompt, che atti-

vano sofisticate operazioni sui cinque

archivi.

Nella figura 3 vediamo la sintassi del-

l'ambiente Query. applicata ad un caso
monoarchivio (che non è uno di quelli

del Caso Studio).

In alto c'è lo scheletro deH'archivio in

lettura. Sotto il campo RAGR c'è il valo-

re «A» che significa che verranno
estratti solo i record che presentano
tale valore. Sotto il campo DITT c'é il

codice ASCI che significa che i dati in

uscita saranno «sortati» su quel campo.
In mezzo a sinistra un campo calcola-

to che comporta il prodotto di due.cam-
pi numerici e la loro divisione per 1 00. A
tale campo virtuale viene assegnato sul-

la VIEW in uscita il nome IMPQRTQ.
In mezzo a destra c'è la CONDITION

BQX. nella quale si può editare una
ulteriore condizione, che. se particolar-

mente complessa, non può essere
scritta nello scheletro superiore.
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Figura 9 - Paradox 3 0
ObE - Siniassi

Il Query by Exarrìgle

del Paradox 3.0. es-

sendo l'unico metodo
di interrogazione degli

archiyi, é molto sofisti-

cato. molto più di

quello del dBASE IV.

Nello scheletro si dos-

di simbolismi che per-

mettono praticamente

tutte le operazioni sia

all'Interno deH'archivio

che sulle correlaiiani

tra due 0 più di essi

e nel dBASE IV c'é

questo problemal tro-

yideo che permette di

visualizzare contempo-
raneamente solo Ire

strutture di archivi in

lettura e una dell'archi-

vio prodotto II proble-

ma SI aggrava quando
la struttura e lunga, in

quanto appaiono pochi

campi II Paradox per-

meile comunque di

Slnngerli

In basso lo scheletro in uscita, in cui

CI sono dunque solo i capi voluti, con i

nuovi nomi, messi neH’ordine voluto e

con in più il nuovo campo calcolato.

In figura 4 vediamo un esempio di

collegamento che si esegue scegliendo

l'opzione CREATE LINK BY POINTING e
quindi semplicemente puntando i campi
che garantiscono il collegamento. Appa-
re un codice LINK1 sui due campi, e poi

per le altre relazioni LINK2 e così via.

La sintassi del Query del dBASE IV è
più sofisticata m quanto comprende nu-

merosi altri comandi. Non raggiunge

però la completezza di quella del Para-

dox 3.0. Una volta costruita una Query
può essere eseguita fPerform) e può
essere memorizzata come file per ulte-

riori esecuzioni.

In uscita si ottiene un archivio virtuale

che può apparire in forma tabellare e sul

quale si può ulteriormente operare
(fig.5).

DaU'ambìente «Puntino»

Per esemplificare al meglio il nostro

caso studio preferiamo mostrare i co-

mandi da digitare dal Dot Prompt in

quanto gli interessati potranno riese-

guirli senza errori (dopo aver ovviamen-
te costruito e caricato gli archivi). Gli

stessi risultati possono essere raggiunti

interagendo con l'ambiente Query.

In figura 6 vediamo come si aprono i

tre archivi ORDINI, CLIENTI e VENDI-
TORI, come si lanciano le due relazioni,

quella tra Codice Cliente presente nel-

l'archivio Ordini (OCLI) e Codice Cliente

presente nell'archivio Clienti (deve es-

sere la chiave di questo archivio) e
l'analoga verso l'archivio Venditori.

Il comando LIST elenca campi prove-

nienti dai tre archivi.

L'esempio di figura 7 è più comples-

so in quanto oltre ai tre archivi di prima

vengono aperti anche quello degli ARTI-
COLI e quello delle RIGHE di ORDINE.
Vengono lanciate due serie di relazio-

ni, da Ordini verso Clienti e Venditori, da
Righe verso Articoli e Ordini. In pratica

attraverso quest'ultimo archivio vengo-

no attivate anche due relazioni indirette

tra Righe e Clienti e Righe e Venditori.

In definitiva l'ultimo comando LIST

visualizza dati provenienti dai cinque ar-

chivi utilizzando le quattro relazioni di-

rette più le due passanti.

Precisiamo che quello che ci interes-

sa verificare non è il comando LIST, che
utilizziamo per semplicità, ma che po-

trebbe benissimo essere sostituito da
un complesso Report, che può anche
lavorare su una Query, ma come risol-

vere l'aspetto relazionale.

L'ultimo esempio, in figura 8, é una

ulteriore evoluzione dei precedenti. Vie-

ne utilizzato il comando SET SKIP TO
<nomearchivio> con il quale si attiva

una relazione 1—»N, che permette la

duplicazione dei record deH'archivio ver-

so il quale è lanciata la relazione.

Si aprono gli archivi Venditori. Ordini

e Clienti. Sull'archivio Ordini si crea un
indice per Codice Cliente, in modo da
poter essere relazionato, questa volta

come archivio secondario, dall'archivio

Clienti.

Si seleziona l'archivio Clienti e si lan-

da la relazione verso gli Ordini, che a

loro volta sono messi in relazione con i

Venditori. Con la specifica SET SKIP TO
si permette lo scorrimento dell'archivio

secondario a parità di chiave dell'archi-

vio principale. In tal modo, nell'esempio

in figura, vengono elecati per ogni Clien-

te dell'archivio Clienti, tutti gli ordini, e il

Venditore che lo ha fatto.

Non ci rimane altro che ricordare che
un Query produce una vista del Data

Base, che si può intendere come un
archivio virtuale. Su di questo si può
operare con le funzioni EDIT e BROW-
SE (fig.S), si possono costruire Masche-
re e Report al pari di un semplice ar-

chivio.

Il Query dei Paradox 3.0

Nel Paradox c'è una sola modalità di

lavoro interattiva ed è il Query by Exam-
ple. È più sofisticata, nel senso che
permette più operazioni, e più rigorosa,

nel senso che ha una sintassi stringata

e omogenea, di quella del dBASE IV.

Si lavora solo negli Skeleton e non
vengono mai utilizzate finestre per im-

postare selezioni, calcoli o cose del ge-

nere. Un Query si può memorizzare
attraverso una macro, ovvero come se-

quenza operativa di comandi, richiama-

bile successivamente, che in casa Para-

dox si chiama Script,

La metodologia di interazione si chia-

ma Query by Example, e va subito

chiarito cosa è un Example (esempio).

Sotto un campo di uno scheletro si

possono mettere vari elementi, che ser-

vono per selezionare, per ordinare, ecc.

Premendo il tasto F5 si può inserire un
Example, ovvero una variabile, a nostra

scelta, che può essere riutilizzata in

comandi avanzati, e che assume il signi-

ficato di contenuto del campo.
Nell'esempio di figura 9 vediamo che

sotto due campi numerici sono stati

inseriti rispettivamente gli Example
KXXXH e «yyy». in corrispondenza del

secondo è stata anche inserita la formu-
la xxx*yyy/100, con la quale viene gene-
rato un nuovo campo calcolato.

Altra utilizzazione della variabile

Example è nel lancio della relazione tra
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Figure 71, 12 Paradox 3.0 - QbE - Su cinque archm Siamo quindi cosirew a
ricorrere a due foto, idealmente le seconda é il seguito delta prima. Come
Exampte abbiamo inserito delle stringhe che permettono di capire i collega-

menti tra le vane strutture, ia sesta s7ru(lu;a é il nsultelo della Query e si

chiama Answer, può essere salvalo come archivio a tutti gh effetti Si può
inoltre memorizzare la sequenza operativa con la quale e stato realizzato

due archivi in quanto nei campi di corri-

spondenza va messo lo stesso Exam-
ple. Ne vediamo un esempio in figura

10 dove relazioniamo Clienti e Venditori

con gli Ordini.

Sono possibili numerosissime altre ti-

pologie di ricerca. Ne citiamo tre scelte

qua e là tra le 78 previste nel manuale:
— ricercare i record che rispettano una
condizione dipendente da un'altra con-

dizione 0 da una ricerca (ad esempio in

un programma di stipendi, tutti quelli

che guadagnano più delia media degli

altri);

— soluzione diretta delle due problema-
tiche relazionali 1—*N, e N^1 (ad esem-
pio neH’applicazione Ordini la relazione

tra Ordini e Clienti é N^l, in quanto
ogni Ordine ha un solo Cliente, ma dal

punto di vista del Cliente diventa 1-»N);

— soluzione del problema dei «buchi»

nelle relazioni (ad esempio in un elenco

Clienti ed Ordini si vogliono far apparire

anche i Clienti che non hanno Ordini),

Le funzioni di Ouery infine, ma que-

sto vale anche per il dBASE IV, possono
essere anche utilizzate per operazioni di

aggiornamento archivi, in cui in base
alle impostazione date, vengono aggior-

nati campi oppure creati nuovi record.

Il caso studio in Paradox 3.0

Abbiamo sviluppato l'esempio più

complesso del nostro caso studio con il

Query del Paradox, ma trattandosi di

un'applicazione con cinque archivi oc-

corre presentare due videate (figg.l1 e

12). Nelle prima appaiono gli scheletri

degli archivi Rigaord. Articoli, Ordini,

Clienti, con indicati gli Exampie (RRR,

AAA, ecc.) che servono per i collega-

menti, e il simbolo che indica il campo
incluso In uscita.

Nella seconda videata, che va intesa

come prosecuzione della precedente,

appare il quinto archivio Venditori e il

risultato dell'operazione, in cui, un pò
schiacciati per esigenze fotografiche,

appaiono i vari dati, provenienti dai cin-

que archivi, in uscita.

L'operazione di Query può essere
memorizzata, come sequenza di passi

operativi, in uno Script, oppure il suo

Figura 13 - Paradox
3 0 ObE Generazione

Maschera.
Il nsultato di una ope-
razione di Ouery à un
file virtuale che inizial-

mente SI chiama Ahl-

SWER Su tale archi-

vio virtuale si può an-

che costruire una Ma-
schera di visualizzazio-

ne e di parziale inler-

risultato, che inizialmente è una Table

che si chiama Answer può essere salva-

ta come Archivio.

Inoltre il risultato di una Query può
essere utilizzato per creare una Ma-
schera di lettura e (con certe limitazioni)

di acquisizione dati. In figura 13 vedia-

mo appunto una Maschera, in cui. co-

me evidente, possono essere scelti più

colori, nella quale appaiono tutti i
dati

della Query.

Conclusioni

Al di là della ricchezza e delle modali-

tà operative, più o meno user friendly,

degli strumenti di interazione, in un

DBMS é importante la possibilità di

impostare complesse relazioni, che ri-

solvano i complessi problemi di collega-

mento tra i vari archivi, evitando all'uti-

lizzatore di dover saltabbeccare da un
archivio ad un altro alla ricerca del re-

cord voluto.

Questa funzione dBASE IV e Paradox
la svolgono egregiamente e con le mo-
dalità operative abbastanza semplificate

ed intuitive che abbiamo visto. Ribadia-

mo però che il problema che si affronta

deve essere innanzitutto chiarito con-

cettualmente, solo allora lo strumento
operativo apparirà veramente facile.

Nel prossimo numero analizzeremo

gli ambienti operativi di gestione e ma-
nipolazione degli archivi, che nei due
prodotti sono fondamentalmente simili,

in quanto consistono in un ambiente
tabellare ed in uno in forma di Masche-
ra. In un successivo articolo analizzere-

mo 1 due Reperì Generator, che in am-
bedue i prodotti vanno intesi non come
semplici comandi di stampa, ma come
veri e propri generatori di programmi
che, oltre a stampare, sono in grado di

elaborare, anche in maniera comples'^ »

i dati. Mt
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Corso propedeutico al mondo
del CAD con Autosketch

di Francesco Patroni ed Aldo Azzeri

È significativo che la

Autodesk, la casa software
che produce la «linea» di

prodotti Autocad, abbia
recentemente lanciato il

pacchetto Autosketch, che
costituisce il gradino iniziale

della sua ormai lunga e

importante collana di

strumenti software per il

CAD.
Infatti l'incremento verticale

delle prestazioni del software
su PC. e ci riferiamo non solo

al mondo CAD. sta mettendo
in luce una necessità

oggettiva nella loro diffusione

tra gli utenti, quella di

rispettare una progressione

nell'apprendimento, in cui

l'utilizzatore deve cominciare

da nozioni e comandi basilari,

per poi proseguire con aspetti

via via più avanzati o
complessi

Questo discorso, che fa ormai asso-

migliare l'apprendimento di un prodotto

software ad un tradizionale corso scola-

stico, risulta ancora più importante
quando alla conoscenza del prodotto

vanno sommate la conoscenza deile

problematiche che il prodotto stesso
risolve, che in certi casi occorre «rinfre-

scare» e in altri «consolidare».

Ad esempio non ha nessun senso
conoscere i comandi «relazionali» del

dBASE IV, se non si conosce un mini-

mo di teoria relazionale, non ha senso
conoscere le funzioni finanziarie detl'l-

2-3, se non si conosce il significato di

un «flusso di cassa», non ha senso
utilizzare l'Autocad versione 10 (mostra-

ta in figura 1), se non si padroneggiano
le problematiche di rappresentazione di

un oggetto tridimensionale.

Il programma di apprendimento deve
quindi partire dai concetti base, e da
questi, una volta che siano non solo noti

ma assolutamente padroneggiati, ci si

sposta sui concetti avanzati.

L'Autocad nel lanciare Autosketch,
viene incontro a questa necessità, forni-

sce uno strumento introduttivo al mon-
do del CAD, che permette di apprende-
re e mettere a frutto gli elementi sintat-

tici di base del disegno con il computer
(senza incontrare elementi di disturbo,

che in una fase iniziale provocano solo

danni). Questi stessi elementi risulte-

ranno fondamentali nella prosecuzione
degli «studi» quando si passerà alle

varie versioni e varianti di Autocad.
L’altra caratteristica importante di

Autosketch consiste nella economicità
del prodotto, che lo rende abbordabile

anche da parte di chi si voglia semplice-
mente accostare al mondo CAD, senza
rischiare troppo in caso di eventuali

possibili fallimenti.

Chi usa, specie tra ì più giovani, il

computer anche nella convinzione che
una sua conoscènza sia un «atout» in

più quando ci si affaccerà nel mondo
del lavoro, potrà, specie se segue studi

di tipo tecnico o scientifico, oggettiva-

mente avere più possibilità se saprà

usare strumenti software idonei alla sua

specializzazione professionale.

Il nostro obiettivo

Chi ci segue da più numeri si ricorde-

rà che un anno e mezzo fa abbiamo
pubblicato una serie di articoli su Auto-

cad. Ora il nostro obiettivo, che si svi-

lupperà nel corso di due puntate, è
quello di fare un corso «elementare»,

che in una organizzazione cronologica

andrebbe posto prima del precedente.

Faremo sostanzialmente tre cose. In-

trodurremo t concetti basilari della Com-
puter Grafica vettoriale, la cui precono-

scenza è essenziale, poi descriveremo

ambiente e comandi di Autosketch.

Dopodiché faremo molta pratica af-

frontando un «caso studio» di facile

comprensione, il disegno di una piantina

di un appartamento.

Concetti iniziali

di Grafica Vettoriale

Tutta la Computer Grafica si basa su
due tipologie fondamentali di realizza-

zioni. quelle Bit-Mapped. dove si rappre-

senta e si memorizza il risultato finale di

una operazione di disegno, e quella Vet-

toriale, dove si rappresenta e memoriz-

za un insieme, opportunamente organiz-

zato, di oggetti elementari.

Ricadono nella categoria Bit-Mapped i

cosiddetti prodotti «Paint», mentre rica-

dono nell'altra i «Draw» e i tutti i pro-

dotti CAD.
Un disegno realizzato con un prodotto

vettoriale è un insieme di oggetti ele-

mentari che possono essere individual-

mente manipolati senza influire su tutti

gli altri oggetti presenti nel disegno. Al

contrario in un prodotto Bit-Mapped,

ogni nuovo elemento inserito occupa
dei bit. ed eventuali precedenti «occu-
panti» spariscono per sempre.

In termini di memoria occupata, ad
esempio quando il lavoro si salva su file,

il disegno Bit-Mapped ha una occupa-
zione dipendente dalla sua dimensione
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Figura I Auiocad Re-
lesse IO,

Se Autoskelch si può
considerare la Scuole
Elementare del mon-
do del CAD. le ultime
versioni di Autocad
rappresentano sema
dubbio le Scuole Su-
penon. Ma anche la

sofisticata vista tridi-

mensionale permessa
da Autocad W, non è

dei concetti base, gii

presenti in Auto-
sketch.

superficiale (larghezza per altezza in pi-

xel) e indipendente dalla sua complessi-

tà. Al contrario il file di un disegno
Vettoriale occupa una memoria dipen-

dente dai numero degli oggetti che lo

compongono.
In termini di modalità di visualizzazio-

ne il file di un disegno Bit-Mapped viene

caricato direttamente sulla memoria vi-

deo ed il tempo necessario per tale

operazione è pressoché costante, il di-

segno Vettoriale invece, che viene me-
morizzato come sequenza di elementi

codificati, viene caricato e ridisegnato

da un apposito programma che, tra l'al-

tro, decodifica i dati letti.

Il disegno Vettoriale è manipolabile

più facilmente in quanto contiene ele-

menti codificati ed elementi numerici
che possono essere rielaborati, anche
pesantemente, con appositi programmi.
Il disegno Bit-Mapped, può subire solo

semplici trattamenti a livello dei vari

punti componenti.

Descrizione sommaria
dell’ambiente Autosketch

L'economicità di Autosketch compor-
ta una certa spartanità nella procedura
di installazione che riconosce solo sche-

de video standard e in pratica solo il

mouse come strumento di puntamento.
Numerose sono, invece, le periferi-

che su carta. Nei nostri esperimenti

utilizzeremo, oltre al video, anche un
Plotter, una Stampante Laser e una
Stampante ad Aghi.

Autosketch é poi rigorosamente bidi-

mensionale, anche se possiede il co-

mando PIANO, con il quale si possono
utilizzare fino a dieci fogli di disegno
sovrapposti.

L'ambiente di lavoro è molto pulito, in

quanto il prodotto si risen/a solo due
righe, una superiore per il menu e per le

comunicazioni di Status, quella inferiore

per i messaggi e per l'interazione via

tastiera con l'utente.

Il senso di pulizia è aumentato anche
dal colore dello sfondo, che è bianco

DISEGNO HOOIFICA VISTA AIUTO • NODI MISURE FILE

Areo A3 Annulla FI Ultiaa vista F9 Orto AS Unire Distanza Nuovo

ReTtangoLo Rifare F2 Zoom X Cornice Colore Angolo Aprire

Cerchio A4 Cancella F3 Zoom riquadro FIO Griglia A6 Curva Area Salvare

Curva Gruppo A9 ZooB limiti Snap A7 Griglia Punto Salvare con

Linea Al Sgruppo A10 Zoom tutto Unire AS Piano Di razione Creare OXF

Sinboto Sposta F5 Pan F8 Limiti Quota allineata Parametri penn

Punto Copia F6 Ridisegna Tipolinea Quota orizzontale Area di stampa

Poligono A2 Stira F7 Base simbolo Quota verticale Nome stampa

Testo Proprietà Mirino Mostra proprietà' Stampa

Ruota Proprietà' Informazione

Scala Snap Gioco

Specchia Testo Gendia

Spezza F4 Visdia

Uscire

Figura 3. Autoskelch Albero dei menu Questo à l'albero dei menu di Autosketch. Rispetto a quello di Autocad risulta molto semplificato, in quanto ovviamente i

comandi sono di meno, ma anche più rasionBle, in quanto é presente un soto menu con un solo livello sottostante di tendine.
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(fig. 2). Questo fatto però peggiorerà la

resa qualitativa delle nostre foto.

Lo Status indica la percentuale di

occupazione della memoria RAM, e

questo messaggio va tenuto sotto con-

trollo in quanto il disegno viene conser-

vato in memoria centrale senza possibi-

lità di swapping su disco (cosa che
invece permette di gestire disegni di

grosse dimensioni con Autocad).

Il menu di Autosketch è molto ordina-

to (in figura 3 ne vediamo la stampa), in

quanto è composto da una sola barra

con 7 comandi e quindi 7 tendine. Qual-

cuno dei comandi attiva anche una Dia-

log-Box. Al venti comandi più utilizzati

sono anche destinati altrettanti tasti

funzione. Nella varie funzioni di disegno,

quando occorre indicare coppie di valori

X.Y é possibile in generale lavorare sia

con il mouse, con il solito metodo del

puntamento, sia con la tastiera, digitan-

do i valori numerici voluti.

Nelle funzioni ove occorra selezionare

oggetti, si possono utilizzare tre tecni-

che. Puntando l'oggetto e cliccandoci

sopra il mouse, con la modalità INTER-

SECA che seleziona tutti gli oggetti

«toccati» da un rettangolo elastico pilo-

tato dal mouse e infine con la modalità

FINESTRA che seleziona gli oggetti in-

terni al rettangolo elastico. Durante l'o-

perazione di selezione il cursore prende
la forma di una mano puntata.

Descrizione sommaria del menu

La prima opzione è DISEGNO e com-
prende tutte le primitive di disegno con
le quali si aggiungono nuovi oggetti alla

composizione. Oltre ai comandi dal si-

gnificato ovvio (ARCO, dati tre punti,

RETTANGOLO, dati due vertici, CER-
CHIO, dato centro e punto sulla circon-

ferenza, PUNTO, SIMBOLO, che traccia

un disegno preconfezionato e salvato,

su file) sono presenti:

LINEA, con il quale si traccia un seg-

mento 0 una spezzata:

CURVA, che traccia, invece della spez-

zata, una curva tangente ai van lati delia

spezzata stessa:

POLIGONO, che traccia una linea

chiusa:

TESTO, per l'apposizione delle scritte,

che sono degli oggetti al pari degli altri

elementi.

La funzione Testo comprende anche
qualche specifica di editor che permette
di allineare righe successive, oppure,

attraverso opportune codifiche, di utiliz-

zare attributi come sotto e soprallinea-

tura.

La seconda opzione MODIFICA, è

quella che permette di intervenire su
uno 0 più oggetti presenti nel disegno

Figura 4 Comando
Stira. Specchio e Mi-

é un esempio di ulila-

lazione dei solislicaii

comandi di Sdito' <che

in Aulosketch si chia-

mano di MODIFICAI,
che permettono ap-

punto di modiricara un

disegno senia perder-

ne alcun elemento. Al-

tro comando «evo/u-

ton presente solo nei

prodotti CAD é quello

che permette di misu-

miauiomatica il di-

Figura 5. Dialog Box -

Una modalità ormai
classica di interazione

con un software, or-

mai diffusa in tutti I

Autocad. é costituita

da! Dialog-Box. In que-
sto caso vediamo
quello conseguente al

comando TinuNEA
con il quale si imposte
questa propnetà sce-

gliendo in un campio-

corrente. Gli oggetti debbono essere
volta per volta selezionati, ricorrendo ad
una delle varie metodologie possibili.

Le funzioni sono:
ANNULLA, che permeile una eliminazione

«a ritroso» degli ultimi oggetti tracciati, e
RIFARE, che annulla l'annullamento:

CANCELLA, per eliminare l’oggetto selezio-

GRUPPO e SGRUPPO, per comporre più

oggetti m uro solo e viceversa:

SPOSTA e COPIA, dal significato ovvio;

STIRA, è una funzione avanzata che permet-
te di spostare elementi oppure, se questi

sono tagliati dalla finestra di ritaglio, di allun-

garli 0 restringerli Se deH'oggetto che viene
distorto sono state visualiz2ate le misure
queste vengono direttamente ricalcolate

lfig.4):

PROPRIETÀ', con la quale si modificano le

propnetà Colore (con la scheda EGA sono
disponibili 8 colon), Tipolinea (sono 10 e si

vedono in figura 5) e il piano (sono 10):

RUOTA, rotazione con un angolo a scelta (il

passo di variazione é di 1 grado) dell’oggetto

selezionato:

SCALA, per ridimensionare un oggetto:
SPECCHIO, per riprodurre specularmente un
oggetto:

SPE22A, permette di frammentare oggetti in

più oggetti, anche cancellandone delle por-

zioni.

Il terzo menu si chiama VISTA e per-

mette operazioni di:

ULTIMA VISTA, annulla gli ultimi ZOOM e

PAN;
ZOOM X, in CUI SI indica il fattore di ingrandi-

mento:
ZOOM RIQUADRO, che ingrandisce un'area

rettangolare individuata con II mouse;
ZOOM LIMITI, viene visualizzato il disegno

nei limiti impostati con l'apposita funzione,

ZOOM TUTTO, ingrandisce il disegno esi-

stente. fino a fargli occupare tutto il video,

indipendentemente dai limiti del loglio.

PAN, trascinamento del foglio all'interno del-

la finestra video in uso:

RIDISEGNA. rìesegue il disegno senza altera-

re la vista

Il quarto menu AIUTO fornisce gli

strumenti di supporto al disegno;

ORTO, obbliga a tracciare linee secondo l’as-

se X o Y;

CORNICE, le curve vengono dotate di comici

con le quali é più facile manipolarle;

GRIGLIA e SNAP. classica accoppiata per

costruire ed utilizzare la quadrettatura «ac-

chiappapunti» che obbliga a disegnare su un
foglio di carta a quadretti;

UNIRE, facilita l'individuazione di punti di

riferimento precisi anche se non fisicamente

presenti (ad esempio il centro di una circon-

ferenza).

Il menu MODI serve per definire le

modalità di lavoro e quindi le varie scel-

te influiscono direttamente sul disegno:

UNIRE, per settate le vane tipologie di punti

interessate dal comando:
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Tutti i camsndi in cui

occorre scegliere qual-

cosa. come quelli della

tendina MODI, in cui

SI scelgono le caratte-

ristiche da dare ai vari

elementi disegnati, la-

vorano con II concetto
di Dialog-Box Queste
finestre interattive Si

presentano con delle

caselle contenenti te-

sti e valori che posso-

no essere nuovamen-
re impostati citckando

COLORE, per scegliere il colore del tratto;

TIPOLINEA, per scegliere il tipo di linea (con-

tinua, iratteg^ata, punteggiata, mista, ecc.);

CURVA, per indicare la precisione di traccia-

mento delle curve;

GRIGLIA, per stabilire la misura della qua-
drettatura di riferimento che viene visualizza-

ta con puntini neri;

SNAP, per stabilire la quadrettatura obbligata

nel puntamento;
PIANO, per scegliere su quale dei dieci piani

a disposizione lavorare e quali visualizzare,

uno o più insieme;

LIMITI, per definire i quattro limiti del dise-

gno. Questa zona è quella in cui viene trac-

ciata la griglia, ed é quella utilizzata con il

comando ZOOM LIMITI:

BASE SIMBOLO, serve quando si crea un
simbolo e se ne vuole precisare un punto di

collegamento che serve quando si richiama

da un altro disegno;

MIRINO, per settare la precisione del punta-

tore a forma di mano;
PROPRIETÀ', fa il riassunto di altri comandi:
TESTO, altezza, il fattore di scala, l'inclinazio-

ne della linea del testo e dei caratteri.

Il menu MISURE é quello che attiva

le funzioni di misurazione del disegno.

Queste possono essere solo calcolate o

anche visualizzate in maniera semiauto-

matica, indicando cioè la loro posizione;

DISTANZA, ANGOLO e AREA, viene visualiz-

zato il risultato del calcolo;

PUNTO, visualizza le coordinate della posizio-

ne del puntatore;

DIREZIONE, visualizza la misura di un ango-

lo, dati tre punti;

QUOTA ALLINEATA, misura secondo la dire-

zione della linea;

QUOTA ORIZZONTALE / VERTICALE, misu-

ra della proiezione sugli assi X e Y;

MOSTRA PROPRIETÀ', dMii oggetti puntati.

L'ultimo menu è FILE e permette di

iniziare un NUOVO lavoro, di APRIRE e

di SALVARE con lo stesso o SALVARE
CON un nuovo nome.

Permette anche di salvare nei forma-

to codificato di Autocad, che è l'DXF.

Tale formato può essere letto, come
anche il formato SLD, da Autocad e, per

gli interessati al DTP, dallo Xerox Ventu-

ra. Non è però possibile il viceversa. È
anche presente il comando GENDIA per

generare diapositive (che nel mondo
Autocad hanno desinenza SLD) e VI-

SDIA per rivederle.

Dal menu FILE si lancia ia stampa su
carta (STAMPA), che comporta la scelta

delle penne (PARAMETRI PENNE}, l'in-

dividuazione della porzione del foglio da
stampare (AREA DI STAMPA), l'indica-

zione dell'eventuale nome del file di

stampa. Indichiamo anche la presenza
di un giochino interattivo, che può servi-

re per il Relax, tra una fase e l'altra del

disegno.

Al lavoro
Preparazione del foglio

Prima di iniziare i! lavoro vero e pro-

prio di disegno é buona norma, lo abbia-

mo più volte ribadito, preparare il foglio.

Occorre cioè configurare l'area grafica

utilizzando gli appositi comandi, come
quelli relativi alla griglia, allo snap, ai

limiti e così via.

Entrati nell'ambiente di lavoro di

Sketch, occorre spostare il puntatore a

freccia sulla parte aita dello schermo
dove sono posizionati I comandi princi-

pali, che verranno così evidenziati, e
che mostreranno nelle tendine le varie

opzioni.

Nei caso specifico bisognerà attivare

il comando MODI che. una volta attiva-

to «srotolerà» la sua tendina che elenca
le sottofunzioni disponibili:

UNIRE/COLORE/CURVAfGRIGLIA/PIANO/LI-
MITI/TIPOLINEA/BASE SIMBOLO/
MIRINO/PROPRIETA'/SNAP/TESTO

Bisogna cliccare su LIMITI per poter

specificare la grandezza del foglio di

lavoro.

LIMITI è una di quelle opzioni che
vengono impostate attraverso una «fi-

nestra Dialogo» (vedi fig. 6). Le finestre

Dialogo sono generalmente composte
da una serie di caselle contenenti testi

0 valori. Puntando il cursore freccia sul-

le caselle e diccando è possibile sce-

gliere 0 variare l'impostazione dei valori.

Quindi attraverso la finestra dialogo di

LIMITI occorre specificare i punti infe-

riore sinistro/destro e superiore sinistro/

destro dell'area di disegno digitandone i

valori nell'unità di misura prescelta. I

valori iniziali di default sono 0.0 per il

vertice inferiore sinistro e 12.9 per quel-

lo superiore destro.

Se si imposta un valore diverso da
quello di default, ad esempio per lavora-

re in unità centimetri, è possibile, quan-

do occorra vedere l'intera area di dise-

gno, scegliere l'opzione Zoom Limiti.

Il passo successivo riguarda la confi-

gurazione della griglia di supporto (la

quadrettatura di aiuto). Occorre perciò

attivare, sempre da MÒDI, l'opzione

GRIGLIA (fig. 7).

Anche l'opzione GRIGLIA presenta

una finestra Dialogo per cui attraverso

di essa è possibile definire la spaziatura

della griglia e, con lo switch ON/OFF,
attivarne o meno la visualizzazione.

Nel caso in cui si vogliano spaziature

diverse per X e Y è sufficiente cliccare

sulla casella della Y ed inserire un valore

diverso da quello uguale ad X, che ver-

rebbe assunto per default.

La Griglia cosi definita occuperà tutta

l'area di disegno precedentemente im-

postata con LIMITI.
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Figura 8 II nostro
esercizio - Una pian-

In questa poma punta-

ta prepareremo >1 fi>

glio di lavoro, opera-

zione iniziale indispen-

sabile, e cominceremo
a disegnarci sopra la-

vorando con I comandi
di MODI e DISEGNO
Nella seconda puntala
utilizzeremo invece
prevalentemente le

funzioni di MODIFICA
ct>e sono quelle che
permeffono di interve-

nire sugli elementi già

disegnati, per esegui-

re correzioni.

A questo punto deve essere imposta-

ta la griglia Snap che si imposta attivan-

do l’opzione SNAP (opzione di MODI),
che si presenta la solita finestra Dialo-

go. Per attivare o disattivare la griglia

Snap e impostare la spaziatura, vale lo

stesso procedimento descritto per l'op-

zione GRIGLIA.

La griglia SNAP non deve necessaria-

mente essere uguale alla Griglia di sup-

porto, anzi é meglio attivare dei valori

dello Snap multipli o sottomultipli dei

valori di GRIGLIA.
Vi sono poi altre due opzioni che

possono essere attivate durante la fase

preparatoria del disegno. Possono per-

ché é possibile comunque impostarle in

qualsiasi momento del lavoro. Si tratta

delle opzioni TIPOLINEA. COLORE e
CURVA.

La finestra Dialogo di TIPOLINEA dà

la possibilità di scegliere, tra quelli elen-

cati, il tipo di linea corrente utilizzato per

disegnare entità e primitive. Infine si

può modificare il Fattore di scala per il

Tipotinea, in questo caso tutti gli ele-

menti interni della linea, anche se già

tracciati, vengono ridisegnati con i nuovi

valori di scala, ad esempio le linee trat-

teggiate potranno avete tratti più fitti.

L'opzione COLORE permette di sele-

zionare. sempre attraverso la comoda
finestra Dialogo, uno dei sette colori

disponibili, in ordine: Rosso/GialloA/er-

de/Ciano/Blu/Magenta/Nero, e quindi di-

segnare le entità con il colore prescelto.

Anche questa opzione é naturalmen-
te modificabile in qualsiasi fase di lavo-

ro.

Dalla finestra dialogo dell’opzione

CURVA, si può determinare la precisio-

ne tracciamento dei segmenti curvi.

Praticamente occorre digitare il numero
di segmenti con cui la curva verrà spez-

zata per essere rappresentata.

Maggiore è il numero di segmenti,

maggiore sarà la precisione della curva.

Il valore di default è uguale a otto.

Se la variazione del numero di seg-

menti viene effettuata quando già sono
stati disegnati elementi curvi, questi su-

biranno un ridisegno automatico e quin-

di é consigliabile, per velocizzare il lavo-

ro lasciare il valore di default e poi

aumentarlo alla fine.

Il menu AIUTO

Prima di passare agli strumenti per il

disegno, è bene ricordare che sotto il

comando principale AIUTO si trovano

delle opzioni che fungono da switch per

attivare o disattivare alcune funzioni

presenti nel menu di MODI (Griglia e
Snap] e altre di supporto al disegno
(Orto. Cornice, Unire).

Altro modo per attivare o disattivare

le opzioni di AIUTO è quello di ricorrere

ai tasti scorciatoia Alt-FTasto Funzione
(questo vale per chi ha buona memo-
ria... oppure ha provveduto a stampare
la mascherina da attaccare alla tastiera,

presente come file di disegno tra gli

esempi in dotazione).

Il menu DISEGNO

Giunti a questo punto si può iniziare a

tracciare il disegno. Per farlo bisogna
ricorrere alle ben note Primitive, cioè gli

strumenti essenziali per il disegno
(Ielettronico».

Srotolando la tendina dei comando
DISEGNO compaiono le seguenti op-

ARCO/RETTANGOLO/CERCHIO/CURVA/
LINEA/SIMBOLO/PUNTO/POLIGONO/
TESTO
Usiamo, per cominciare a disegnare la

piantina di appartamento (fig. 8), l'opzio-

ne LINEA oppure l'opzione POLIGONO
(per attivare le opzioni occorre posizio-

nare la freccia/puntatore sul nome del-

l’opzione e cliccare).

La differenza fra le due opzioni è la

seguente;

la funzione LINEA permette di dise-

gnare linee singole oppure consecutive.
Però per poter disegnare linee consecu-
tive occorre cliccare due volte il vertice

finale della linea.

Nel caso venga usata questa funzione
è bene ricordare che ogni singola linea

viene considerata come entità.

La funzione POLIGONO invece per-

mette di tracciare più linee connesse
che possono formare un poligono aper-

to (spezzata) oppure chiuso. Per termi-

nare la serie di linee occorre cliccare

due volte l'ultimo vertice. Usando la

funzione POLIGONO ciò che si è trac-

ciato viene considerato come un’unica

entità.

Oltre ad individuare i punti delle entità

con lo strumento puntatore, sia esso
Mouse o Tavoletta, è possibile determi-
nare i punti digitando da tastiera i valori

delie coordinate che possono essere di

tipo Relativo (X.Y) oppure Polare (Di-

stanza.Angolo).

Per cui quando Autosketch chiede un
punto é possibile rispondergli in questa
maniera:

per le coordinate Relative: H(x,y)

per le coordinate Polan : P(distanza.anoolol

Un’altra funzione che può risuTtare

utile in questa prima fase di disegno é

RETTANGOLO. Con questa funzione é

possibile disegnare rettangoli specifi-

candone due angoli opposti.

Usando le funzioni di MODI per impo-

stare il foglio di lavoro (cm 29x42), il o i

tipi di linea ed i colori, per differenziare i

vari elementi, usando le funzioni LINEA.
POLIGONO e RETTANGOLO, proviamo

a tracciare la struttura base della nostra

piantina.

In pratica se nel disegnare non si

commettono errori e si disegnano cor-

rettamente i vari elementi lo strumento
grafico non necessiterebbe di altri co-

mandi.

In realtà invece occorre intervenire

più volte sugli elementi già costruiti,

non solo per apportare eventuali corre-

zioni in caso di errori, ma soprattutto

per essere produttivi, ad esempio quan-

do occorre duplicare oggetti ripetitivi,

oppure scomporne uno in elementi più

piccoli, ecc.

In queste fasi poi il foglio deve essere
manipolato, spostato, ingrandito, per

meglio evidenziare la zona dove si sta

lavorando.

A tutte queste esigenze fanno fronte le

funzioni di Editing e di View. E il lavoro

di editing è sempre percentualmente il

lavoro più rilevante. Dell’Editing con
Autosketch parleremo nella seconda
puntata.
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SCANNER
400 dpi - 32 mezzi toni - 105

mm - compatibile con Windows/
Gem/Halo/PCX in tutti i modi grafici

IBM (disponibile anche software (X!R)

a sole L. 450.000

STAMPANTI
Panasonic tutti i modelli inclusa la nuova

KX-P1124 (200 cps/24 aghi) telefonare

MONITOR
monocromatico dual 14" fiat L. 220.000

monocromatico VGA L. 2S5.000

monocromatico multisync L. 450.000

colori Philips 8802 (Amiga/ST) L 340.000

colorì Philips 8833 (CGA) L. 450.000

colorì Philips 9043 (EGA) L. 550.000

colorì multisync CTX (nuovo) L. 850.000

schermi antirìflesso da L. 18.500

SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE
chip RAM
dischi 3^" Precision

dischi 3^" Precision HD
dischi 5,25" Precision

dischi 5,25" Precision HD
drive 5,25" 1.2 Mb
drive 3,5" 720 Kb
drive 3,5" 1.44Mb
hard disk Seagate 20 Mb
hard disk Seagate 32 Mb
hard disk Seagate 40 Mb
hard disk Seagate 80 Mb
hardcard 20 Mb Tandon

data pac 20/40 Mb

ADD-ON
coprocessore Intel 8087-5

coprocessore Intel 80287-8

coprocessore Intel 80287-10

FAX Murata manuale italiano L.

modem Smartlink esterno da

modem Smartlink interno

mouse Z-nix 250 dpi

tastiera 102 tasti Cherry

tavoletta grafica Genius 12’

telefonare

L. 2.000

L. 5300
L.900

L. 2.300

L. 175.000

L. 180.000

L. 210.000

L. 380.000

L. 550.000

L. 660.000

telefonare

L. 590.000

telefonare

L. 210.000

L 550.000

1.400.000

L. 230.000

L. 195.000

L. 85.000

L 130.000

L. 750.000

SCHEDE
scheda copy card 43 L. 150.000

scheda eprom burner 4 pos. L. 240.000

schede espansione memoria telefonare

schede multifunzione XT/AT telefonare

scheda Super EGA 640x480 L. 290.000

scheda Super EGA 1024x480 L. 330.000

scheda VGA 800x600 L. 450.000

130
tipi diversi di schede, accessori

& add-on disponibili: richiedere

il catalogo o telefonare!

tutti i tipi di

cabinet:

desktop standard

desktop baby
desktop minibaby

trasportabile LCD
tower drive vert

tower drive orìz.

minitower

MOTHERBOARD
80386-20 MHz

-CPU 80386-20 LL
-zoccoli per 80287/80387

-memory interleaved

-shadow RAM
-espandibile fino a 16 Mb 32 bit

RAM (41256/411000)

-Landmark 26.7 MHz
Lire 1.950.000

PC XT 8088-10 desktop

512 Kb RAM espandibile 1 Mb
drive 360 Kb + hard disk 20 Mb
Hercules - tastiera 102 tasti

monitor 14" dual fiat screen

Ure 1.600.000

PC AT 80286-12 desktop

512 Kb RAM espandibile 4 Mb
drive 1.2 Mb + hard disk 20 Mb
Hercules - tastiera 102 tasti

monitor 14" dual fiat saeen
Ure 2.100.000

PC 80386-20 tower (foto)

1 Mb RAM espandibile 8/16 Mb
drive 1.2 Mb + hard disk 32 Mb
Hercules - tastiera 102 tasti

monitor 14" dual fiat screen

Ure 4.400.000

MODELU BASE
assembliamo configurazioni su richiesta

tutte le nostre motherboard e

schede di espansione accettano

anche i nuovi

CHIP RAM 1 Mbit-100

risparmio del 40%
sui vecchi chip 41256

SCHEDA ESPANSIONE 2 MB
EMS 4.0 a sole Ure 990.000

en iki^A

80286

FAMTAQOPT
COMPUTER HOUSE

Via O.Targioni Tozzetti 7/b - 57126 LIVORNO
TEL: 0586/805.200 - FAX: 0586/803.094
PREZZI IVA E TRASPORTO ESCLUSI • RICHIEDETE CATALOGO • SCONTI A RIVENDITORI



PlayWorld
di Francesco Carla'

Vi andrebbe di fare un
viaggio nelle mie più recenti,

ma anche antichissime,

suggestioni suggeritemi

dalla quotidiana

frequentazione del software
interattivo? Comincio.

Mi viene in mente un
tuffatore in bilico sulla

roccia. Indeciso come
Amleto se tuffarsi o non
tuffarsi nello schermo,
l'uomo ha deciso di tuffarsi.

Perciò, con un rapido colpo

di testa ha sfondato il vetro,

e adesso è dall'altra parte. E
intorno ci sono soggetti

immateriali che può usare

come fossero veri. Perciò il

mondo vero si è fatto

simulato.

Tutto comincia con i giochi.

Il computer si muove in

molti campi; la sua forza e la

sua velocità sono sempre

Crazy Cars 2

Titus IFR)

Amiga/ST/IBM, Amstred e co.

Iscreen dalla versione ST)

Ecco, io vorrei parlarvi di

questo primo simulatore del-

la nuovissima Ferrari da stra-

da che voi conoscerete già e

che si chiama F.40. Saprete

forse che F. sta per Ferrari e

40 per il numero di anni di

età della epica casa del ca-

vallino rampante. Quello che
forse non sapete ancora è
che la F.40 è la prima vettura

da strada che sfrutta il cosid-

detto «effetto suolo»: in-

somma è quasi una macchi-
na da corsa e ciò si riesce ad
intuirlo anche dando una fug-

usate per dare più spinta al

lavoro, ma non come
l'orologio ha creato il tempo
e ce l'ha messo al polso.

Piuttosto come l'automobile

che c'ha insegnato te

distanze e ce le cambia con
la sua velocità. Il computer,

comunque, più di questi alta

due: perché allarga il nostro

cervello con l'effetto di una

droga. Lo strappo si estende
e diventa un altro mondo.
Ecco, ci sono: il computer
crea un altro mondo parallelo

a quello reale.

Infatti la televisione ha tanti

poteri, ma non quello di

generare mondi. Semmai
potrei attribuirgli la forza di

riprodurre il mondo reale e di

appiccicargli sopra una
patina di ragnatele. Certo

nulla a che vedere con la

tiridimensionalità gommosa

del Simulmondo. Già perché
la TV non é per niente

interattiva. Possiamo
guardarla, cambiarla con il

telecomando, registrarla con
il videorecorder, ma non
possiamo entrare

nell'immagine e usare le

cose. Rieccomi al tuffatore.

Ha deciso di entrare nello

schermo. Una volta dentro

armeggia con gli oggetti: si

siede sui divani gommosi e
tridimensionali, passeggia
sulle architetture e sui

pavimenti simulati, poi si

sdraia su chaise longues di

purissimo pixel. È la nuova
vertigine della camminata
interattiva.

È il computer, sensibile

creatore di mondi, che
manda i suoi giochi a

tranquillizzarci. Sereni e un
po' stupidini. frequenteremo

paesaggi interattivi senza
troppa paura. Poi i nostri

sensi cambieranno e allora

potremo sederci su una
poltrona di pixel con grande
maestria. Interattiva e
gommosa, essa riposerà il

nostro cervello e non più la

nostra schiena.

In questo numero di

PlayWorId:

Avvenimento I:

Crazy Cars 2. uno dei

migliori autosimulator della

storta.

Avvenimento 2: Dragon's

Lair uno dei quattro/cinque

best coin ops conversion in

circolazione; e ancora: un
nutrito aggiornamento MSX
e un ampio PlayWorId
Panorama. E to finish: tre

famosi game d'altri tempi

nella sezione Revival.

Leggere e interagire, pleasel

gevole occhiata al prezzo

della automobile in questio-

ne: 400.000 milioni (di lire)

assicurandosi anche indi-

spensabili «optionalsu come
i freni ABS e i sedili in pelle.

A conti fatti mi viene facile

assicurare che è il caso di

rivolgersi al più economico
simulatore della Titus, che
certo non offrirà alcuni im-

portanti status svmboi (per

esempio la carrozzeria...),

ma in cambio ha il non tra-

scurabile dono di costare L.

39.000 tutto incluso.

Già, ma che cosa incluso?

Inclusa la velocità massima
simulata, identica a quella

dell'originale (327 kilometri

ora), inclusa una ampia dose
di guidabilità interattiva, in-

clusa una discreta verosimi-

glianza degli scenari e una
buona dose di divertimento.

Cominciamo allora.

Sono le nove di mattina e

mi trovo al volante della F.40

in versione Titus. Sullo sere-

en le cose più essenziali:

indicatori di velocità, cambio
di marcia a due velocità (pec-

cato), volante in pelle sinteti-

ca della MOMO. conto alla

rovescia del tempo reale a

mia disposizione per il giret-

to, altre strane freccine di

cui al momento non ho an-

cora intuito la funzione.
Joystick avanti per correre,

indietro per frenare. Click sul

fire button per cambiare
marcia. Andiamo.
Un guidatore simulato che

si rispetti deve fare due co-

se: 1, saggiare l’interattività

del suo mezzo; 2. acclima-

tarsi con il territorio digitale

che ha davanti. Ho fatto in

scioltezza queste due cose
scoprendo eccitanti paesag-
gi di pali telegrafici e cordoli

cosparsi di piloncini segnale-

tici killer, in assoluto il peg-

giore degli ostacoli di questo
software. Per non parlare poi

delia grottesca macchina
della polizia (clonata senza
pietà da TEST DRIVE della

Accolade) che anziché inflig-

gerci le ragionevoli multe ca-

gionate dalla nostra altissima

velocità (327 atl'ora su una
strada di campagna, roba da
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Questa versione di Dra-

gon's Lair per Amiga/ST ri-

schia di passare alla storia

per due ragioni estranee alla

sua qualità (tantissima). In-

tanto per (a dotazione di di-

schetti (6 nella versione Ami-
ga) e la quantità di grafica in

M8 annunciata sulla coperti-

na (130 MB); ma poi l'acca-

dimento di un miracolo in-

credibile per chi di questo
mercato s'intenda un po':

questi sei dischi non si co-

piano e non si sproteggono
neppure a mettersi a piange-

re a dirotto. Ragione per cui.

è intuitivo, la faccenda si sta

trasformando in un grosso
affare commerciale per la

Ready Soft che deve avere
scoperto l'uovo di colombo.
A quanto pare, m'informano
i miei collaboratori più tecni-

ci, i) miracolo dell'incopiabili-

mattil), insistono nell'ostaco-

larci da presso fino a rag-

giungere l'equilibrio critico,

superato il quale sfociamo
nell'esplosione. Che è la co-

sa meno comprensibile per-

ché non si riesce a capire

come possa essere suffi-

ciente prendere a sportellate

una macchina sia pure a for-

te velocità per finire in fumo.
Ma cosi è.

Comunque Crazy Cars 2

mi piace moltissimo. Mi pia-

ce soprattutto perché, e non
capita quasi mai nei simula-

tori di automobile, comunica
un’eccitante sensazione di

velocità. Qualcosa che lo fa

somigliare a Buggy Boy del-

l'Elite che rimane il più velo-

ce e riuscito «coin op» in

versione home. L'altra cosa
che mi piace molto di questo
software è lo scrolling: flui-

do, ma non troppo, assomi-
glia ad un simulatore di volo

coloratissimo e veloce. Ma
la cosa che mi piace in asso-

luto di più è il senso di ango-

scia e di mistero che ti sbat-

te addosso. La domanda è:

che cosa ci fa una F.40 in

una strada secondaria e de-

serta a correre selvaggia-

mente senza un'apparente

meta, e chi sono e cosa vo-

gliono da noi tutte queste
auto della polizia che non ci

seguono, ma ci precedono e
cambiano colore mentre
passano le ore e la luce del

giorno lascia il posto a) po-

meriggio e alla notte.

Corro con l'F.40 della Titus

e non riesco a trovare una
risposta a queste domande.
Mi devo essere di nuovo
perso in un velocissimo uni-

verso simulato.

Dragon's Lair

Don BluttWisionary Technology
(USAI
Ready Soft (USAI
Ami^ST
Iscreen dalla versione Amigal
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magico intorno a questo su-

pergame. Un alone fatto di

tecnologia. Già, si fa presto a

dire «poco interattivo»,

«troppo difficile» e via bag-

gianando. Il problema è che
Dragon's Lair non è un vi-

deogame. è un'altra cosa.

Se qualcuno me lo chiedes-

se potrei rispondergli che è
un puzzle elettronico di cui

bisogna distinguere, senza
vederli, tutti i pezzi. Sennò,
se la prima definizione non vi

va, potrei dire che è un mo-
saico di immagini {informati-

che solo nella versione Rea-

dy Soft, non in quella arcade

che era un disco laser, im-

magini che si attaccano una
all'altra purché vi capiti di

beccare il buco nero giusto,

cioè il momento esatto, né
un attimo prima e neppure
uno dopo, in cui dovete fare

forza sul vostro joystick e
cliccare a più non ne posso il

fire button. Cosi, solo dimo-
strando una tale abilità di ti-

ming, potete ricostruire tutta

la piacevole e leggermente
caramellosa storia di Dirk

Oaring e della sua principes-

sa sepolta viva nel dedalo

del castello. E questo è pos-

sibile in vane definizioni e
perfino con il diabolico
trainer messo a punto da va-

ri gruppi di hackers/crackers

europei, trainer che aiuta a

percorrere, con vite infinite,

tutto il tragitto, dal ponte le-

vatoio con perfidi serpenti

d'acqua, all'abbraccio finale

con la principessa, lo, in que-

sto momento, mi diverto co-

me un pazzo al pensiero di

avere quasi Dragon's Lair

(quello arcade) in casa.

tà si é verificato grazie alla

creazione da parte della Rea-
dy di un sistema operativo
dedicato che funziona solo
con Dragon's Lair. Infatti, ca-

ricato sull'Amiga 1000, il

software bypassa il work-
bench e non si serve di Inlui-

tion, ecc., ecc. Mi piacereb-

be saperne qualcosa di più.

My friends eccoci al dun-

que: Dragon's Lair è un'ope-

ra assolutamente assurda;

non si capisce come sia sta-

to possibile replicare sui

computer sedici bit il più frre-

plicabile degli «antichi» arca-

de dell'età d'oro. Problemi

grafici, direte voi. Già, e mica
piccoli visto che l'originale

era una specie di epico car-

tone animato in versione bu-
cherellata per fini interattivi.

La storia la conoscono
proprio tutti: si tratta di aiu-

tare Dirk Daring a superare
tutti gli ostacoli che gli si

frappongono al recupero di

una distinta principessa e,

già che c'è, all'acquisizione

di un altrettanto interessante
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Diabolici friend che avete preso parte fin qui alle esercitazioni

di linguistica informatica del vostro Francesco Carlà. è giunto

il momento delle news collocate nella multirubrica

Panorama.
Già sapete che ho da tempo unificato Amiga/Atari STe C 64:

i game sono gli stessi, cambia un po' il suono, sempre la

definizione e quasi mai la struttura di gioco. Restano
contraddizioni isolate a questa tendenza, naturalmente le

asseconderò quando si verificheranno. Parto.

Amiga/Atari ST/C64

Quando usci il primo Foot-

ball Manager di Kevin Toms
nel 1984, non credo che fos-

sero in molti e pronosticargli

un grande successo. E inve-

ce accadde. Fu un incredibile

trionfo che si è ripetuto

prontamente aH'uscita della

versione 2 la scorsa estate.

Avendo bene in mente que-

sti successi, molte altre case

hanno realizzato e distribuito

altri football manager: Track

Suit Manager, Soccer Supre-

mo e adesso questo Kevin

Dalglish Manager che porta

il nome di uno dei più celebri boli.

calciatori inglesi dell'ultima

generazione. Che dire: subi-

to devo ricordare che in que-
sto game {che ho provato

nella versione Amiga) la cura

della parte grafica è notevol-

mente maggiore rispetto a

quella degli altri prodotti

summenzionati. Certo la so-

stanza del gioco rimane la

stessa: controllare tutti i

meccanismi tecnici e non
che rendono grande e vin-

cente una squadra di calcio.

Ma questa semplice formula
sembra affascinare tutti.

In occasione dell'uscita

delle versioni PC e ST di

Zany Golf, ho pensato di alle-

garvi immagini dell’ultima

buca che non avevo fatto in

tempo a pubblicare a corre-

do deH'Awenimento del me-
se scorso. É lo screen che
battezzerei dello nscienziato

pazzo»: c'è un'atmosfera da
film americano dell'orrore

(anni Trenta e Quaranta). CI

manca solo che salti fuori

una mosca che intercetta i

nostri esperimenti.

Per essere il primo game
in arrivo dalla Russia non é
certo stato preso sottogam-
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meno fornisce agli Amiga
user uno dei più celebri Sega
arcade game. Tra l'altro if

primo che si ricordi con la

parte idraulica.

Dalla francese Legend una
corposissima adventure in

quattro dischi che ho prova-

to in versione Amiga, ma
che dovrebbe essere certa-

mente disponibile anche per

ST e PC- Interfaccia e grafica

sono certamente i punti forti

di questo software. I punti

deboli, almeno per gli inte-

rattori con le mie caratteristi-

che, sono certamente le dif-

ficoltà del puzzle e la scarsa
esplorabilità del labirinto. So-

gno di un adventure il cui

unico scopo sia circolare li-

beramente airinterno di

un'Immensa mappa/mondo.
Chiederò a Wiz se ne sa di

più. Intanto posso dirvi che
si parte da qualcosa che so-

miglia ad un'astronave e che

ba. Yes, parlo esattamente

di Tetris dello studente del-

l'Accademia delle Scienze di

Mosca, Mr. Gerasimov. Pub-

blicato in Occidente con i

buoni uffici della Andromeda
Ltd.. responsabile tra il 1983
e il 1987 di moltissimi inte-

ressanti game (a volte veri

capolavori come Caesar thè

Cai 0 come Scarabeusl, Te-

tris è stato distribuito in Eu-

ropa dalla Miirorsoft che ne

ha fatto versioni per tutti i

computer e la versione Ami-

ga/ST è stata realizzata pro-

prio dai ragazzi delta Andro-

meda. Ma vi starete chie-

dendo perché ritiro fuori il

discorso su Tetris a distanza

di un anno dalla sua prima

uscita. Le ragioni sono due:

la prima è che è uscita la

versione arcade di Tetris pro-

dotta dalla Atari; la seconda
è che Tetris è stato pubblica-

to negli States dalla Spec-
trum Holobyte che ha rea-

lizzato il celeberrimo Falcon.

Non ci sono novità invece
nella struttura del gioco che
è rimasto immutalo, si tratta

sempre di incastrare tra loro

piccoli pezzi di puzzle simula-

to, Semplice e insieme effi-

cace.

Dalla Elite arriva, finalmen-

te, la versione Amiga di Spa-

ce Harrier dopo che le altre

versioni C 64, Atari ST, ecc.,

erano già uscite da tempo.
Non posso dire che questa
replica di Harrier arcade mi
esalti, ma certo non posso
neppure dire che mi depri-

ma. Facciamo cosi: Space
Harrier Amiga è un decoroso
«coin opi> conversion che al-
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forse invece si rivelerà una
macchina del tempo. Mi
sembra di cogliere qualche

analogia con Explora/Chrono-

quest.

Phson è il titolo di un arca-

de/adventure che esce an-

che con l'opzione italiano (in-

credibile dictu) e che si risol-

ve in un immenso labirinto

graficamente molto riuscito

e interessante che si potreb-

be riassumere in «riuscirò a

scappare da questa prigio-

ne»? da cui anche il titolo.

Quando interagisco con soft-

ware tipo Prison mi viene in

mente sempre la stessa co-

dremo come vanno le cose
nel Ioading rime.

Per I Ludicrus della CRL
spenderò solo poche parole:

intanto posso dire di averlo

visto in preparazione circa un
anno fa a Londra e di esser-

mi chiesto se poteva interes-

sare qualcuno un videogame
ambientato nell'antichità.

Adesso che il game é dispo-

nibile posso rispondemni che
a me certo non piace affatto

questo software che tenta di

sembrare divertente e non ci

riesce, che prova ad essere
umoristico e non fa ridere.

Salvo la grafica che non è

Space Hamer Lords of Rising Sun

sa: provo uno smisurato de-
siderio di vedere con una
sola occhiata tutto il labirin-

to. Imperdibile per gli appas-
sionati di questo genere di

game da Ant Attack (il pri-

mo) in poi.

Nel prossimo numero do-

vrei riuscire a parlarvi per
esteso dell'ultimissima crea-

tura Cinemaware; Lords of

thè Rising Sun. Coinvolti in

un affascinante film interatti-

vo del Sol Levante, dovremo
probabilmente affrontare pe-

rigli marziali e strategie a ba-

se di inchini. Intanto ho mes-
so le mani su una preview
che mi ha dato un po' di

informazioni sulla presenta-

zione (una delie migliori di

sempre nella storia interatti-

va) e so una delle avventure,

cioè lo scontro a base di

shurike contro un esasperan-

te ninja. Il tutto realizzato

con la consueta bravura. Ve-

malaccio. les Pones

Per Cybernoid 2 posso riti- du Temps.

rare fuori il bagaglio di consi-

derazioni da poco svolte a

proposito di Prison: bello il

labirinto, anche spaziale, bel-

la la vita in queste caverne
simulate, stupenda la grazia

di queste figurine mignon
che si azzuffano rumoreg-
giando e ingaggiano furiosis-

sime lotte sotterranee alla

ricerca di obiettivi inesisten-
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I Ludicnis.

ti, in cerca di oggetti poco
importanti (i Me Guffin di At-

fred Hitchcock), impegnatis-

simi a cercare un'uscita dal

buio. Questa piccola arte

nell'arte deH'interattìvo, l'ar-

te di miniaturizzare creature

e di ficcarle in un grande
labirinto di cui si può vedere
un piccolo pezzo alla volta,

questa piccola arte ha creato

alcuni dei masterpiece della

storia del software. Fuori i

nomi Carla, mi sembra di

sentirvi gridare. Mi pare un
invito a nozze; che ne dite di

Impossible Mission, Whi-
stlers Bros., Exolon,
Cauldron 2 e del non dimen-
ticalo Caverns of Kafka. Tor-

nando a Cybernoid 2 della

Hewson, posso aggiungere

che qui la precisione grafica

ha raggiunto vertici impensa-
bili: la miniaturizzazione in

questo aiuta, perché le figu-

rine più piccole sono e più

definite sembrano. Dentro
una piccolissima astronave

si scende più giù possibile,

alla luce dei lampetti del fire

button,

Dalla Microids francese un

altro game di motorizzazione

frenetica e violenta che si

salva soprattutto per il diver-

tentissimo construction set

che dà l’accesso al gioco. Ho

trovato raggelante la costru-

zione dei volti dei nostri eroi

per mezzo di elementi singo-

li predefiniti da incollare inte-

rattivamente assieme. Scel-

te le facce, armata la tre

ruote, si può partire per l’av-

ventura supercattiva in due
schermi splittati. Qui la fac-

cenda si fa meno interessan-

te e Iron Trackers diventa un
difficoltoso game di corsa fe-

roce. Certo, però, che sarà

difficile dimenticare l’esila-

rante montaggio dei volti.

Bocca e capelli compresi.

La cangiante Psygnosis di

Liverpool che ci ha dato alcu-

ni dei massimi capolavori se-

dici bit (Brataccas, Terror-

pods), ha da sei sette mesi
creato una nuova etichetta,

la Psyclapse, con la quale

pubblica quello che Psygno-

sis si vergogna di pubblicare.

É il caso di questo Ballistix,

smaltatissimo e graficamen-

te perfetto giochino di biglie,

che é tanto esteticamente

riuscito quanto visivamente

neutro. Succede che davanti

allo screen non venga una
gran voglia di giocare e che
comunque non ci sia gran-

ché da fare se non sbattere

la biglia nell'apposita porta.
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Se voleva essere qualcosa

tipo Speedball non è andata

troppo bene. Prodotto pro-

fessionale, ma freddo come
un ghiacciolo.

Per chiudere questa sezio-

ne e prima di passare alla

rubrica MSX, vorrei dedicare

qualche riga a due game C
64 (e per ora solo C 64 an-

che se per Microsoccer so-

no in arrivo le versioni ST
Amiga): Pole Position 2 e
Microsoccer. Microsoccer

Pole Position 2 è un furio-

so e velocissimo «coin op»
conversion di uno dei più ce-

lebn game della Namco, ri-

prodotto per l'onesto e indi-

struttibile C64, con caratteri-

stiche che lo rendono diver-

tente e attraente. Si corre

nelle due note fasi del «pre-

pare to qualifv» e della gara

vera. Finisce che ci divertia-

mo come pazzi a fare i tempi

e a durare il massimo possi-

bile in pista. Una lezione sul-

l'arte del videogame.

Per Microsoccer non si

può non celebrare la bravura

del team della Sensible Soft-

ware (GB) già autore dì al-

meno due game riusciti e

tecnicamente sbalorditivi,

cioè Parallax e Wizball. Qui

le loro capacità si vedono
bene. Il C 64 sembra essere

stato forzato a diventare un
Amiga e gli omini visti dall'al-

to si muovono come quelli di

World Cup della Tekhan ar-

cade. Senza dubbio il miglior

videogame di calcio per tutti

i computer (anche migliore

di Italy '90 Soccer) con l'uni-

co difetto della difficoltà di

distinguere i colori delle

squadre. Ma è solo un picco-

lo pelo in un bellissimo uovo.

MSX 1 e 2

Freesoft Club: 06/6811197

Redigo queste festanti no-

te a proposito del software
MSX grazie alla collaborazio-

ne del Dr. Fina del Freesoft

Club che invito ufficialmente

e con amicizia ad essere un

po' più continuo e veloce

nell'invio delle novità che da-

gli elenchi che mi manda mi
sembrano tante e interes-

santi. E soprattutto giappo-

nesi. Già perché la cosa che
mi fa più felice di questo
ritrovato interesse sull'MSX
è la possibilità di avere gio-

chi originali giapponesi che
non sono disponibili per nes-

sun altro calcolatore.
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E allora vediamo un pochi-

no che cosa bolle nella pen-

tola a pressione nipponica.

Comincio con questo brutti-

no Strategie Mars della Db
Soft (J) che è uno spaziale

senza grandi qualità del qua-

le mi ricorderò in futuro so-

pratutto la presentazione,

quest’ultima si bella e colo-

rata. E piena di ideogrammi
Aleste che mi rendono gioioso an-

che se, naturalmente, non
capisco nulla.

A seguire un'altra avventu-

ra di A. Lupin, che abbiamo
già visto nel mese di marzo,

e che ritorna con questo ita-

lianeggiante A. Lupin: The
Castle of Zariostro della To-

ho Cinefile soft library (J). A
vederla e interagirla sembra
una scattante corsetta labi-

rintica con recupero di og-
getti che non aggiunge gran-

di cose a questo genere di

software. Certo è ben rea-

lizzato graficamente e il per-

sonaggio protagonista è sim-

patico, anche se non capisco

cosa c’entri con Arsenio
Lupin.

Miglioriamo moltissimo
con questo Scrambte Forma-

tion della Taito (J) che asso-
miglia parecchio al bellissi-

mo Tokyo arcade della stes-

sa Taito che precisa la sua
vocazione aerea già introdot-

ta con I riuscitissimi Flying

Shark, ’1942 e 1943. Qui si

vola in un panorama esteti-

camente perfetto e ricco di

colpi di scena interattivi che
mi vanno mottissimo a ge-

nio. Volo e sparecchio al

massimo livello e mi gusto
fino alla fine delle mie ener-

gie psicofisiche (assoluta-

mente messe a durissima

prova) i congegni simulati di

Scramble Formation.

E per terminare voglio par-

larvi del meraviglioso Aleste,

cartoon interattivo nipponico

che racconta in velocità e
bellezza una storia dramma-
tica di bombe su Tokyo e di

una ragazza in lotta per la

vita simulata. Finisce che
scattiamo su un supersonico

giapponese e diamo la cac-

cia ai quasi assassini. Con la

stessa grafica e forse dalla

stessa mano dei famosi (fa-

migerati) cartoni giapponesi.
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{C 64). Universi di un sacco
di colori, spaesamenti e diffi-

coltà, saliscendi e opzioni da
perdersi usando una trottola,

un cuneo o una biglia o tut-

t'e tre insieme, Compresi
sconosciuti comandi che
autorizzano a guardare la

scena del delitto secondo
angolazioni insospettabili,

oppure insegnano a cambia-
re protagonista (trottola, bi-

glia e cuneo) a partire dalla

difficoltà del momento. Na-

sce un impasto a tratti irripe-

giochino meccanico per mi-

surare la forza. Baule Zone
faceva parte di quella primis-

sima ondata Atari che aveva
imperversato in salagiochi,

sfruttando la grafica vettoria-

le agile e leggera che riusci-

va a creare mondi impossibili

alle tradizionali strutture soli-

de alla Space Invaders. Altri

successi, ricordate, furono
Tempest (un sogno colorato

che continuo a fare qualche

notte). Asteroids, Space
Duel. Zone, in versione Atari

delle torrette che si nascon-
devano. Ricordo ancora di-

stintamente i suoni scric-

chiolanti dei carri armati col-

piti e la piccola mappa/radar
che mi diceva dove si era

cacciato il nemico più vicino.

Tre anni fa. sui numero di

Pasqua di PlayWorId, vi par-

lavo di quello che considero

il primo vero game di Amiga/
si. Con Brataccas tornavano

a farsi vivi antichi protagoni-

sti della scena computeristi-

ca intemazionale (lan Ethe-

Spindizzy
(P3ijl Shirtey CB C 64/Spectrum)
I98S

Battle Zone
(Atan ST) 1985/’86

Brataccas
(lan Eihenngton GB Psygnosis
Amiga/STI 198Sr86

Spindiay

tibile di solennità digitali co-

me non se ne vedono quasi

mai, e questo perfino nel

ben più dotato universo elet-

tronico a sedici bit. Se vi

stancate di correre dietro al-

le novità, andate a tirarlo fuo-

ri dal portadischi.

Siamo già nei primi tempi
delle nuove creature infor-

matiche (ST/Amiga) con il

secondo graffiti di questo
mese. Parlo (vaneggio) di

Battle Zone, deportato diret-

tamente dalle patrie arcade

in cui aveva avuto una sua
vita vettoriale discreta (1980)

con una macchinetta a due
leve che sembrava un antico

Brataccas

ST. era una storia agghiac-

ciante di carriarmati cattivi e
di obiettivi Impossibili da rag-

giungere. C'era uno sfondo
di montagnette sinistre che
più andavi avanti e più sem-
bravano lontane. E presto,

oltretutto, finivi nello sguar-

do indifferente di tank elet-

trocomandati che inviavano

schegge vettoriali (Starglider

2 in questo non ha inventato

niente) che prima o poi colpi-

vano l'obiettivo giusto e

stop. E io m'incatenavo al

joystick per schivare le frec-

ce e i lampi e poi mi sforza-

vo di mandare proiettili di

rimbalzo contro le sagome

ringlon era il capo della Ima-

gine, la prima casa di home
game inglese) pronti a getta-

te sul piatto della bilancia

tutto il peso della loro espe-

rienza. Colpito! Fui assoluta-

mente colpito da questa
creatura software che spes-

so non riuscivo a maneggia-
re. Tridimensionale allo stato

puro, e con un pixelling as-

solutamente fitto e gommo-
so, raccontava una storia lie-

vemente angosciosa di abi-

tanti di un pianeta perduto,

dove il buco dell'ozono dove-
va essersi allargato un bel

po', e nei quale pianeta era-

vamo (noi rappresentati dal

protagonista Mr. Kyne) di-

spersi e senza memoria.
Memoria che era di certo

racchiusa nelle centinaia di

stanze del labiritino.

Costruito con un effetto

ottico che staccava dal fon-

do le immagini e che a furia

di guardare lo screen finiva

per stamparlo nel cervello.

Brataccas mi convinse defi-

nitivamente della capacità

delle macchine sedici bit di

creare universi simulati a

grandezza più vicina al reale

Tre grandi game in rigoro-

so ordine di apparizione. Co-
minciamo da Spindizzy, nella

compagnia virtuale del quale

ho trascorso ore insonni at-

taccato al C 64.

Sì. non c'è dubbio che
Spindizzy debba moltissimo
a Marbie Madness (Mad-
ness è del 1984), ma come
spesso succede si può parti-

re da un'imitazione per arri-

vare a qualcosa di assoluta-

mente originale. E alla fine

nelle centinaia di screen di

Spindizzy (mai visti tutti e
alzi la mano chi c'è riuscito

senza trainar...) si fa strada

la fantasia dell'autore che ha
crealo un gioioso racconto di

labirinti isometrici e scivolo-

si. nella pancia, che si è
sempre creduta strettissima,

del re dei computer otto bit
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MEGAGAME 64
di Marco Pesce

Un Yideogìoco tutto nostro

Quanti mesi sono passati dal

nostro primo appuntamento?
Beh. a questo punto dawero
molti... Che cosa si era

promesso di fare Marco
Pesce nel lontano dicembre
del 1987? L'intenzione era

quella di organizzare la

realizzazione di un grande
videogioco, usufruendo della

partecipazione dei lettori.

Molti accettarono

entusiasticamente l'invito e il

primo passo fu quello di

definire la trama del game

Naturalmente ognuno propose un
concetto di gioco a lui congeniale, ma
quello che si voleva ottenere era un
gioco che oltre ad essere innovativo

avesse soddisfatto un po' tutti. Si scar-

tarono quindi tutti i giochi che trattava-

no argomenti particolari, ma del resto

non era possibile trovare una soluzione

perfetta, quindi, visti i gusti della mag-
gioranza dei lettori, si convenne di rea-

lizzare un war game spaziale. La defini-

zione della sua struttura durò per molti

mesi («grazie» alle inevitabili difficoltà di

carattere tecnico) e anche al momento
attuale non è ancora perfetta, ma per

fortuna mancano solo dei piccoli detta-

gli che vertano esaminati in questa pun-

tata. Questo é lo stato dei fatti.

Veniamo ai dunque. Manca da stabili-

re come avviene l'incremento della po-

polazione e come esso viene influenza-

to dalla potenza dei medicinali, quindi

manca la quantificazione dei costi e dei

tempi per ciò che riguarda i viaggi,

come avvengono (e scoperte e infine

mancano le condizioni iniziali delle due
civiltà. Tutto qui. il mese scorso ci era-

vamo lasciati con un interrogativo; cosa"
inserire per compensare la mancanza
dello «spara e fuggi». Bene, ora abbia-

mo la risposta; non inseriamo un bel

niente, perché il SEF non ha creato un
grande vuoto e il gioco va bene anche
cosi. Mancano la presentazione, il finale

e la colonna sonora, che potranno usu-

fruire di tutta la memoria che vogliono,

visto che il gioco, per come è impostato

finora, non ne occupa molta, a meno
che non ci sarà qualcuno tra voi che
vuole inserire schermi grafici e anima-
zioni di contorno; a mio avviso non
sono indispensabili, ma senza ombra di

dubbio, se ben studiati, arricchirebbero

di molto l'atmosfera del gioco. A tal

proposito vi invito ad inviare i vostri

suggerimenti; come al solito scrivete la

vostra missiva e speditela qui in reda-

zione. Ma prima di continuare con que-

sti discorsi torniamo a ciò che abbiamo
accennato nelle prime righe. Comincia-

mo con lo stabilire i costi e i tempi dei

viaggi. La mappa è composta da una

griglia di 16x6 caratteri e in tale area

sono piazzati i sedici pianeti abitabili,

ciascuno collocato nel proprio sistema
solare. Come tutti sapete, i centri di

ricerca permettono di scoprire sistemi
più rapidi e/o meno costosi per viaggia-

re; occorre stabilire dei costi e dei tem-
pi validi inizialmente. Il «volo» da una
casella (carattere) ad un'altra ci costa un
«quanto» di tempo, che poi sarebbe
l’unità di misura standard valida per tutti

i pianeti (alt'incirca equivalente alla dura-

ta di un giorno terrestre). Tale «quanto»
ci permetterà, con l'evolversi dei mezzi
tecnici, di percorrere spazi sempre più

ampi. I costi sono funzione della quanti-

tà di materiale trasportato (ma non della

distanza) e in condizioni iniziali equival-

gono a 1 unità di energia per ogni 10
unità di materiale utile. Anche in questo
caso, grazie ai centri di ricerca, a parità

di costi, il materiale utile trasportabile

verrà incrementato. Gli indicatori del

pannello «GLOBALE» contengono, per
il tempo, la quantità di caselle che pos-
sono essere percorse (1) e, per i costi,

la quantità di materiale che é possibile

trasportare (10). Il tempo necessario si

arrotonda sempre all'unità superiore,

quindi se per caso con un «quanto» di

tempo possiamo percorrere 4 caselle,

ma il viaggio in questione ne compren-
de solo 3, la durata sarà ugualmente di

un «quanto». La massima distanza tra

due pianeti è di 16 caselle, quindi i

tempi saranno ridotti fino a questo limi-

te (un «quanto» per 16 caselle). I costi

potranno ridursi fino ad un massimo di

48 unità di materiale per unità di

energia.

E passiamo all'incremento della popo-
lazione. Un calcolo spartano ci portereb-

be alla conclusione che essa raddoppia
di volta in volta e ciò chiaramente è
impossibile; possiamo invece stabilire

che per una certa percentuale, tanto più

bassa quanto più alta é la potenza dei

medicinali, la popolazione viene decre-
mentata. Se poniamo a 16 la max po-
tenza dei medicinali e, ad esempio, a 4
la potenza attuale diremo che per ogni

16 abitanti 4 devono essere «decre-
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Inventate una storia valida e...

Il Megagame ha bisogno di una storia, una stona che racconti ciò che ha provocato lo

«stato attuale delle cose». Tra i rtostri lettori ci saranno senz'altro degli ottimi «scrittori di

fantascienza» in grado di risolvere il problema. Proprio per questo motivo vi invito ad
inviarmi la vostra storia. La migliore tra quelle che giungeranno in redazione sarà inserita

nella presentazione del game e pubblicata su MC.
... Anche voi potrete vantarvi di aver partecipato alla realizzazione del Megagame.

mentati». Chiaramente se venisse a

mancare il supporto alimentare detto

decremento sarebbe di gran lunga mag-
giore.

Come avvengono le scoperte? Anche
in questo caso entra in gioco la probabi-

lità. Per verificare se una scoperta deve
avvenire o meno si somma il numero di

installazioni attive sul totale dei nostri

pianeti, per ogni tipo di ricerca, e si

esegue una nestrazione» basandosi su

un numero random; se questo coincide

con il numero di installazioni a nostra

disposizione o è comunque inferiore,

avviene una scoperta. Il range di escur-

sione di tal numero è da stabilire e ciò

verrà fatto dopo la programmazione del-

le routine. Anche le condizioni iniziali

dovranno essere stabilite a routine ulti-

mate. al fine di regolare a puntino la

giocabilità: è infatti abbastanza inutile

farlo ora se non sappiamo quale sarà

l'effetto reale che esse avranno sul gio-

co. Stabilite queste ultime specifiche la

struttura del gioco è praticamente com-
pleta, ma non é da escludere la presen-

za di altri piccoli buchi, che tuttavia

verranno, nel caso, eliminati da chi si

occuperà della programmazione. A tal

proposito bisogna ammettere che una
partecipazione, in tal senso, da parte dei

lettori è molto difficile da ottenersi e
probabilmente questo compito spetterà

integralmente ai sottoscritto; se non
siete d'accordo fatevi avanti. Restano
ancora irrisolti i seguenti 2 punti:

— Presentazione
— Colonna sonora

e anche questo è compito di voi lettori.

Pensate a una qualunque introduzione

che possa far colpo sul «potenziale»

giocatore e mandatemi uno schema te-

orico; ricordatevi tuttavia che stiamo
lavorando su un C 641

Per la parte sonora mi servono dei

bravi musicisti: se siete bravi anche con
il linguaggio macchina cercate di inviar-

mi una routine funzionante in IRQ, altri-

menti mandatemi una musicassetta, o,

al limite, aspettate che l'editor presen-

tato nella scuola di videogame in questa
puntata sia pronto.

Scuola di

Secondo e ultimo appuntamento con

la routine di gestione-movimento del

nostro Psicoman e primo appuntamen-
to con un programma per la creazione

di routine musicali, fatte su misura per

essere inserite nei vostri game. Ma
concludiamo il discorso della puntata

precedente. La routine di caduta è mol-

to simile a quella di salto eccetto il fatto

che l’accelerazione questa volta è con-

corde al verso del giocatore. La tabella

accelerazione ha il suo puntatore posi-

zionato sul minimo valore, che poi sa-

rebbe lo zero; il puntatore viene sposta-

to fino alla max velocità e, da quel

momento in poi, continua con tale velo-

cità fino a quando non incontra uno dei

famosi «caratteri solidi» e resetta il mo-
do caduta. La «caduta effettiva» (quella

che abbiamo visto era una «ricaduta»)

avviene quando, in seguito ad uno spo-

stamento in orizzontale, il giocatore non

è più vincolato da un carattere solido.

Contrariamente a quello che accade in

caso di «ricaduta», il puntatore alla ta-

bella delle velocità potrebbe anche non
essere posizionato al minimo valore,

quindi se siamo in condizioni di attivare

una «caduta effettiva» dobbiamo reset-

Videogame

tarlo. Resta da considerare l'ipotesi di

joy rivolto verso il basso. Tale azione ha

effetto solo se siamo poggiati sul solito

carattere solido e comporta l'abbassa-

mento del nostro personaggio. La routi-

ne che esegue il controllo deve solo

impostare ìl giusto frame di animazione,

ed è proprio di animazione che parlere-

mo ora. innanzi tutto esiste un flag che
ci dice se il giocatore è rivolto verso
destra 0 verso sinistra. Tale flag viene

aggiornato con lo spostamento del joy e
ci servirà per impostare i giusti frame.

Veniamo quindi ai frame. che sono fissi

in caso di salto di caduta o di abbassa-
mento, e devono variare con una certa

velocità e in una certa quantità in caso
di «camminata»; Psicoman possiede,

per tale animazione, 4 frame per direzio-

ne. Quando la ragazza è ferma c'è una
piccola finezza: con la paura di essere
attaccata da un momento all'altro conti-

nua a vpitare la testa a destra e a

sinistrai È un piccolo accorgimento che
si ottiene semplicemente variando lo

aprite superiore (vi ricordo che è forma-

ta da due aprite sovrapposti) ogni tot

cicli di raster. Se sismo in salto o in

caduta o fermi o abbassati si settano gli
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sprite opportuni aiutandosi con il valore

contenuto nel flag «direzione». Resta

da esaminare come funziona la routine

di sparo. Un ftag ci dice se un «colpo» è

già attivo oppure se é possibile sparar-

ne uno nuovo. Se si verifica quest'uiti-

ma condizione ed il tasto tire é premuto
il flag viene alterato e le coordinate

dello aprite di sparo vengono fatte coin-

cidere con quelle dello sprite superiore

della ragazza. Viene inoltre impostata la

direzione di movimento. D'ora in poi ad

ogni ciclo raster la coox dello sprite di

sparo verrà alterata, fino all’esaurimento

della «gittata» o fino al rilevamento del-

la collisione con uno dei nemici- A tal

punto lo sparo sarà nuovamente dispo-

nibile. Parliamo ora di musica.,.

Al fine di inserire, nei propri videogio-

chi. sostegni musicali di notevole o co-

munque buona fattura, è necessario

realizzare routine funzionanti in IRQ,

che gestiscano il SID nel migliore dei

modi. Una routine di questo tipo non è

di difficile realizzazione, ma riuscire ad

essere creativi senza il supporto di un

editor valido è impresa quanto meno
ardua oltre che noiosa. Quello che esa-

mineremo in questa e nelle prossime

puntate è appunto un editor, che ci

permette di scatenare la nostra fantasia

musicate senza dover badare troppo a

problemi di carattere tecnico. Il prodotto

finale sarà una routine, per l’appunto

funzionante in IRQ, inseribile in qualun-

que listato. Il programma si basa su un

concetto molto semplice; creare dei

«blocchi» di note che, messi nella giu-

sta sequenza, diano origine al nostro

brano. Ogni blocco è composto da 64

spazi. In uno spazio può esserci una
nota oppure una pausa. Per inserire le

note, nel blocco selezionato, occorre

«premere» il tasto REC (vedi foto 1),

«puntando» il cursore (freccia rossa)

controllato dal joy e pigiando il tasto

«fire». A questo punto )a tastiera del C
64 SI trasforma in, una tastiera musicale

ed è possibile suonare ed inserire le

giuste pause saltando spazi. Se invece

vogliamo utilizzare l’editor come se si

trattasse di un registratore a nastro,

basterà impostare anche il tasto play; in

tal modo saremo in grado di suonare

«dal vivo», mentre il blocco «scorre» a

velocità costante sullo schermo, spazio

dopo spazio. Una «traccia» è rinsieme

di tre blocchi, ciascuno appartenente a

una voce del SID. I blocchi (max 255)

possono essere utilizzati in più tracce e

in più voci. La voce selezionata sarà

quella che verrò «incisa» dalla registra-

zione. Ci sono anche opzioni per copiare

blocchi 0 per cancellarli, quindi per

«spostare» di una nota, verso i toni

acuti o i toni bassi (up/down), un blocco.

Non mancano furi'zioni come l'INSERT o

il DELETE, utili al fine di correggere

eventuali errori e indispensabili al fine di

non riscrivere completamente un bloc-

co solo perché una nota è andata fuori

ritmo. I tasti funzione (indicati nella foto)

et permettono di muoverci nel blocco e
quindi, tra l'altro, di iniziare la registra-

zione in qualunque punto. In caso di

rec-play una eventuale incisione prece-

dente produce un «accompagnamento»
(molto utile). C’è anche la possibilità di

selezionare lo strumento, o l'«effetto»

con il quale la nota sarà suonata. Un
secondo pannello ci permette di creare i

nostri strumenti; oltre ai normali ADSR
e filtri vari è possibile impostare delle

modulazioni, associate alia frequenza, al

taglio dei filtri o anche al duty-cicle, ma
di questo e delle restanti possibilità

parleremo nella prossima puntata, quan-

do il programma sarà, probabilmente,

già disponibile ai lettori.

Mesaposta
Caro Marco Pesce. ti scrivo con que-

sta stampante «manuale» in quanto

quella meccanica a ha momentanea-
mente lasciato. Ancora complimenti per

il Mega, ho visto le foto sul numero 82.

non credevo ai miei digitali^... ehm ai

miei occhili Ma in 64K c'entrano davve-

ro? (spero di sii. Ma sono qui per parla-

re d'altro, l'introvabile ADC-0802 io l'ho

trovato sotto casa, però costa più di

32.000 lire, ho quindi utilizzato l’ADC-

0803 e devo dire che funziona a dovere,

anche i piedini coincidono e digitalizza

che é un piacere!... Per chi volesse

conoscere il prezzo dell'803 rispondo

che non ricordo, mi sembra sulle

16.000 0 giù di li. Qua da Firenze è

tutto, salutoni e a presto.

Gianni Gregoroni - Firenze
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ARCHIMEDES
di Bruno Basati

Spedale lìnguasgt:

dal Twin airARM-Assembler
prima parte

Dice il manuale dell'ARM-

Assembler che per poter

programmare efficientemente

è necessario acquisire una
buona conoscenza di tutta la

documentazione annessa alla

confezione di acquisto del

nostro Archie: Welcome
Guide. User Guide,

Programmer's Beference

Manual e chi più ne ha più ne
metta.

Altro passo importantissimo é

il rendersi estremamente abili

nell'uso di un certo Twin!

Owero lo screen editor

«ufficiate» di casa Acorn. Un
tool di lavoro cosi evoluto e

potente da risultare

assolutamente indispensabile

a chi fa della programmazione
la principale ragione di

acquisto della Risc-machine in

questione

Dedicandoci ad un breve ciclo di rico-

gnizione sulle varie implementazioni
«high levei language» curate in grande
stile dalla stessa AcornSoft. partiamo

proprio con la presentazione del Twin,

Procederemo con il Risc-Assembler. Un
rapido assaggio delle caratteristiche pe-
culiari dell'ARM (prima di tutti gli altri

linguaggi) che spero faccia da incentivo

per chi, meditando il passaggio ai

«RISC-hioso» computer, oltre che con
le continue lodi alla velocità supersoni-

ca. vorrebbe essere tentato con fa pre-

sentazione di ottimi linguaggi di pro-

grammazione.

Introduzione al Twin

Twin, ovvero: Two WINdow editor.

Un acronimo che simpaticamente tra-

dotto dall'inglese suona come «gemel-
lo» ma che nella realtà operativa signifi-

ca un editor a due finestre. Una dedica-

ta alla stesura dei nostri sorgenti, l'altra

per il controllo di eventuali errori di

compilazione; linee che vengono stor-

nate dai file che le contengono per

essere passate in rassegna.

La possibilità di editare testi su venti

buffer interni di memoria (ma sempre e

solo due, contemporaneamente visua-

lizzabili); quella di poter girare in back-

ground task mentre il risultato viene

visualizzato in una delle due finestre in

screen (magari nello stesso momento
in CUI. nell'altra, si sta operando immis-
sione di testo!); l'estrema elasticità nel

poter copiare testi da una window all’al-

tra 0 di trasferire testi già copiati come

Twin Assembler

Produttore:
Acorn Computerò Ud. Fulbourn Hoad,
Cherry Hinton, Cambridge, CB1 AJN, UK
Distributore:

G. Bicordi & C. S.p.A.

Via Salomone 77 - 20138 Milano
Pretti (IVA eaclusal:

Twin L. 61.000
Assembler L 424.000

ulteriore input a task in retro-funziona-

mento ed altre peculiarità (tutte da vero

e proprio word processor come il Goto
e la ricerca/rimpiazzo di linea e/o pagine
specifiche) ne fanno uno strumento de-

cisamente versatile.

Twin riconosce tutti i comandi del

sistema operativo, mantiene la stesura

cronologica dei documenti sviluppati ed
ovviamente ne offre la gestione della

stampa. Come si evince già da queste
righe introduttive, non si sta certo de-

scrivendo uno screen editor qualsiasi.

Il package (a differenza di molte con-
fezioni archimediane prodotte da terzi...)

è di estrema raffinatezza. Il manuale
spiralato è decisamente esauriente e fa

sensazione sfogliare settanta pagine
ben scritte e dalla trattazione decisa-

mente particolareggiata sull'uso di uno
screen editor. (Che c'è di cosi tanto

importante da descrivere, su di uno
screen editor?).

Nel depliant «Twin Release Note»
sistemato sul fondo del contenitore, si

leggono tra l'altro ulteriori istruzioni su

come si opera il caricamento del Twin e

della lista di file contenuti nel dischetto

stesso. Prendiamo cosi immediata nota

delle due versioni di Twin disponibili:

quello «normale» ad ottanta colonne e

la versione «super» a 132 colonne che
comunque abbisogna di un monitor ad

Alta Risoluzione: quindi della loro ulte-

riore evoluzione — HTwin ed HTwin132
— per customizzarli con l'aggiunta di

STRUCTure da noi stessi costruite per

le nostre personali necessità.

Insomma ce n'è già abbastanza per
farvi capire che per scrivere i vostri

programmi preferiti, in Assembler come
in qualsiasi altro linguaggio High Level.

è Twin il posto giusto per digitarli.

Lavorare con Twin

Le modalità di caricamento del Twin
(oltre che dagli usuali modi archimediani

del DeskTop e dell'Arthur, sia per le

ottanta colonne — per te quali è suffi-

ciente digitare Twin — che per le 132:

Twinl32) possono essere variate a se-
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conda delle nostre esigenze. Digitando

ad esempio Twin, oltre al fatto di portar-

si in modo 80 colonne, si disporrà il

caricamento di una finestra sola e vuo-

ta. Scrivendo invece Twin filèname. ver-

rà caricato il solo documento, ufilena-

me»; provvedendo infine con Twin file-

name filename, il programma caricherà i

due file in due finestre separate.

Nel momento in cui viene caricato.

Twin si mostra a pieno schermo dove
sarà resa visibile la sola linea dedicata

alle informazioni, i messaggi e i coman-
di di dialogo. La cosiddetta Linea di

Stato.

Il taglio della finestra può essere ri-

dotto abilitando lo schermo a mostrare
altre finestre ed allo stesso tempo un

pannello dedicato ali'Help dove sono
riportati anche i van comandi assegnati

ai tasti-funzione e a quelli di controllo.

Tra l’altro con il comando SET MODE
{SHIFT/F5) si possono selezionare fino a

6 differenti modi di schermo.
Una volta in Twin avremo finalmente

la possibilità di creare i nostri preziosis-

simi file in tre differenti versioni: come
Documenti, come File di Comando e
come «punssimin File Binari.

Appare chiaro che per «documenta»
sono da intendersi i codici-sorgente re-

lativi al dato linguaggio col quale pro-

grammiamo (che Twin provvede a sal-

vare marcandoli con la data di redazio-

ne) e che la possibilità del «binary files»

è strettamente legata ad un Edit esclu-

sivamente in Hsovrascrittura» e su strin-

ghe lavorate in ASCII. É sulla creazione

dei «command-file» che urge qualche
chiarimento.

Malgrado Twin riceva i comandi attra-

verso i tasti-funzione abilitati, è possibi-

le guidarlo anche mediante l’esecuzione

di un command-file che altro non è che
un «semplice» insieme di comandi, pre-

cedentemente salvati, che formano una
procedura ben precisa.

Spesso, programmando, capiterà di

dover ripetere continuamente le stesse

operazioni (passare da una finestra ad
un'altra, forzare il contenuto di un buffer

nello stack dì memoria, dare lo start di

prova ad un task in background, etc.).

Costruendo opportune sequenze di co-

mandi. comprensive del nome del lin-

guaggio a cui SI riferiscono, tutte queste
alienanti manovre verranno tranquilla-

mente eseguite dal nostro command-
file debitamente costruito.

Chi programma sa quanto sia sempre
agognata, e quasi mai esaudita, la pos-
sibilità di lavorare m un ambiente con-

fortevole; con la massima manovrabilità

possibile per la gestione di tutte le

«cosacce» scritte sullo schermo. Da
questo punto di vista, la predisposizione

di Twin é davvero notevole, come tale è
pure la «pedanteria» con la quale il

manuale ne illustra tutte le molteplici

potenzialità di Editing, una per una ed in

mille combinazioni. Dalla basilare possi-

bilità di scrivere in modo inserimento o
in sovrascrittura (tasto-funzione !N-

SERT/OVER corrispondente a SHIFT/FI
)

alla funzione di GÒ TO LINE (FIO); dal

FIND AND REPLACE (F4) al CHANGE
MARGIN (SHIFT/F3) e poi vìa con la

serie di opzioni per il CUT & PASTE del

testo — marcatori di posizione e di

copia —
,
con l'elencazione di tutte le

funzionalità — TAB, ESC. tasti/cursore,

etc. — della tastiera, sempre per la fase

di editing, fino ad arrivare al comando
INSERT FILE (SHIFT/F2), per poter fon-

dere due file, prodotti separatamente,
in un unico documento.

Tìvin e i tasti-funzione

Tutti i comandi assegnati ai tasti-fun-

zione della tastiera di Archie oltre che
sul pannello di Help, sono stampati sulla

solita strip da inserire nella finestrella

trasparente della tastiera stessa.

In numero di 36, da FI a FI 2. in

combinazione con lo SHIFT e con il

CTRL, abbiamo fra le mani tutte le

potenzialità applicabili del Twin.
Oltre alla sene dei comandi riguardan-

ti l'Editing che già abbiamo visto e fra le

usuali opzioni di save. Ioad. chiusura/

apertura finestre ed altre utilità, è co-

munque il caso di porre un poco di

attenzione su quei comandi che. per la

loro importanza, possono ben dirsi il

«cuore» del Twin.

Sto pensando a comandi come
STRUCT (CTRL/F4), con il quale ci é
consentito selezionare la struttura cu-

stomizzata sul tipo di linguaggio che si

vuole utilizzare.

Twin, tramite STRUCT, supporta i

template di 16 differenti linguaggi; ba-

sta premere CTRL/F4 tante volte finché

non appare la struttura desiderata. Del
comando PUSH BUFFER (SHIFT/F1 1)

anche se indirettamente, si é già detto,

essendo questo il comando con il quale

è possibile forzare i contenuti di un
buffer nello stack della memoria. Tale

funzionalità è molto utile per «liberare» i

buffer delle due finestre visualizzabili,

senza dover aprire altri buffer per carica-

re e vedere i file selezionati.

Altro «pezzo» del cuore di Twin è
certamente il TASK STATUS (CTRUFS)
con il quale è possibile garantirsi il con-

trollo di un task in background. Dettovi

infine che con il comando TOGGLE
WINDOW (F12) si apre il secondo buf-

fer e quindi la seconda finestra in scre-

en e che per i restanti comandi è il caso
che vi compriate il Twin... vorrei chiude-
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CPU IHSTRUCTIOH SET

Gruppo per il daca-proceesing:
ADC ADD AND SIC
CMN CMP EOF KOV
MVN ORR RSB RSC
SBC SUB TEg TST

LDS/STR Trasferimento a SINGLE-data

UDM/STH Trasferimento a BLOCK-data

MUL/MLA Moltiplicaiioni High Precision

UDC/STC Coprocessore per memory-trasfer

MCR/MRC Coprocessore per reglater-trasf

«

no delle condaiongli.

nel senso che seranno
attivate ed eseguite

van w”/c*e’v

correlto hniionamen-
lo La condmone di

delauli é di lesecu-

re questa prima parte deH'articolo invi-

tandovi ad osservare la figura 2 dove è
immortalato un semplice esempio sulle

doti pratiche del Twin. Tema trattato:

come assemblare ed eseguire un ARM-
program. La dinamica dei comandi ri-

chiamati è molto semplice. Per prima

cosa, una volta scritto il testo, si è
provveduto ad aprire una seconda fine-

stra (TOGGLE WINDOW) e quindi, con
il TASK STATUS, ci si é assunti il con-

trollo del task più facile da caricare: il

BBC BASIC bell'e pronto in ROM. (Sulla

linea di stato che si è illuminata, subito

dopo il prompt «commandu: è stato

sufficiente scrivere: Basic -Chain test e

le familiari informazioni dell'ARM BBC
BASIC sono apparse]. Il resto si è fatto

da solo, con l’assemblaggio del breve

testo rapidamente ricalcolato.

Questo è il Twin; più che un «gemel-

lo», un vero angelo custode.

Primi passi netl'ARM-Assembler

Che ARM sia l’acronimo di Acorn
Risc Machine, ossia un computer del-

l'Acorn a Ridotto Set d'istruzioni — e

che poche istruzioni vuol dire massima
velocità esecutiva (e tremendo lavoro in

fase di programmazione.,.) — ormai lo

sanno tutti. Ma che cosa sia realmente

l'ARM-Assembler. a parte il solito grup-

petto di «geniacci» che la fanno sempre
da pionieri, sono ancora molti coloro

che lo ignorano o, quantomeno, ne han-

no un'idea confusa. Per questa seconda
categoria è il caso di schematizzare
meglio quali sono le caratteristiche pnn-

cipali di «Una CPU chiamata ARM».
Cosi come fa il manuale, iniziamo col

vedere come si struttura il famoso (e

ridotto...) set d'istruzioni,

Com'è visibile in figura 3, composte
per adattarsi ad una word a 32 — bit e

rese di tipo condizionale (legate cioè

allo stato dei flag) le istruzioni sono
ripartite in sole nove classi. Le istruzioni

di tipo Branch prendono le word dispo-

nendole a salti condizionati il cui raggio

di azione va da +8(2000004 a —
&1FFFFF8, sufficiente ad indirizzare l’in-

tera mappa della memoria.
Gruppo interessantissimo sono le se-

dici istruzioni dedicate al Data-Proces-

sing che producono operazioni tra un
registro-sorgente (Rn) e un operatore, il

risultato verrà convogliato verso il regi-

stro di destinazione Rd. (A riguardo di

queste istruzioni osservare la figura 4).

Le istruzioni che seguono sono le

Single-Data; ovvero, istruzioni usabili

per muovere dati tra un registro e la

memoria. LDR carica un registro da una
locazione di memoria, STR lo immagaz-
zina in un'altra locazione. Le cosiddette

Block-Data, simili alle precedenti, sono

preposte allo spostamento di più regi-

stri contemporaneamente. LMD carica i

registri da un blocco di memoria e STM
li trasferisce in un altro. L'azione di

caricamento ed immagazzinamento de-

ve essere preceduta o seguita dall’in-

cremento o il decremento dell'indirizzo

di memoria. Per quanto poi riguarda le

chiamate al SuperVisor, si tratta di istru-

zioni che vengono estensivamente usa-

te per comunicare con il sistema opera-

tivo ed i vari devlce annessi.

Le Multiply MUL e MLA sono istru-

zioni che utilizzano un algoritmo a 2-bit

per produrre moltiplicazioni ad aita pre-

cisione fra due operandi a 32-bit.

Concludono il «ridotto set» le tre spe-

cie di istruzioni che permettono la co-

municazione con il coprocessore. Le

Data-Operation chiamano il coprocesso-

re a produrre le operazioni interne; le

Memory-Transfer si usano per trasferire

una 0 più word di dati tra la memoria a

cui queste sono assegnate al coproces-
sore; le Register-Transfer infine, trasfe-

riscono una word da un registro del-

l'ARM direttamente al coprocessore.

Finita la carrellata dei nove tipi di

istruzioni disponibili, due righe sui regi-

stri dell'ARM, che, normalmente, opera
nella modalità User dove il programma-
tore è limitato a vedere un banco di 16
registri a 32-bit. Da RO a R15. Gli altri

undici registri vengono utilizzati solo

quando l'ARM va in modo Interrupt,

Fast Interrupt o in SuperVisor. Due dei

sedici utilizzabili— R14 e R15 — hanno
dei significati specifici. L'R15 ad esem-
pio contiene il Program Counter a 24-bit

e destina gli altri 8-bit al PSR (Processor
Status Register). L'R14 è a sua volta

usato come subroutme di Link ed è
preposto a ricevere una copia di ritorno

del Contatore e del PSR, quando vengo-
no eseguite istruzioni di tipo Branch e
Branch Link,

Direttive, Macro e Linker

Dopo le note riguardanti i registri e te

istruzioni, arriva il turno delle Direttive.

A «peso» saranno una cinquantina; da
quelle per le assegnazioni simboliche (di

valori numerici, registri, coprocessori e
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registn-coprocesson attribuiti ad equiva-

lenti simbolici) a quelle di STÒRE-
LOADING, seguite quindi da Direttive

addette ad allineare (AUGNI sulla loca-

zione dell'istruzione seguente dopo una
store-loading appena eseguita. Altre Di-

rettive sono quelle delle aree di imma-
gazzinamento e poi, importantissime

quanto potenti, quelle delle variabili.

Divise «modernamente» in locali e
globali, queste vengono ulteriormente

selezionate in aritmetiche (GELA), logi-

che (GELI) e stringa (GELS). Mentre le

Global possono operare per tutto il file

ove sono comprese, le Locai sono co-

strette nell’ambito dei confini stabiliti da
una Macro-istruzione che le usa. Riman-
dando un breve approfondimento nel

momento in cui parleremo delle possibi-

lità di utilizzo di Macro, saltiamo dalle

variabili aH'ASSERT che é una Direttiva

per il controllo degli errori in espressioni

logiche ed infine, sorvolando su di un
bel gruppetto di «directivies» che vi

andrete a studiare per conto vostro (an-

che perché non è proprio possibile pas-

sarle tutte in rassegna!) eccoci balzare

al gruppo delle 06JASM. L’ObiAsm sa-

rebbe quel particolare Assembler che
non crea file-oggetto eseguibili, densi

singole porzioni di programmi che an-

drano poi linkate. Fra le dedicate ai

codici prodotti in tale Assembler, trovia-

mo la direttiva AREA che assume un
nome con annesso un attributo e l’aili-

neamento all’area nella quale il codice,

0 l’informazione seguente la Direttiva

stessa, é stato inserito. Quindi le Diret-

tive IMPORT. EXPORT, STRONG e KE-
EP che sono tutte impostate, ovviamen-
te, ai riferimenti che si dovranno avere

con altri prodotti di ObjAsm al momento
del linkaggio.

Ma che inutile spreco di meningi e
polpastrelli se dopo tutte le istruzioni di

questo mondo e le tormentose Diretti-

ve non ci fosse quel qualcosa di magico
che riuscisse ad unirle fra di loro! Ovve-
ro: la Macro-istruzione; ovvero ancora'

l'assemblaggio di istruzioni e Direttive

che potremo via via creare, inventariare

e richiamare alla bisogna. Lo sapete il

detto informatico che «... chi scrive

prima non scrive dopo»? Nella creazio-

ne di Macro verrà fatto un uso massic-

cio delle variabili locali LCLA (aritmeti-

ca), LCLL (logica) e LCLS (stringa). I

valori mutanti in codeste variabili po-

tranno esser inseriti nelle globali, usan-

do i raccordi di altre direttive quali SE-
TA. SETL e SETS.
Ma ora è tempo di Linker, di file-

oggetto e librerie varie da linkare. Il

Linker indubbiamente è un programma
indispensabile per chi sviluppa il proprio

software con compilatori ad Alto Livello.

Le caratteristiche di un Linker difatti

sono quelle di poter combinare i conte-
nuti di una serie di file-oggetto (prodotti

da un compilatore come daH’ObjAsm)

con quelli di librerie, producendo un

programma finale funzionante.

Il fatto che il Linker sia compreso nel

nostro pacchetto, ci permette quindi un
utilizzo estremamente proficuo dell’Obj-

Asm. introducendo tra l'altro in questa
parte finale del discorso quello che è il

concetto emergente neH’ambito dei

metodi di programmazione. Ovvero:
sviluppare il software utilizzando compi-
latori ad Alto Livello e ricorrere all’As-

sembler — operando tra l'altro più facili

conversioni — solo per sciogliere, mi-

gliorandoli in velocità, nodi particolar-

mente congestionati.

Liberi di programmare in «puro» As-

sembler se volete, quello che voglio

comunque evidenziare è l’estrema vali-

dità di simile metodo e. di conseguen-
za. l'estrema importanza della variante

ObjAsm presente nell'Acorn Assem-
bler. Se un programma scritto in AAsm
sarà sempre il più veloce del mondo,
dall’altra, un linkato. lo sarà infinitamen-

te di più in fase di sviluppo. L’ObjAsm
ed il Linker dell'Acorn Assembler sono
a vostra disposizione.

Note di riferimento

Introduzione, Riferimenti all'ARM-
CPU. Registri, Istruzioni... e poi le Diret-

tive ed appresso le Macro ed il Linker,

esempi di programmi assemblati ed ac-

cenni al Floating Point. Nelle 1 80 pagine

dell'Acorn Assembler Guide c'è spazio

solo per informare e neanche un rigo

per un pur timido abbozzo di tutorial.

Ma d'altronde, un manuale che apre la

prima pagina, quella deil’Abour this ma-
nual... pregando di venir considerato né
più né meno di una Reference Guide,

non può non disporsi che al raggiungi-

mento deH'unico scopo che una Refe-

rence Guide deve porsi: l’istruzione ge-

nerale sulle caratteristiche del micropro-

cessore in questione e del suo Assem-
bler; istruzioni, variabili, direttive, sintas-

si. esempi e particolarità come I mes-
saggi di errore. E questo viene fatto con
estrema chiarezza, malgrado l'argomen-

to sia complesso per sua natura (ancora

di più nel caso di un Risc). Un plauso
quindi alla AcornSoft che non sviluppa i

suoi manuali solo perché questi debbo-
no in qualche modo accompagnare i

dischetti e riempire la bella confezione.

Per il resto, e cioè l’insegnamento

alla programmazione, come una più o
meno particolareggiata guida ai «truc-

chi», si é inevitabilmente costretti a

cercare altrove. Ma è cosi per ogni

prodotto. I manuali di riferimento vanno
completati da guide all’utilizzatore. Te-

sti, nel caso specifico, sul tipo dell’ARM
Assembly Language Programming di

Peter Cockrell. Una pubblicazione che,

tra l’altro, viene consigliata nello stesso

manuale dell’Assembler. Riprendendo il

filo logico del manuale, il testo di Cock-
rell accompagna il programmatore nel

nuovo mondo passo dopo passo.

Conclusioni

Anche se non è tradizione di MC
microcomputer, questo articolo non è

altro che la prima parte di un lungo

dossier dedicato ai linguaggi di Archie.

Qualche volta capita di fare articoli a

puntate. Di iniziare discorsi che se non
sono lunghi come Dallas o peggio anco-

ra: Sentieri... debbono fisicamente subi-

re un taglio mensile. L’importante è

'dare il senso compiuto all’argomento

che si sta affrontando, e noi credo che
lo abbiamo dato. Non finisce il «dossier

Linguaggi», ma finisce, — e per quella

che ritengo solo un’indagine conoscitiva

— sufficientemente esaustivo, l'argo-
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l'ARM. oBrfetWmenle aderente allo standard IEEE.

SI struttura su otto registri di coprocessorg ad alla

precisione. Cosi come le istruiioni dell'ARM. anche
le operazioni di Pala Processing svolle dal Floating

Pomi. SI rilenscono ai registri, piuttosto che alle

locazioni di memoria. I valon ottenuti possono
quindi essere immagazzinati nella memoria del-

lARM in quattro dilferenli formali: a Singola Preci-

sione !S>: a Doppia Precisione IDI: a Doppia Preci-

sione Estese lE) e a Decimale IPI Quella in figura é
una esemplificazione grafica della IEEE e Singola e
Doppa Precisione

mento legato al Twin e all’Assembler.

Anche la suddivisione dello spazio di-

sponibile fra i due non è casuale. Se è

vero, come è vero, che in un articolo di

Assembler non se ne può certo fare un
corso, ma di un Twin se ne può dare un
quadro decisamente esauriente, si è

optato per una semplice ma opportuna
presentazione. Doverosa tra l'altro per

chi, avendo intenzione di comperare
pacchetti che non costano certo quanto
un videogame, gode del diritto di venire

informato. (Sono a conoscenza del fatto

che alcuni utenti hanno comperato
l'ARM-Assembler senza il Twin e si

sono poi messi a piangere...). mc
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Turbo Silver & CO*
di Massimo Novelli

Eccoci di nuovo a parlare di

3D. Questo strano mondo
così (I vicino», nelle cose di

tutti i giorni eppure altrettanto

«lontano», almeno nei nostri

sogni di appartenenti, a torto

o a ragione, ad una «Joystick

Generation» inquietante e
insoddisfatta, che ha un
desiderio in mente: rendere

fantasia e realtà (due mondi
non concilianti) concetti

interattivi e controllabili. E il

computer poteva essere da
meno come strumento per
magnificarne i risultati?

Certamente no ed è per
questo che andiamo ad
iniziare...

«C'era una volta una certa 3D...»

La stona della tecnica di ray-tracing

potrebbe iniziare cosi; al principio erano
programmi che potevano rendere la

modellazione di oggetti costruiti in mo-
do wireframe (solo come scheletriche

figure) tramite poche primitive grafiche

che tuttalpiù davano l'illusione della pro-

fondità. Le tecniche standard usate poi

erano di pura modellazione solida con
qualche possibilità di shading per ren-

derne più gradevole il risultato; nel cor-

so degli anni (pochi!) e soprattutto con
l'avvento di macchine sempre più po-

tenti (tante!) si è arrivati al massimo
della sofisticazione e possibilità: l'uso di

modellazione in ray-tracing, la più avan-

zata tecnica di rendering in 3D.
Spiegandone brevemente il significa-

to. potremmo dire che essa consente il

tracciamento del percorso di migliaia di

raggi di luce attraverso un'immagine
tridimensionale mediante, di solito,

computazione individuale degli stessi,

rispettando le proprietà di riflessione,

rifrazione e assorbimento delle simulate

superfici degli oggetti. Ciò consente la

massima approssimazione nel riprodur-

re oggettistica reale oppure fantastici

mondi e situazioni altrimenti non ripro-

ducibili, Se poi a tutto ciò viene aggiun-

ta una mobilità intrinseca come l'anima-

zione del mondo riprodotto, si avrà la

netta impressione di aver «creato» qual-

no «l’utilitaria» 68000, ed un'altra, per i

fanatici della velocità, che consente l'u-

so della coppia 68020-i-6888t oppure
del solo 68020, targate rispettivamente

«Turbo» e «Turbo. fp». Essendo un up-

grade (ma non solo) della precedente
versione nomata «SILVER», esso si av-

vale di una nuova tecnica nel rendering

chiamata Octree; che cos'é un Octree?
Sintetizzando, consente la divisione del-

lo schermo, o il mondo in 3D, in una
serie di piccoli quadranti ove avverrà il

rendering solo con l'esistenza in essi di

dati significativi; da ciò ne conviene
l'estrema velocità con cui si completa
un'immagine (e da qui il nome Turbo
Silver), ma attenzione, velocità relativa

ai normali tempi impiegati — quello che
significava tracciare un'immagine com-
plessa in HAM dalle 12-14 ore della

precedente versione, ora verrà realizza-

to in circa 3-4. Un bel progresso dun-
que, non c'è che dire.

Gli ambienti in cui si opera sono quin-

di un Object Editor ed un Animation

Editor; gli oggetti sono cosi composti
da «facce» triangolari connesse tra loro

con ogni angolo chiamato «punto». Si

potranno quindi creare le più diverse

forme aggiungendo tali «punti» nello

spazio 3D nel più semplice dei modi. La

presenza di primitive grafiche quali sfe-

re. coni, tubi, toroidi, ecc. ci assicura la

più varia delle scelte nella composi-
zione.

Entrando in profondità noteremo che
l’Object Editor si presenta formato da

tre window distinte (visualizzate una alla

volta) che ci mostrano la scena di lavoro

da tre angolazioni differenti (sopra, fron-

te e lato destro): tutto ciò in combina-

zione con il modo grafico wireframe ci

offre una ragionevole idea di dove sono
gli oggetti e come sono posizionati nel

Turbo Silver 3.0

Produnore:
Impu/ss. Ine - 6870 Shtnglo Creock Parkwsy,
Minneapolis, Minnesota - SS430 USA
Importato da:

Pix Computer Service

Via Francesco D'Ovidio, 6c • 0013? Roma

L 450.000 IVA compresa

Tornando con i piedi in terra vorrem-
mo analizzare in questa nuova «parade»
di prodotti qualche strumento necessa-
rio alla realizzazione di un 'si fantastico

mondo.
Parleremo di Turbo Silver della ameri-

cana Impulse, già decisamente coinvol-

ta nel campo grafico con altri prodotti,

andando a vedere anche cosa propon-
gono altre case.

La confezione è all'altezza della situa-

zione: un comodissimo contenitore

contenente un manuale spiralato di cir-

ca 150 pagine, diviso in 6 sezioni, che ci

introduce e avvia alla scoperta di questo
mondo, oltre al disco-programma «intel-

ligentemente» non-protetto e quindi in-

stallabile in ogni dove, AH’interno di

esso, per una estrema comodità, vi

sono due versioni del programma, una

per i comuni mortali come noi che ama-
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contesto. Come abbiamo detto, ogni

cosa in Turbo Silver è composta da un

numero di punti nello spazio connessi in

triangoli e detti oggetti potranno essere

manipolali m una infinità di modi, dalla

rotazione sugli assi al movimento su

percorsi assegnati, estrusione di super-

fici piane sulle solide, «arrotolare» im-

magini IFF create con qualsiasi «paini

program» sulle superfici, modificandone

le proprietà (riflettenza, assorbimento,

ecc.).

Tra gli attributi spiccano le possibilità

di variare il colore, la riflessione e tra-

sparenza, la specularità e la rifrazione,

ruvidità e levigatezza delle superfici,

shading e brightness delle stesse, appli-

cabili airintero o a parte dell'oggetto.

Possibilità di caricare un massimo di

8 brush IFF da manipolare sulle superfi-

ci, 8 «Stencils» per frame, cioè forme

che si possono far diventare solide ac-

quisendo gli attributi standard di Silver

ed 8 differenti «Texture object» per

frame, pattern con vari attributi custom,

sono alcune delle capacità nel creare un

ambiente «su misura».

Nell’ambito delle possibilità di control-

lo delle sorgenti luminose forse siamo
allo «state of thè art» in questo campo;
Turbo Silver ce ne offre la scelta tra

puntiforme e diffusa (o ambiente). Dal-

l’alto della possibilità di avere fino a

32000 punti-luce, ogni oggetto sarà illu-

minato da sorgenti settate come luce

solare o come luce lampada («As Sun»
oppure «As Lamp»). La seconda, con-

venzionalmente, illuminerà la scena in

rapporto alla distanza che separa l'og-

getto dalla stessa, mentre la prima inve-

ce illuminerà l’oggetto senza curarsi del-

la distanza che li separa. Con l’opzione

Shaded/Bright poi determineremo la

profondità delle ombre mentre, ollretut-

to, si potranno assegnare percorsi-luce

diversi alle sorgenti per creare il movi-

mento delle stesse durante un’anima-

zione: ma, dulcis in fundo, se si cariche-

rà un brush IFF. associandolo ad un

asse qualsiasi e rendendolo come «light

source», esso proietterà la picture sul-

l’oggetto che illumina! Favoloso!

L’Animation Editor invece ci consenti-

rà la creazione del nostro show nel

modo più intuitivo possibile; é il primo

screen che vedrete alla partenza del

programma ed oltre ad avere menu sul

settaggio globale dell’ambiente su cui si

sceglierà di lavorare — risoluzione alta o
bassa, HAM o immagini a 12 o 24 bit

(RGBN). tra l’altro manipolabili dal solo

DIAMOND, potente paini program della

stessa Impulse, e così via — ci offre

una strip di celle in cui catalogare le

caratteristiche della nostra animazione.

Esso consente tutte le operazioni ri-

guardanti le celle (e quindi i frame)

normalmente richieste; «cut», «copy»,

«paste» e «combine» in modo singolo o

a gruppi. Se si vorrà fare editing di un

frame basterà clickarlo e si entrerà nel-

rObject Editor dove faremo le modifi-

che del caso. Per creare quindi una
sequenza animata. Turbo Silver combi-
nerà consecutivamente le celle (frame)

— fino a 999 unità, spazio limitato dalla

capacità del floppy, non dalla memoria
— in un singolo file mediante tecniche

di compressione dati che analizzano so-

lo le varianti significative tra di loro;

prima del definitivo «OK» alla nostra

opera la pre-vista (Preview) della stessa

in modo wireframe, ci darà un'idea del

risultato.

Costretti a sorvolare su altre potenti

possibilità che Turbo Silver ci offre, e
nel ringraziare la Pix Computer di Roma
per il pacchetto offerto, ne viene fuori

che c'è un agguerrito e dichiarato pre-

tendente al trono che combatte a colpi

di velocità e precisione, disposto a gio-

carsi la sua reputazione. Già, ma il trono

da chi è occupato?

Nella tana del lupo...

Ecco sua Maestà «Scuipt-Animate
3D», il capostipite della famiglia e l'an-

tesignano della genìa di prodotti di ray-

tracing che hanno fatto della nostra

macchina il primo, serio ambiente «low-

end» in questo campo. Nato dalla men-
te di Eric Graham e messo in commer-
cio dalla Byte by Byte americana, è
attualmente, forse, il più completo pac-

chetto di generazione ed animazione in

tecnica ray-tracing presente sul merca-
to, anche di diversi ambienti (leggi mac-
chine). Che cosa dire di esso? Che in

effetti il programma «sono due», nel

senso della sofisticata fusione software
di «Scuipt 3D» con «Animate 3D» me-
diante un merge iconico degli stessi?

Non basta, certo, ed è per questo che
andiamo a vedere di che si tratta.

Tralasciando la dettagliata spiegazio-

ne dei vari menu e submenu, tanti e
completissimi, ci soffermeremo invece
sulle possibilità più eclatanti di un simile

prodotto: una delle caratteristiche più

evidenti creata dalla fusione già detta è
l'opzione «spline» (o più precisamente
algoritmo B-spline). Mentre nel solo

Scuipt 30 la generazione di una curva in

movimento era attuata con metodo
«tratteggiato» (cioè composta da seg-

menti finiti) nel nuovo Scuipt-Animate si
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avrà una generazione di essa molto più

reale e «addolcita» nell'evolversi- Con
l'uso del «Modify Knot» si potrà alterare

la curvatura e la direzione della stessa,

come pure modificare una curva in uno
«spline» marcando un nodo (knot) di un
venice dell'oggetto.

Altra splendida possibilità è la gestio-

ne gerarchica degli oggetti (o di parti e
attributi che lo compongono), sicura-

mente ancora la migliore; si potranno

assegnare nomi non solo al singolo, ma
anche alla più piccola struttura che lo

compone. Al richiamare una sola parte

gerarchicamente significativa, in modo
automatico saranno richiamate anche
quelle associate in sub-ordine. Ma fino

a che livello? Si potrà costruire una
gerarchia deH'oggetto fino a 16 genera-

zioni di parentela, ognuna di 255 discen-

denti.

Poiché oggetti molto complessi rara-

mente sono interi monolitici, l'uso delle

gerarchie è vitale nell'ambito dell’anima-

zione. Nominando specifiche parti del

corpo umano, per esempio, avremo vita

più facile nel muovere solo un arto

oppure una parte dell'intero. E per defi-

nire questo movimento sarà sufficiente

assegnare un percorso (o spline) alla

parte che ci interessa muovere inseren-

dolo nella gerarchia dell'oggetto, speci-

ficando la posizione di partenza e la

direzione voluta. A completamento del

tutto si potrà quindi assegnare, sempre
gerarchicamente, le sorgenti di luce,

l'osservatore (camera) ed il target (il

punto focate dell’animazione). Con tale

flessibilità si potranno creare animazioni

non soltanto muovendo l'oggetto nel

contesto della scena, ma anche cambia-

re la posizione deli'osservatore, come
pure la direzione dello stesso o la luce

usata per illuminare il tutto.

A questo punto entrare nel cuore del

programma è d’obbligo; le funzioni as-

sociate al «Take» ci consentiranno di

dare «vita» alte nostre fantasie. Esso
unirà insieme tutte le caratteristiche e
gli elementi necessari per creare un'ani-

mazione e lo screen che lo riguarda ci

offre due possibilità di base: Global e

Key Frame.
La prima funzione ci consente di set-

tare il numero di frame (normalmente
30 per una velocità accettabile), l'am-

biente di lavoro (RAM oppure frame
controller), possibilità di pre-vista e op-

zioni associate al rendering del tutto,

salvataggio scene e directory concor-

renti all'animazione da cui prelevare

background e foreground IFF.

Nel secondo ambiente avremo modo
di settare i Key Frame, indispensabili

all'economia dell'animazione; essi infat-

ti verranno usati dal programma come
riferimenti iniziali e finali (normalmente

il primo e l’ultimo della nostra sequen-
za) per generare gli intermedi secondo
una tecnica di interpolazione chiamata
«Tweening». calcolando le traiettorie e i

movimenti che la gerarchia dell'oggetto

si porterà dietro alla sua caratterizzazio-

ne. Per esempio, pensiamo di creare e
salvare una scena come pnmo key fra-

me; poi, pensiamo di alterarla cambian-
done la posizione nello spazio, variando

il luogo di osservazione o la luce che
illumina il tutto e salviamo come key
frame seguente. Ne verrà prodotta

quindi una interpolazione intermedia tra

i due e al termine della sessione potre-

mo tranquillamente chiedere l'aiuto del-

la funzione «Preview» per controllare

che la nostra animazione sia omogenea.
Questa, molto succintamente, è una

delle chiavi del successo di un program-
ma di tale potenza e precisione che
difficilmente potrebbe essere migliora-

to, ma se i 354 Kilobyte dello stesso vi

sembrano molti, che dire allora dei 462,

ancora più completi, della nuova versio-

ne «Scuipt-Animate 4D» che i pazzi

della Byte by Byte hanno appena im-

messo sul mercato? Vedendo delle re-

lease di importazione «parallela» (sici)

le differenze che saltano agli occhi sono
tante e diverse: possibilità di caricare

font (prodotti per esempio da varie case
software come Antic, Access, Synde-

sis, ecc. trattate come oggetti da «ren-

dere» nelle vostre scene), oppure la

comoda opzione di avere la «Tri-View»
— l'ambiente di lavoro nel costruire gli

oggetti di dimensioni più grandi per

una maggiore precisione nel lavoro.

Ma le differenze notevoli sono sen-

z'altro nelle nuove capacità di texture

sulle superfici degli oggetti, oltre ad una
rinnovata e sempre più potente gestio-

ne di gerarchie e attributi, particolar-

mente nell'ambito di componenti come
vertici, angoli, nodi e cosi via.

Nuovi modi «Observer» sono stati

aggiunti ai precedenti e vanno dallo

«Sketch» (a mo' di bozzetto prelimina-

re) allo «Scanline Painting» (dipingendo

l'immagine linea per linea) oppure
«Scanline SnapShot» (tipo istantanea),

come anche il modo «Painting». e la

velocità di esecuzione rendering? Dire

che è un razzo può sembrare limitativo;

informandoci costantemente sul livello

di analisi dei dati (mediante una finestra)

attualmente è forse ancora il più veloce
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programma di ray-tracing in circola-

zione!

Sospettando di usare «qualcosa» che
assomiglia alla tecnica Octree (vedi so-

pra), con tempi abbreviati dal 60 al 70%
con il «solo» 68000, i quali ci dicono

molto suite capacita di questo grande

programma. Grande programma, gran-

de prezzo (in USA intorno ai 4000 $) ma
non si può avere tutto dalla vita.

Certo, se ne siete talmente affasci-

nati...

Un valido rimedio

Ma ci sarà pure un «rimedio» econo-

mico alla sete di 3D che agita i sogni

proibiti dell'avido di grafica? Sicuro, se

non avete tutte queste velleità, forse

c’è qualcosa che fa al caso vostro.

Sto parlando di Forms in Flight II della

software-house Micro Magic che, nella

seconda reiease, rispetto alla preceden-

te ha ulteriori modifiche, a partire dalt’in-

terfacda-utente, adesso molto semplifi-

cata e friendly.

Esso vi consentirà di disegnare com-
plesse superfici ed oggetti curvi con un

alto grado di accuratezza combinandone
due tipi, cosiddetti Fsurfs (fiat surfaces)

e Qsurfs (quad surfaces). Mentre l’op-

zione Fsurfs — linee curve unite insie-

me — si occuperà di lavorare bidimen-

sionalmente, Qsurfs ci consentirà le tra-

sformazioni in 3D. Si potranno ottenere

cosi oggetti molto più dettagliati che
non con il tradizionale uso dei poligoni,

che tra l’altro la prima reiease di Forms
in Flight usava. Si potrà fare editing di

ogni porzione del vostro lavoro usando
diverse funzioni, incluse quelle per con-

vertire Qsurfs in Fsurfs e viceversa, per

esempio per arrotondare una curva o

linea che sia, convertire un oggetto 2D
nelle tre dimensioni, curvare ogni parte

dell’oggetto o cambiare i colori e (e

dimensioni.

Come abbiamo detto, si potrà far

ruotare l'oggetto per considerarlo da

differenti punti di vista, o cambiare la

posizione della camera per avere diffe-

renti prospettive senza muovere lo

stesso, come pure l'uso dello zoom per

avvicinare o allontanare la sua vista.

Un demo enimata di

foms m Flight II: im-

maginale l'oggetto al

centro che ruote, evt
deruiando picture ap-

plicete 31 lati dello

stesso, con in più i

delfini che entrano ed
escono. Iluttuando.
dalle due aperture su-

perion ed inlenon II

A differenza dei suoi precedenti «col-

leghi» Forms in Flight II non ha un
rendering in HAM o ray-tracing; esso
può generare oggetti in modo «wirefra-

me» 0 «solid-shaded» e con l'aggiunta

della tecnica dithering in modo «Phong
shading» produce comunque degli ef-

fetti molto realistici.

Ci consentirà poi di caricare qualsiasi

immagine IFF da usare come back-

ground del vostro oggetto, ma la cosa
più importante forse è la Texture Maph
ping che ci offre la possibilità di «depor-

re» la nostra IFF anche sulla più com-
plessa delle superfici in 3D che abbia-

mo generato; con una sufficiente dose
di RAM si potranno «mappare» fino a

15 differenti picture su una superficie,

assegnando differenti immagini a varie

porzioni della stessa.

mouse, evidenziandosi sotto alla traiet-

toria del puntatore; un modo ingegnoso

di consentire scelte (anche se a volte

difficoltoso, specie in Hi-res — a propo-

sito, esso riconosce l'ambiente PAL del-

le nostre macchine). Il manuale di un

centinaio di pagine è abbastanza
esauriente ma difficile da seguire; si

poteva fare di meglio.

Forms in Flight II quindi è comunque
un ottimo prodotto; le sue superfici

curve che ci consentono di generare

oggetti molto compiessi sono senz'altro

al di sopra dello standard di altri pac-

chetti di rendering 3D, oltre alla sofisti-

cata texture mapping di immagini IFF;

Sculp-Ammaie 40 ai

massimi fasti: l'imma-

gine demo di un ray-

traoing overscan pre-

sente nel dischetto.

Ogni commento é per-

fettamente superfluo

Anch’esso capace di una gestione
gerarchica degli oggetti e movimenti,
per consentire il «si gira» niente di

meglio del modulo Fastflight compreso
nel pacchetto che anche non essendo
in standard Anim permette comunque
delle performance molto realistiche (an-

che se non eccessivamente compresse
e quindi occupanti una discreta quantità

di memoria).

I suoi menu sono molto completi e si

richiedono premendo il tasto destro del

per contro è avido come non mai di

memoria e leggermente oscuro in qual-

che opzione. Per la modica somma di

80 dollari è certamente un buon pac-

chetto che, come «entry-point», assol-

ve completamente il compito cui è de-

stinato.

Tirando le somme...

A qualcuno ora verrà senz'altro la

voglia di cominciare a provare l'ebrezza

della 3D in modo disordinato e maniaco,
non tenendo conto in minima parte del-

la sua complessità e metodicità. Già,

perché il provare a fare tecniche di ray-

tracing ed animazioni non è certo un

gioco da ragazzi; gli strumenti a disposi-

zione sono tanti e tutti al massimo
livello (ripeto, intrinsecamente alla mac-
china), ma per evitarvi frustrazioni da
«sindrome d'attesa» — soprattutto nel

rendering — avvicinatevi con umiltà e
pazienza a questo fantastico mondo.
Forse è l'unico consiglio che mi riesce

di darvi — anche perché provato sulle

mie spalle. Per quanto riguarda i pac-

chetti analizzati, avete appena letto t'ar-

ticolo, no? M»
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Programmare in C su Amiga
Fare un programma non vuol

dire solo scrivere del codice,

ma anche eseguire tutta una
serie di processi che vanno
dalla progettazione alla

verifica del risultato finale. Fra

questi, c'é la definizione di

alcune procedure che
permettono di automatizzare

tutte le altre, semplificando la

generazione e la

manutenzione del programma
stesso

Lo scorso mese abbiamo incomincia-

to a divìdere queste puntate in due parti:

una relativa alla programmazione vera e
propria, l'altra, nuova, relativa alla gestio-

ne dell'ambiente di sviluppo nel suo
complesso. Per ragioni di spazio e per

evitare di spezzare un discorso che trova

nella continuità la sua chiave di lettura,

questa volta ci occuperemo solo del

secondo argomento, introducendo uno
dei programmi di supporto alla program-
mazione più importanti dopo il compila-

tore ed il linker. Ci rifaremo la prossima
puntata dedicandola completamente alle

funzioni grafiche dell'Amiga.

Introduzione

In questa puntata incominceremo a

trattare un argomento estremamente
importante per chi. lasciatosi alle spalle il

programmino messo su in poche ore e

poi dimenticato, intende affrontare qual-

che progetto un po' più impegnativo col

desiderio di portarlo avanti nel tempo
raffinandolo ed aggiungedovi di volta in

volta sempre più funzioni e possibilità. In

pratica questo vuol dire partire dal pre-

supposto che non ci si fermerà al primo
rilascio Ireleasel od addirittura alla prima

versione Iversionj del programma (vedi

nota 1).

Lo sviluppo di un programma

Come abbiamo detto nella scorsa pun-

tata, la programmazione vera e propria è

solo una delle tante cose che un pro-

grammatore esperto deve gestire. Per

quanto possa sembrare strano non è
forse neanche la più importante. In real-

tà, per sviluppare un programma è ne-

cessario passare attraverso una serie di

fasi ognuna delle quali ha regole ben
precise, che comunque vanano a secon-

da dell'ambiente m cui si programma e
del tipo di programma che si sta svilup-

pando. Dato che questi articoli non in-

tendono essere un trattato di program-
mazione. ma vogliono soltanto fornire

una serie di utili indicazioni per chi,

avendo a disposizione un Amiga ed
avendo già una certa infarinatura di C.

desidera imparare come sfruttare al me-
glio sia la macchina che il linguaggio in

questione, non affronteremo l'argomen-

to in modo sistematico e formale, ma
cercheremo di introdurre il lettore, volta

per volta e partendo sempre da esempi
pratici legati in qualche modo all'Amiga,

ad una serie di tecniche che le/gli per-

metteranno in breve tempo di costruirsi

un ambiente di sviluppo facile da usare

ma potente ed efficace.

L'ambiente di sviluppo

Un ambiente di sviluppo è definito

dall'insieme delle tecniche, dei program-
mi di supporto e della struttura a file che
si utilizzano quando si sviluppa un pro-

gramma. Ad esempio, se avete un disco

rigido e avete costruito una sene di

S«!>izlone deir«cn:l<li

IMS (c) tarfD de JudKl

grr NorcBuG se

.D U8 suias) s(L0Prj

Figura 1 - MAKEFILE

t Questo è un coHento. Viene ignorato da LHK

VARIA8ILC ' va1ore_de11a_variabi1e

ascendente: Usta dei suoi discendenti

processo_di_generazione_de11 'ascendente_dai_di scendenti
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directory e sotto-directory per contenere

il compilatore, il Linkage Editor, le libre-

rie. gli header e così via, potreste essere

tentati di caricarvi anche la directory che
dovrà contenere i vostri programmi in

fase di sviluppo. In effetti, sia gli uni che
l'altra fanno parte del vostro ambiente di

sviluppo. Ebbene, questo dovrebbe es-

sere evitato. Quando compilate un pro-

gramma. state compiendo un certo nu-

mero di operazioni di lettura e scrittura

che servono a caricare il codice sorgen-

te, salvare i file intermedi, leggere le

librerie, scrivere il risultante file oggetto
e via dicendo. Ora. più operazioni di I/O

effettuate, specialmente in scrittura,

maggiore è il rischio di rovinare un

settore od una traccia del vostro disco

Istratch], Si tratta di una cosa normalissi-

ma anche se, per fortuna, non frequen-

te. In molti casi basta utilizzare un pro-

grammino come DiskDoctor per risolve-

re il problema, perdendo al massimo uno
o due file, altre volte la cosa è più seria.

In formati disco quali quello dei PC IBM.

ad esempio, se viene rovinata la FAT,

può risultare complicato recuperare i file

a CUI questa puntava. Nel caso dell'Ami-

ga, che ha una gestione dei file differen-

te, può capitare che una directory punti

se stessa in un loop infinito. Anche
questi casi sono risolvibili, ma le tecni-

che per correggere tali situazioni non
sono alla portata di tutti. A volte, l’utente

meno esperto non ha altra alternativa

che nformattare il disco rigido e rico-

struirlo utilizzando l’ultima copia di sicu-

rezza IbackupI effettuata.

Vediamo allora come impostare l’am-

biente di sviluppo. Ci sono due soluzioni

abbastanza sicure. La prima consiste nel

mantenere sul disco rigido il compilatore

e le altre utilità di sviluppo lutilitiesì, le

librerie, i file di inclusione e comunque
tutto ciò che viene solamente letto du-

rante la preparazione dell’eseguibile.

Inoltre la directory riservata ai file inter-

medi Iquadì 0 temporanei va assegnata
alla RAM: o comunque ad una directory

in RAM. che dovrà essere stata creata

precedentemente. Viceversa le directo-

ry che devono contenere i programmi m
fase di sviluppo, saranno create su uno o
più dischetti nmovibili. Questi, oltre a

garantire una maggiore durata del disco

rigido, sono anche più facilmente recu-

perabili in caso di danneggiamento. In

genere si usano due serie di dischetti: la

prima serie contiene una directory per
ogni programma che si sta sviluppando

e sono detti «dischetti di lavoro» Iwork
diskette]-, la seconda serie contiene una
directory per ogni programma consolida-

to, che, cioè, è stato terminato e prova-

to. La separazione in directory per quello

che riguarda i dischetti di lavoro serve a

fornire un ulteriore elemento di sicurez-

za contro eventuali problemi di scrittura/

lettura da disco: quella dei dischetti dei

programmi finiti, serve a garantire un
maggior ordine per la classificazione e la

manutenzione dei programmi, come ve-

dremo in seguito.

La seconda soluzione è analoga alla

precedente, ed è generalmente utilizza-

ta dai programmatori professionisti che
desiderano sfruttare al massimo la mag-
giore velocità in I/O fornita da un disco

rigido. In pratica, mentre i programmi
terminati vengono comunque archiviati

su dischetti, i dischetti di lavoro sono
sostituiti da una seconda partizione sul

disco rigido od addirittura da un secondo
disco rigido. Tale soluzione è comunque
un po’ più costosa, anche perché spesso
i dischi rigidi utilizzati sono a grande
capacità (centinaia di MByte) e tempo di

accesso particolarmente rapido. Se la

partizione (od il disco) di lavoro dovesse
venire danneggiata da una qualche ope-

razione di scrittura, le operazioni di recu-

pero saranno effettuate solo su quest’ul-

tima, senza interessare la partizione (od

il disco) che contiene il sistema operati-

vo ed il compilatore C.

Per quello che mi riguarda io utilizzo

la prima soluzione. Se però avete un

disco rigido da 30M o 40M, provate a

dividerlo in due partizioni, una per i

comandi dei sistema operativo, il com-
pilatore, le librerie e così via, l'altro per i

sorgenti, i dati, ed in generale tutti quei

file che rappresentano il prodotto del

vostro lavoro (IFF. musica, testi). Una
volta che avrete finito di elaborarli potre-

te salvarli su un dischetto archivio (vedi

nota 2).

Le fasi dello sviluppo

Vediamo ora in prima approssimazio-

ne quali sono le fasi tipiche dello svilup-

po di un programma su di un Personal

Computer. Ci limiteremo a considerare

una metodologia semplificata opportu-

namente per chi programma per diletto

piuttosto che per professione. Possia-

mo dividere il tutto in tre fasi, ognuna
formata da due o più sottofasi:

1.

Disegno
Progettazione

É la definizione delle caratteristiche

funzionali del programma e della strut-

tura dello stesso. Ad esempio, se si

vuole scrivere un programma in grado
di leggere un file IFF di tipo ILBM e
visualizzare l’immagine risultante sullo

schermo, la definizione delle caratteri-

stiche funzionali determina quali tipi di

file ILBM il programma dovrà essere in

grado di leggere (tutti, bassa risoluzione

solamente. HAM) oppure se deve esse-

re prevista anche la possibilità di stam-
pare l'immagine risultante o meno. Vi-

ceversa definire la struttura dei pro-

gramma significa decidere se esso do-

vrà essere sviluppato in più moduli od in

un modulo singolo, se utilizzerà delle

librerie in linea od in fase di compilazio-

ne. e cosi via.

Pseudocodifìca

È una forma di codifica del program-

ma «a grandi linee», utilizzando un lin-

guaggio formale più vicino al linguaggio

naturale che a quello del compilatore.

Esistono molte tecniche alternative (dia-

grammi di flusso, BNF, ecc.), ma la

pseudocodifìca è forse la più semplice
per chi parte da zero in questo campo.
2. Codifica

Codice Sorgente

É la codifica vera e propria del codice

che dovrà poi essere compilato. Questa
fase comprende anche la scrittura dei

file di inclusione specifici per quel pro-

gramma, esclusi cioè quelli fomiti con il

compilatore e quelli già scritti per pro-

grammi precedenti e validi anche per

quello in questione.

Dati e file ausiliari

Sono tutti quei file che, pur essendo
necessari al funzionamento del pro-

gramma, non contribuiscono alla prepa-

razione dell'eseguibile vero e proprio.

Sono, ad esempio, tabelle, sequenze di

record, profili (vedi nota 3) e simili.

Possono venir creati utilizzando sempli-

cemente un editore di testi Itext editor]

od essere il prodotto di un altro pro-

gramma (ad es.: il reindirizzamento del-

l'oufput di un comando di sistema ope-
rativo). A questi si aggiungono quei file,

detti ausiliari, che servono a creare e/o

mantenere il programma (i cosiddetti

make file), eventuali procedure per la

compilazione (script file), e documenta-
zione varia di sviluppo. Sono esclusi i

file di documentazione per l'utente ed i

vari ReadMe file. Ouest'ultimi sono ge-
neralmente scritti alla fine, una volta

che il programma è stato verificato.

3. Generazione
Compilazione
Il processo di compilazione serve a

produrre uno o più oggetti non eseguibi-

li che andranno poi legati fra di loro e

con le librerie di sviluppo.

Linkage Edition

Questa attività è svolta appunto dal

programma di legame {linkage editor].

che risolve tutte le referenze tra le varie

chiamate interne ed esterne, come già

detto nella scorsa puntata.

Verifica

È il passo più difficile e, per definizio-

ne, mai esaustivo. La verifica [test] ser-

ve ad eliminare il maggior numero di

errori possibili, in tempi accettabili.

LMK
Nella scorsa puntata abbiamo mostra-

to un piccolo file, riportato per comodità
in figura 1, che abbiamo detto essere
servito ad ottenere il modulo eseguibile

relativo all'esercizio proposto nella deci-

ma puntata, a partire dal codice sorgen-

te. Stiamo quindi parlando delle prime
due sottofasi del processo di Generazio-

ne del modulo eseguibile (vedi nota 4).
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Tale file viene utilizzato da un program-
ma chiamato LMK e fornito con il Latti-

ce C 5.0 (vedi nota 5).

LMK trova il suo analogo in ambiente
UNIX nel programma di utilità make
Chi già conosce quesfultimo, non avrà

certo difficoltà ad utilizzare LMK. Per gli

altri, cercheremo, in questa e nelle

prossime puntate, di fornirvi una buona
base per fruttare al meglio le caratteri-

stiche di tale programma.
Innanzitutto bisogna dire che LMK

non è un programma specifico per io

sviluppo di altri programmi. In realtà, si

tratta di un gestore di progetti, di un
prodotto cioè che. controllando il pro-

cesso che permette di sviluppare un
progetto a partire da un certo numero di

file, evita allo sviluppatore di eseguire
operazioni superflue e di ricordare pro-

cedure compiesse ed articolate.

Per semplicità faremo riferimento al

caso specifico dell'esercizio risolto la

volta scorsa, ma andrebbe bene anche
il caso della produzione di un rapporto

basato su un certo numero di file di una

base di dati, oppure la stampa di una
lettera e della relativa busta a partire da

uno scheletro generalizzato ed un archi-

vio contenente una serie di indirizzi.

Analizziamo ii processo che porta alla

generazione di E18 Vi consigliamo di

procedere tenendo sotto mano l'articolo

presentato nel numero di aprile dì MC
microcomputer. Per prima cosa dobbia-

mo compilare i due file sorgente, in

modo da ottenere i rispettivi file ogget-

to. Inoltre le opzioni di compilazione per

i due file non sono le stesse, m quanto i

dati relativi a quattro sprite vanno cari-

cati nella memoria CHIP (da cui l'opzio-

ne -ad) mentre il codice contenuto nel

sorgente principale deve essere in gra-

do di accedere a tali dati dalla memoria
FAST (da cui l’opzione -bOI Possiamo
allora dire che E10_1.o si ottiene da

E10_1.c tramite il processo le -bO
E10_1,c mentre E10_2.o si ottiene da
E10_2.c tramite il processo le -ad

E10-2.C. I due file sorgente si dicono in

tal caso «dipendenti» dei rispettivi file

oggetto IdependentI (vedi nota 6). At-

tenzione a non confondervi, però: per

«dipendente» non si intende tanto «che
dipende da», quanto il rapporto «padre/

figlio» di una struttura gerarchica. LMK

infatti, si basa su una visione gerarchica

dei legami tra i file prodotto e quelli

dipendenti (vedi figura 4). Quindi, da un
punto di vista funzionale, sono i file

oggetto a dipendere dai sorgenti, da
quello gerarchico è vero il viceversa.

Analogamente l'eseguibile ha come di-

pendenti proprio i file oggetto, da cui

peraltro dipende in quanto ottenuto da
questi in seguito al processo di link. Per
evitare confusione, useremo il termine
italiano discedente al posto della tradu-

zione letterale dell'inglese dependent, e
ascendente per indicare il livello supe-
riore.

Chiameremo inoltre radice il risultato

finale dell’intero processo e discendenti

terminali \e «foglie» dell’albero che rap-

presenta i file in gioco e le relazioni fra

di loro.

Tornando ai nostro esempio, i file

oggetto sono a loro volta discendenti

dell’eseguibile, che si ottiene appunto
da questi tramite il processo di Linkage
Edition.

La sintassi del nostro makefile è
quindi abbastanza semplice (vedi figura

2); un ascendente è descritto dal suo
nome seguito subito dopo dal segno di

interpunzione due punti {:) e, separata
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da almeno uno spazio da quest'ultimo,

dalla lista dei suoi discendenti, il tutto

sulla stessa linea. Nella linea seguente,

indentato di almeno uno spazio bianco,

c'è il comando che corrisponde al pro-

cesso che genererà l’ascendente a par-

tire dai suoi discendenti. A loro volta

questi, come abbiamo visto, possono
essere descritti da un blocco di linee

analogo- Ogni blocco deve avere il no-

me dell’ascendente allineato alla prima

colonna- Nel caso che certe stringhe di

caratteri vengano usate spesso, o per

semplificare le definizioni nel caso fos-

sero troppo lunghe, è possibile definire

delle variabili tramite l’assegnazione:

VARIABILE ^ valore

da usare in seguito ponendo il nome tra

parentesi e facendole precedere dal

simbolo del dollaro, nel modo se-

guente:

... StVARIABILE)...

Queste variabili vengono anche chiama-

te Macro e possono essere paragonate

a quelle definite in C tramite la direttiva

#define Come quest'ultime, anche le

macro di LMK devono precedere le

linee nelle quali vengono usate, altri-

menti saranno espanse in una stringa

nulla.

In ogni caso, se una linea è più lunga

di 80 caratteri, si può andare a capo a

condizione di usare la barra diagonale

inversa (\ ) come carattere di continua-

zione.

Quindi, riassumendo, per automatiz-

zare l'esecuzione di un processo trami-

te LMK, e necessario:

1. definire gli oggetti da cui si parte,

quello di arrivo, e tutti quelli intermedi,

2- definire i processi che permettono di

andare da un livello all'altro, cioè i vari

passi (siepi

3. scrivere un file che descrive il tutto

usando la sintassi appena descritta;

4. invocare LMK.
Vediamo ora che succede quando

LMK viene lanciato.

Innanzi tutto esso cerca nella directo-

ry corrente un file chiamato Imkfile,

Imkfile.lmk o Imkfile.Imk, a meno che
lo sviluppatore non abbia usato l'opzio-

ne -f nei modo seguente:

1> Imk -f filename.lmk
2> Imk -f filename

Nel primo caso LMK utilizza come file

di descrizione del processo filena-

me.lmk. mentre nel secondo caso esso
cerca prima un file chiamato filename.

e solo nel caso questo non esista, file-

name.lmk Attenzione quindi a non
usare il secondo formato se nella direc-

tory corrente esiste un altro file con
quel nome, magari proprio la radice! É
un errore molto comune. Notate inoltre

lo spazio bianco che separa l’opzione

dal nome del file. Differentemente dalla

sintassi usata nel compilatore per certe

opzioni, quello spazio è obbligatorio.

Trovato il file, questo viene letto e

vengono identificati tutti gli ascendenti,

quei file, cioè, che sono il risultato di un

qualche processo. A questo punto i vari

processi vengono effettuati a partire dai

discendenti terminali, passando per tutti

i passi intermedi, fino alla radice.

Tuttavia, se fosse tutto qui, l’utilità di

LMK non sarebbe maggiore di quella di

un file script (vedi nota 7) opportuna-

mente preparato. Una delle caratteristi-

che piu importanti di LMK è quella di

controllare la data e l’ora associata ad
ogni discendente, e di confrontarla con i

rispettivi ascendenti- Se l'ascendente è

più recente di tutti i suoi discendenti,

allora il processo associato viene salta-

to, in quanto non necessario.

Facciamo un esempio. Supponiamo
di aver già creato l’eseguibile E10 corri-

spondente all'esercizio della decima
puntata. Ci siamo accorti tuttavia che
uno degli spnte non è venuto come
avremmo voluto. Fate riferimento alla

figura 3.

Innanzi tutto modifichiamo il file sor-

gente E10_2.c che contiene i dati relati-

vi allo sprite in questione. A questo
punto lanciamo di nuovo LMK specifi-

cando il file ElO.lmk {compresa l'esten-

sione).

Dato che il file E10_1.c, unico discen-

dente di E10-1.O non e cambiato, non
c’è ragione di ricompilarlo, e difatti,

avendo ancora il sorgente una data/ora

più vecchia di quella del file oggetto

ottenuto compilandolo, LMK salta que-

sto passo, con ovvio risparmio di tem-

po. Viceversa, l’altro file sorgente avra

una data più recente del rispettivo og-

getto, essendo stato appena modifica-

to. LMK effettuerà quindi il processo di

compilazione per ottenere un nuovo og-

getto. A questo punto rimane il passo
finale. Dato che E10_2.o è stato appena
ottenuto compilando il sorgente modifi-

cato, esso ha quindi una data/ora piu

recente dell’eseguibile, e questo è suffi-

ciente a far si che LMK decida di ripete-

re anche il passo di Linkage Edilion,

anche se l’altro oggetto è più vecchio

della radice.

Risultato finale: un nuovo eseguibile

ottenuto con solo due passi invece di

tre, il tutto automaticamente.
Naturalmente vi sarete subito resi

conto di una cosa: il tutto non può
funzionare correttamente se la data e
l’ora del sistema non vengono sempre
regolarmente aggiornate. Per chi pos-
siede un Amiga 2000 (od un Amiga
1000 con scheda aggiuntiva con orolo-

gio tampone) non c’è alcun problema, a

condizione di impostare la data e l’ora

corrette almeno la prima volta. Chi inve-

ce ha un Amiga 1000 base dovrà ricor-

darsi di farlo almeno ogni qual volta

deciderà di lavorare nel suo ambiente di

sviluppo, anche solo per editare i sor-

genti!

In ogni caso, i vantaggi di LMK non si

fermano qui, ma di questo ce ne occu-

peremo tra un paio di puntate al mas-
simo-

LMK è particolarmente utile quando
una, od entrambe le seguenti condizioni

vengono a verificarsi:

1 . il progetto in questione è basato su

molti file e/o su di un buon numero di

processi,

2. esso è portato avanti da più di uno
sviluppatore allo stesso tempo.

In quest’ultimo caso LMK è uno stru-

mento prezioso per garantire la consi-

stenza e l’integrità degli elementi che
compongono il progetto

Discendenti impliciti ed espliciti

Certamente avrete notato che per

ottenere l’eseguibile del nostro esem-
pio, e necessario agganciare fra di loro

non solo
i
due file oggetto E10_n.o, ma

anche il codice di partenza (starrupl c.o
— che serve ad assegnare eventuali

parametri passati ai momento di esegui-

re il programma, al vettore char
*argv[I, ad impostare i vari File Handle
di I/O (stdin, stdout, stderr,,..), e molte
altre cose — e le librerie di compilazio-

ne, quelle cioè che in genere si trovano

nella directory LIB:,

Perché allora questi oggetti non sono
presenti nella lista dei discendenti^

Non solo. Supponiamo che i nostri

sorgenti prevedano l’inclusione di alcuni

file tramite la direttiva ^include Anche
se tali file non compaiono esplicitamen-

te nella definizione del processo che
genera l’oggetto, se io ti modifico è

necessario ricompilare comunque il sor-

gente che II include. Come faccio a dirlo

ad LMIO
Rispondiamo prima a quest’uitima do-

manda: “Sasta semplicemente aggiun-

gere anche tale file alla lista dei discen-

denti». Difetti, non è necessario che un
discendente appaia nella definizione di

un processo perché esso sia tale. È

sufficiente che esso sia in qualche mo-
do legato alla generazione di un ascen-

dente, e che quindi una sua eventuale

modifica possa influenzare il processo

di generazione, perché esso debba es-

sere aggiunto tra i discendenti del file in

questione (vedi figura 5). Tale operazio-

ne si dice rendere esplicito un discen-

dente.

Viceversa, file come c.o o le librerie

di compilazione, che vengono fornite

con il compilatore, in linea di massima
cambiano solo se si cambia il compilato-

re, e quindi non è necessario esplicitar-

le. Tenete presente però che, m questo
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caso, l'installazione di un nuovo compi-
latore non sarebbe sufficiente a far rie-

seguire l'ultimo passo, quello cioè di

Linkage Edition. A vostra scelta, quindi!

Quei file che sono potenzialmente dei

discendenti, ma non sono stati esplicita-

ti, SI dicono discendenti impliciti.

Fife multìpfi

Per terminare rispondiamo ad una do-

manda che sicuramente qualche lettore

a questo punto si sara posto (no, non è

"Ma chi me lo ha fatto fare di imparare

il C^)il- Il quesito che sorge spontaneo e

piuttosto; «Perché devo dividere il mio
sorgente in piu file^’».

Benché il motivo sia chiaro per quello

che riguarda l'esempio utilizzato in pre-

cedenza, si potrebbe obbiettare che
non capita poi cosi spesso di dover
utilizzare diverse opzioni di compilazio-

ne su diversi file appartenenti allo stes-

so programma.
Vi risponderemo con una serie di do-

mande:
# Se dovete scrivere un libro utilizzan-

do un processore di testi [word proces-
sori. lo mettete lutto in un solo enorme
file, 0 lo spezzate nei singoli capitoli?

# Se dovete fare una presentazione,

caricate musica, testi ed immagini in un
solo file IFF (si può fare, si può fare.-.l

oppure in diversi file a seconda dei tipo

di oggetto?

# Se dovete costruire una tabella mol-
to grande e complessa, la caricate tutta

nel vostro foglio elettronico, o cercate

di spezzarla in più tabelle legate fra di

loro attraverso referenze incrociate

Icross-referenceP

Se a tutte queste domande la vostra

risposta è la prima, aspettatevi di passa-
re lunghe ore di fronte al vostro Amiga
a caricare file ed aspettare che i pro-

grammi corrispondenti abbiano finito di

elaborarli, il tutto col rischio di rovinare

tutto con una sola operazione sbagliata.

Se invece avete fornito la seconda
risposta, allora avete capito uno dei

trucchi più importanti deH'informatica (e

della vita): dividi et impera.

Bando agli scherzi, la suddivisione di

un progetto in più file porta a certi

indiscutibili vantaggi
• Caricare il file che serve in un certo

momento è certamente più rapido che
caricare tutto ogni volta; questo vale

anche per i sorgenti da editare.

• Il programma stesso sarà più veloce
ad elaborare un file piccolo, piuttosto

che uno grande, anche perché spesso
le informazioni contenute negli altri file

in cui si è suddiviso il tutto, non servono
realmente ad elaborare quello specifico

su cui si sta operando.
• Se per errore si distrugge anche par-

zialmente il file su CUI SI sta lavorando,

gli altri sono comunque salvi. Ricordate

le due partizioni del disco fisso di cui

avevamo parlato in precedenza? La filo-

sofia è la stessa
• Spesso strutturare un progetto in piu

parti permette di avere una visione piu

ordinata dello stesso.

• Infine, proprio grazie a programmi
come LMK. la suddivisione in piu file,

permette spesso di diminuire il numero
di passi da effettuare per nottenere la

radice, nel caso si siano modificate solo

alcune delle parti di cui e composto il

progetto m questione.

Ovviamente, come sempre, per ogni

regola ci sono delle eccezioni, e sicura-

mente VI capiterà il caso in cui un file e
meglio di molti. Proporremo un buon
metodo anche per questo caso, non vi

preoccupate. Per il momento provate a

scrivere dei makefile per i programmi
che avete già sviluppato, anche se il

sorgente e formato da un solo Me. Se
non avete LMK. potete provare qualcu-

no dei PO make disponibili su molti

BBS, In particolare, sui dischetti di Fred
Fish ci sono i seguenti programmi:
Disco # 2 Make - Autore Landon Dyer
Disco #2 Make2 - Autore: Marc
Mengel
Disco #45 Make - Autore sconosciuto
Disco #69 Make - Autore: caretfn

fairlight.ÒZ (indirizzo rete)

Disco #74 Makemake • Autore: Tim
McGratli

Quest'ultimo serve a costruire auto-

maticamente un makefile a partire dal

sorgente. Se qualcuno ha altre informa-

zioni a riguardo, saro ben lieto di pubbli-

carle, purché sia sempre indicata la fon-

te e dove è reperibile il programma.

Conclusione

Bene. Siamo arrivati alla conclusione
anche stavolta. Parleremo ancora di

LMK in futuro, tuttavia, per accontenta-

re i patiti della grafica, la prossima pun-

tata. sarà interamente dedicata alle fun-

zioni grafiche. Buon lavoro!
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Note
1. In genere un programma è identificato da due numeri, spesso separati da un

punto decimale (ad es.; 1.5) Il pnmo numero é detto versione, il secondo rilascio.

Ogni volta che un prodotto viene modificato, il numero corrispondente alla versione

viene incrementato di uno se il programma é stato m gran parte riscritto e le

caratteristiche base del prodotto sono state pesantemente influenzate dalle modifiche

apportate Se viceversa tali modifiche si rifenscono solo a qualche nuova opzione (o

comando, nel caso di un sistema operativo) o comunque il cuore Ikemell del

programma è praticamente rimasto lo stesso, è il numero corrispondente al rilascio ad
aumentare In pratica, mentre un possibile AmigaDOS 1.4 avrebbe comunque la

stessa base funzionale dell'1 3. un incremento della versione (AmigaDOS 2.0) sarebbe
indubbiamente indizio di profondi cambiamenti nel sistema operativo.

Tale convenzione è, ad esempio, seguita da buona parte dei prodotti commerciali

e dai PO più importanti.

Molti programmi poi hanno anche un altro carattere per indicare piccole modifiche

0 la «riparazione» di alcuni errori di programmazione (o bachi) ffixl. A volte è un numero
attaccato direttamente a quello del rilascio (ad es.' 4 01), altre volte una lettera in

minuscolo (ad es.: 2.3a).

2. Tali dischetti non vanno confusi con quelli eventualmente utilizzati per le copie

di backup del disco rigido Un dischetto archivio è un dischetto che contiene il risultato

di un vostro lavoro ad un certo livello di consolidamento: la prima versione di un
programma, la terza versione di un documento, una immagine fatta con un programma
grafico, un progetto disegnato con un CAD. In genere per sicurezza, si tengono le due
ultime versioni di ognuno di questi.

3. Si chiamano profili Iprofilel quei file che contengono una serie di valori iniziali

per variabili e keyword che possono essere utilizzate dal programma. Ad esempio, per

un programma di comunicazione, un profilo può servire a definire la velocità della linea

in baud. il numero di bit di parità, il tipo di protocollo da usare per il trasferimento dei

file, e cosi via.

4. Dato che la trattazione della fase di Disegno e quella della sotto fase di Verifica

vanno molto al di là degli scopi di questa sene di articoli, mentre la fase di Codifica

viene già trattata nella parte deH'articoto che si occupa specificatamente delle funzioni

Amiga, ci concentreremo in seguito soprattutto sulle prime due sottofasi della

Generazione del modulo eseguibile.

5. Nelle versioni precedenti del Lattice C. Imk era disponibile solo nella confezione

avanzata (più costosa), oppure come prodotto a parte. Esistono comunque in giro vane
versioni PD per Amiga del programma Unix a cui Imk si rifà, e cioè make

6. Dependeni vuol dire letteralmente a carico di od anche domestico, servitore,

dal latino de- e pendere, cioè «pendere in giù», da cui anche il nostro dipendente.

7. Uno script file è una sequenza di comandi dell'AmigaOOS che può essere

eseguito per mezzo dei comandi execute e run (1.21 oppure attivando il segnalatore s

associato al file per mezzo del comando protect [1.31. In seguito useremo questo
termine m modo più generale ampliandolo anche, ad esempio, ai sorgenti ARexx che
possono essere usati in modo analogo per eseguire condizionatamente una sene di

comandi del sistema operativo.
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ATARI ST
coordinamento di Andrea de Prisco

Aladin 3.0

a New Operatins System
di Vincenzo Folcarellt

Spesso si é portati a

considerare le capacità di

apertura, di un computer,
verso più sistemi operativi,

possibile soltanto grazie a
costose interfacce ed
adattamenti hardware.

Questo facendo riferimento

alle varie schede CPM 80 per
Apple II. a quelle MS-DOS-
286 per Apple MAC alle

bridge board della

Commodore per il suo Amiga
2000. Grazie alla iniziale non
espandibilità dei sistemi ST. si

é assistito ad un
cambiamento di rotta nella

realizzazione di questi

prodotti. Non più schede da
installare, ma semplici

cartucce software da
collegare alla porta ROM o
addirittura programmi da
caricare da disco. Nonostante
la sfiducia riservata a queste
proposte i risultati ottenuti

sono spesso sbalorditivi e

sempre funzionali

I prodotti presentati con successo
(meritato!), nell'ambiente ST, sono stati

in ordine di apparizione: CPM 80, pro-

gramma di pubblico dominio in grado di

far girare, ad una velocità pari a quella

delle macchine ad 8 bit, tutto il softwa-

re disponibile sotto CP/M su queste.
Magic Sac, emulatore Mac plus su
ROM e su disco in grado di far girare,

ad una velocità spesso superiore allo

stesso Mac plus, ii 90% dei programmi
disponibile su tale computer; pc-ditto.

emulatore 8088/MS-DOS su disco in

grado di far girare, ad un 1/3 della

velocità di un XT, il 99% del parco

software PC-DOS; Aladm, indicato sem-
plicemente come Mac-emulator ma gra-

zie alla sua robustezza considerabile

una vera e propria alternativa al TOSI
Gli ultimi annunci parlano di Spectre

128, Mac SE emulator in grado di far

girare i nuovi programmi sviluppati su
Multifinder.

Presentazione ed installazione

Alandin 3.0 è l'ultima release, disponi-

bile in più lingue, di uno dei migliori

prodotti sofware disponibili su ST. Pro-

dotto in Germania è distribuito a livello

internazionale dalla Softpaquet Interna-

tional.

Nel pacco si trovano una cartuccia

contenente le ROM originali (ed ufficia-

li!) del Mac, un dischetto contenente
l'emulatore ed uno contenente pro-

grammi Mac, un manuale con appendi-

ce di aggiornamento-

Segnalo subito che i manuali non
sono soddisfacenti e per capire bene le

reali possibilità di Aladin è necessario
esplorare i vari file di informazione di-

sponibili su disco etichettato ST.

La cartuccia oltre a contenere le

ROM contiene una PLA (Programmable
Logic Array) che svolge le funzioni logi-

che di intercettazione e converzione

delle chiamate alla ROM. Questo so-

prattutto per la diversa gestione della

mappatura degli indirizzi RAM/ROM tra

rST ed il Mac. Le ROM sono quelle del

Mac plus.

Di hardware non serve altro visto che
I due computer sono dotati dello stesso

microprocessore ed hanno una scheda
video monocromatica compatibiie.

L'instaliazione é quanto mai banale. A
sistema completamente spento biso-

gna inserire la cartuccia nella porta

ROM deirST ed il disco etichettato con
ST nel drive A. All'atto dell'accensione il

sistema riconosce immediatamente il

nuovo «ospite» e sul monitor compare
la schermata di presentazione. Premen-
do C SI entra in fase di configurazione

Nonostante ci siano dei parametri di

default previsti è consigliabile fare una
configurazione ad hoc soprattutto per

trarre benefici dal disco virtuale.

I parametri da settare sono Memory
size. la memoria da riservare per Aladm;
SuperDisk size, la capacita del disco

virtuale; DS/SS. disk drive a doppia o
singola faccia; Disk Management, mo-
dalità di lettura automatica o a comando
dei dischi in formato Aladm; Printer

type, driver della stampante: Printer

port/Printer connection, la porta (seriale

o parallela) a cui è collegata la stampan-
te. Come messo in evidenza in prece-

denza una delie risorse più importanti di

Aladm è il SuperDisk, un disco virtuale

resistente ai reset e, dote assai qualifi-

cante, al GEMI Ovvero è possibile re-

settare il sistema ed entrare in modalità

GEM-TOS senza perdere (a meno dei

soliti programmi «incivili») i dati Mac
memorizzati nel SuperDisk.

Caricamento del Under

A configurazione avvenuta e dopo
aver salvato questa sul disco di boot, è
necessario resettare di nuovo l'ST ed
attendere che compaia l'icona tipica del

Mac che fa richiesta del finder.

A questo punto è necessario inserire il

disco con il finder, registrato m formato

Aladin 3.0

Distributore:

TIT Teleinformatica Toscana.
Via Bronzino 36 - Firenze

Prezzo L 447 000 + IVA
Il prezzo comprende anche le ROM Mac
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Aladin, e premere il tasto Help per

avviare il caricamento.

Se si è scelta la modalità manuale
sarà necessario premere Help ad ogni

nuovo inserimento di un disco: pur

sembrando più elaborata questa tecnica

permette di evitare di inserire i dischi

sprotetti e quindi potenzialmente dan-
neggiabili

A caricamento del finder avvenuto sul

monitor delI'ST appare il desk del Mac
in risoluzione 640*400.

Un consiglio sicuramente valido è
quello di caricare sul SuperDIsk il finder

ed una piccola applicazione in maniera
tale da far capire al Mac che il finder si

trova su tale disco. Infatti a conclusione

di questa operazione l'icona del Super-
Disk si sposta in alto a destra e tutti I

successivi riferimenti al finder, compre-
so un eventuale reboot. verranno fatti

direttamente al SuperDIsk, in tal modo
si ottiene un'ottima velocità di lavoro.

Uso dell'hard-disk

L'uso dell'hard-disk sotto Aladin è
possibile soltanto da quest'ultima re-

lease.

Fortunatamente si è pensato di ren-

dere l'hard-disk condivisibile sia dalI'ST

che da Mac-Aladin; questo soprattutto

per non costringere gli utenti all'acqui-

sto di due hard-disk.

Prima di poter utilizzare il disco rigido

è necessario caricare il programma
Hard Disk Installation che gira sotto

Mac. Non é necessario riformattare l'in-

tero disco, é sufficiente riservare ad
Aladin una delle partizioni ottenute sot-

to ST. Ovviamente la premura necessa-

ria in queste operazioni non è mai trop-

pa. quindi un bel backup generale è

consigliabile.

Dopo aver assegnato, tramite Tappo-

sito dialog box, una partizione ad Aladin

il programma chiede se volete inizializ-

zare la partizione in formato Mac. Ri-

spondendo «si» i dati precedentemente
memorizzati in quella partizione andran-

no persi.

Lettura dei dischi Mac
Non è tuttora possibile leggere diret-

tamente un disco formattto sotto Mac.
Nonostante la versione 3.0 abbia una

'.ATa

Il foglio eleitronico

della MicrosoU

superficie di

insualirza^ione

superiore napello a
guellB di un Mac-Plus

Ready. Set. Go'4 0,

lavora egregiamente
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Em Aladin

O

'•^niadin Cerman

(•) RIadin Donish

O RIadin French

O RIadin German

(

O RIadin Spedisti

O RIadin UK

O RIadin US

1 1

gestione migliorata, sia in termini di

velocità che di capacità, del floppy, per
utilizzare dei programmi Mac è neces-
sario il trasferimento di questi, via RS
232, tra i due computer. Questo trasfe-

rimento aviene sotto il controllo di due
transfer program, il primo RECE400K-
TOS deve essere caricato su ST il

secondo Send 400K Disk deve essere
caricato sul Mac.

Fortunatamente la formattazione sot-

to Aladin 3.0 rende disponibili 800 KBy-
te (nel caso di drive a doppia faccia) e
quindi non è necessaria, come lo era

fino alla versione 2.1, una pre-compatta-

zione dei dischi Mac (che sono dotati di

una capacità di 800 KByte),

Una delle caratteristiche aggiunte nel-

la nuova versione riguarda l'uso dello

HFS Hierarchical Filing System, che per-

mette finalmente una adeguata gestio-

ne delle informazioni su disco. Nella 4.0

sarà presente anche lo MFS Multifinder

Filing System.
Le precedenti operazioni sono ovvia-

mente possibili sia per file dati che file

programma, in quest'ultimo caso è però

necessario che il programma non sia

protetto.

Aladin permette, nei drive a doppia

faccia, una formattazione particolare

detta JANUS. Questa rende una faccia

del disco leggibile sotto ST e l'altra

sotto Mac. Questo tipo di formattazione

(utilizzata nel disco ST presente nella

confezione) rende possibile uno scam-
bio più diretto delle informazioni tra i

«due mondi».

Lo scambio di file ST-Mac può avveni-

re semplicemente inserendo il dischet-

to formato ST dopo aver caricatp, sotto

Aladin. il programma GemLoad. É possi-

bile in questo modo convertire File-

picture, file text (ASCII), file WKS for-

mato ST in corrispondenti file formato
Mac.

I file WKS sono usati nello scambio di

dati tra spreadsheet.

Questo tipo di informazioni sono me-
glio comprensibili leggendo i file pre-

senti nella cartella Technotes sul disco

ST.

V Schema
coilegemeelo

ST-Mac S!2.

2) Schema
collegamento

ST-Mac-t-. SE. Il

3) Schema
collegamenlo

ST-lmage/Laser

Atari ST

Atari ST Macintosh Plus

female ferule

7Gnd

4RTS

5 CTS

6DSR

8CDC

20DTS

&
1 Gnd

Alari ST ImageWriter / LaserWriter

SubD 25 pin SubD 9 pin

female

SubD 25
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Lavorando...

Senza dubbio Aladin non é prodotto

folkloristico ma, come dichiara la stessa

Softpaquet, è un vero e proprio nuovo
sistema operativo disponibile per ST, A
differenza, però, dei nuovi sistemi ope-

rativi, Aladin dispone di un parco soft-

ware invidiabile.

N primo programma che ho fatto gira-

re è stato MS WORKS della Microsoft,

Il programma utilizza la maggiore risolu-

zione grafica delI'ST e nonostante l'uso

intenso non ha mostrato il benché mini-

mo intoppo. Ogni applicazione wordpro-
cessor, spreadsheet, communication,
graph lavora ad una velocità sempre
uguale (quando non è superiore) a quel-

la del Mac,
Passando a Mac Draw ho avuto la

stessa lieta sorpresa di vedere un piano

di lavoro in piena risoluzione, non altret-

tanto succede utilizzando Mac Paint,

Nel campo del DTP ho provato Ready
Set Gol 4,0. tutto funziona a meraviglia.

Nel dischetto ST è presente un lungo

file che elenca, in ordine alfabetico,

tutte le applicazioni professionali Mac
che girano senza problemi sotto Aladin.

Evidenziamo ora quali problemi pos-

sono sorgere nell’uso di alcuni pro-

grammi,
Utilizzando programmi musicali avre-

mo la deliziosa sensazione di non senti-

re alcun suono, nonostante il program-
ma sia stato settato per utilizzare il s/nr

interno!

Il problema è proprio nello Yamaha
che essendo un sint a 3 voci non è in

grado di emulare il sint del Mac che è a

quattro voci.

Le soluzioni proposte per risolvere

questo problema sono due, la prima fa

uso di una emulazione attraverso il

68000 ed ha come limiti il rallentamento

dei programmi in esecuzione ed una
qualità sonora non eccellente, la secon-
da fa uso di un convertitore digitale

analogico da collegare alla porta paral-

lela.

In entrambi i casi il software musicale

deve essere patchato con alcune routi-

ne fomite nel disco dr boot al fine di

utilizzare queste nuove risorse.

Batter e Laser SLM804

Tra le novità introdotte nella versione

3.0 c'è la possibilità di utilizzare, da

parte del software grafico, il Blitter pre-

sente nei nuovi ST. Anche in questo
caso è necessario un opportuno adatta-

mento del software.

Nel file Technotes è possibile reperire

preziose informazioni sui notevoli

aumenti di velocità resi possibili grazie

all'uso del Blitter.

L'uso della Laser Heconomica»
SLM804 è reso possibile grazie ai nuovi

driver ad atta risoluzione. Purtroppo nel-

la mia confezione c'era il driver per la

NEC P6 a 360 DPI ma non il driver per
la SLM804.

Conclusioni

Di Aladin si possono dire le migliori

cose. In ogni caso l'importante è inqua-

drarlo nel contesto più corretto.

Nonostante non sia infrequente sentir

dire che chi vuole un Mac può rispar-

miare comprando un 1040 ed Aladin,

non ritengo che ciò sia vero finché non
saranno risolti alcuni problemi cruciali.

Tra questi non pongo, come prioritario,

la lettura delle interfacce hardware (co-

me il translator one) non troppo costo-

se, quanto perché il riconoscimento di

legalità di questo tipo di emulatori da

parte della Apple, non mi sorprenderei

più di tanto se le software house met-
tessero in commercio i propri program-
mi anche in formato Aladin (come già

avviene in Germania per i programmi
Public Domain). Del resto Aladin è un
sistema operativo come tanti. Uno dei

problemi che invece credo essenziale è
la sicurezza di funzionamento globale

del parco software Mac e soprattutto di

quei programmi che, per scavalcare al-

cune inefficienze dello shell di S.O.,

fanno direttamente riferimento a dispo-

sitivi hardware. Non si può dire che
questo sia un problema irrisolvibile, in

questo casi i programmi vengono pat-

chati con opportune routine, ma certa-

mente rende il sistema non troppo sta-

bile. Ovviamente l'instabilità può essere
un fatto marginale per un hobbista ma
non certo per un professionista,

Forse conscia di ciò, la Softpaquet

distribuisce Aladin definendolo «The
New Operating System». Un nuovo si-

stema operativo che, oltre ad essere

dotato di una larga base software, met-

te a disposizione dei programmatori un

grosso background di informazioni ed
utility sviluppate attraverso l'esperienza

Mac. in quest'ottica i numerosi sistemi

operativi disponibili su ST vengono sur-

classati dalla qualità di Aladin e qualche
preoccupazione potrebbe averla lo stes-

so TOS.
A conferma che Aladin viene conside-

rato, dai propri creatori, un prodotto con
una propria fisionomia, è sufficiente no-

tare che sulla barra dei menu non si

trovano il loro Atari e la classica «moiet-

ta» Apple ma una simpatica, quanto
autarchica, «lampada di Aladino».

Quando si parla di un emulatore non
bisogna mai dimenticare che potenzial-

mente si tende a trascurare le capacità

intrinseche del computer emulante, in

questo caso l'ST. Allo stato attuale del

software e dell'hardware disponibile su
ST non ci sono campi in cui tale compu-
ter non dica la sua. Il discorso qualitati-

vo resta in parte a favore del Mac
(senza dimenticare che già da ora ci

sono dei campi applicativi, come il MI-

DI, in cui l'ST è praticamente insupera-

bile) e quindi di Aladin. ma é destinato

ad essere livellato dai nuovi annunci per

ST.

Un vero e proprio punto interrogativo

è rappresentato da Aladin versione 4.0,

per ora solo annunciata, che permetterà
l'utilizzo di tutto il software disponibile

per Mac SEI La Softpaquet ha congiun-

tamente annunciato che la versione 4.0

sarà disponibile anche in lingua italiana.

Comunque quello che non credo, e

certamente non spero, é che si arriverà

al punto di acquistare un ST per utiliz-

zarlo come Mac! mc
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Prosrammarc in GFA-Basìc
chiamate alla LineJ^

di Vicenm Folcarelli

Line-A é il nome che identifica un
gruppo di routine, scritte in linguaggio

macchina, memorizzate nella ROM
deirST a partire dalla locazione ACX)0.

L'uso di queste routine non è affatto

semplice soprattutto perché oltre ad
utilizzare una sintassi non-standard,

sfuggono al controllo del VOI (che può
anche essere considerato un superviso-

re delle operazioni grafiche) e quindi

eventuali errori logici si ripercuotono su
tutto il sistema.

L'utilità di fare uno sforzo program-

mativo per utilizzare tali routine viene

dalla loro alta velocità di output: risul-

tando svincolate dal VDI possono scri-

vere e leggere direttamente sulla me-
moria video ed ottenere una velocità

almeno doppia.

A sfavore dell'uso della Line-A non
gioca, comunque, soltanto la maggiore
difficoltà programmativa ma soprattutto

il suo stretto legame con l'hardware:

con l'arrivo delle nuove schede grafiche

il software sviluppato utilizzando le chia-

mate del VDI sfrutterà immediatamente
le nuove risoluzioni e le nuove palette,

mentre non altrettanto succederà al

software sviluppato «scavalcando» il

VDI

Le routine contenute nella Line_A so-

no 16: di seguito sono illustrate le sole

dieci richiamabili direttamente facendo

uso della sintassi del GFA Basic 3.0.

Da questo mese in poi considerere-

mo sempre come riferimento questa

versione del GFA, non soltanto per le

sue maggiori doti in termini di velocità

di esecuzione ma soprattutto per le

nuove istruzioni che mette a disposi-

zione.

ACLtP flag, Mmin, ymln, xmax, ymax

É il comando di inizializzazione e più

che una routine della Une-A rappresen-

ta il settaggio ad alto livello di alcuni

parametri (vedi tabella 2).

Deve precedere sempre una chiama-

ta. Il compito principale di tale comando

è quello di delimitare un'area di lavoro

grafica, m tal modo si evita che qualche

comando grafico scriva fuori della RAM
video.

box altrimenti se flag=0 si vuole fissare

un clip-box con vertici xmin, ymin,

xmax, ymax.

PSET X, y, c

Disegna un punto di coordinate x, y e

di colore c.

Pur essendo molto semplice permet-

te un veloce indirizzamento della me-
moria video. Ha il difetto di sfuggire

anche al clip-box, quindi attenzione a

valutare le coordinate, altrimenti c'é il

rischio di alterare qualche bit di pro-

gramma.

PTST (X, yl

Determina il colore del pixel posizio-

nato in X, y. Non ci sono rischi ad usare
questo programma perché effettua una
semplice lettura della memoria.

ALINE x1. yl. x2, y2. c. style, m
É il comando che permette di traccia-

re una linea compresa tra i punti xl, yl

e x2. y2 di colore c. Lo stile della linea,

contenuto in style, è indicato attraverso

una maschera 16 bit.

La maschera può essere indicata at-

traverso un numero binario, decimale o
esadecimale.

Il più esemplificativo è quello binano,

ad esempio per indicare un tratto pieno

è sufficiente che style sia uguale a
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&xniiinnmnn. dove ogni »i»
rappresenta un pixel acceso ed uno «0»

un pixel spento.

Se si desidera una linea a tratteggio

medio
styie=&X1 1 1 1 00001 1 110000.
Con m si indica la modalità di output

della linea: con m=0 i pixel della linea

coprono i pixel prima visibili, con m=1
la nuova linea non copre il precedente,
disegno ma ne risulta trasparente, con
m=2 si ha lo XOR tra la nuova linea ed
il precedente disegno, con m=3 i punti

del precedente disegno vengono posti

in inverse quando sono toccati dalla

linea.

HLINE x1, y, x2, c, m, addr, index

Come la sintassi stessa esplicita,

questo comando permette il traccia-

mento di rette orizzontali. Gli ultimi due
parametri si riferiscono a blocchi di dati

conservati in memoria che contengono
lo stile delle linee tracciate.

L'indirizzo iniziale della tabella è con-
tenuta in addr. La tabella ha un contenu-
to molto semplice: parole di 16 bit che,

con la stessa regola style della ALINE,
definiscono una linea.

Il parametro index indica il numero di

linee dopo il quale viene ripreso il trac-

ciamento delle linee con lo stile iniziale.

L'importanza maggiore di questa
istruzione sta nella sua alta velocita di

esecuzione ed è quindi utilizzata nelle

operazioni di filling vettoriale. Questo
tipo di riempimento a differenza del

modello raster, permette la colorazione

attraverso il tracciamento di fitte linee

tra i vertici contrapposti di un poligono

chiuso. È molto utilizzato nella scan-

conversion per la rimozione delle linee

nascoste.

L’esempio chiarisce meglio il funzio-

namento dell’istruzione.

ARECT x1, y1, x2, y2, c, m, addr,

index

Disegna un rettangolo pieno. La sin-

tassi segue le regole di HLINE.

APOLY addt-coords, num, yO to y1,

c, m, addr, index

Questa istruzione permette il riempi-

mento di un poligono (senza renderne
visibile il contorno), con la tecnica del

filling vettoriale. La mancata visibilità del

perimetro rende queste istruzioni ideali

per lo shading delle immagini tridimen-

sionali. Le coordinate sono contenute in

una tabella di parole da 16 bit, ogni

coppia di parole indica una cùordinata:

notare come potenzialmente sia possi-

bile indirizzare pixel in un range 0-

65536.

BITBLIT addr oppure BITBLIT x%(}

Permette lo spostamento, veloce, di

blocchi in memoria.
Nella prima forma addr è l'indirizzo di

una tabella di 76 byte (in parole di 16
bit) che definisce il funzionamento del

comando. In tabella 1 è indicato lo sche-
ma completo della tabella. Nella colon-

na Offset è indicato lo spiazzamento (in

byte), rispetto all’Indirizzo iniziale, che
indica la posizione in memoria dei cam-
pi della tabella. Nella seconda forma il

vettore sostituisce in forma esplicita la

tabella conservata in memoria. La co-

lonna indice della tabella 1 indica pro-

prio l'indice del vettore x%.
La differenza fondamentale, tra le

due forme di chiamata, è presente nella

diversa gestione dei parametri della ta-

bella segnati con l'asterisco, al termine

dell’esecuzione del comando; nella pri-

ma forma questi risulteranno modificati

nella seconda no.

ACHAR code, x, y, font, style, rot

Visualizza un carattere con attributi in

una determinata posizione dello scher-
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Esempi di programmazione

mo. code rappresenta il carattere attra-

verso il suo codice ASCII, font, a diffe-

renza di quanto si potrebbe pensare,

non rappresenta il codice di uno specifi-

co font ma soltanto il formato del carat-

tere 0-carat1ere 6*6, 1 -carattere 8*8, 2

I font devono invece essere caricati

attraverso file assign.sys e devono es-

sere attivati attraverso il VOI.

slyle rappresenta lo stile del carattere

bold, corsivo (italico), sottolineato ecc.

rot rappresenta la rotazione de! ca-

rattere 0°=0, 90“=900, 180‘’=1800,

270''=2700.

ATEXT X, Y, font, sS

Permette di stampare una stringa,

contenuta in s$. a partire dalla posizione

X, y ma non permette di aggiungere

attributi come nel caso di ACHAR.

LA
Rimanda l'indirizzo delle variabili utiliz-

zate dalla Line-A. Nella tabella 2 sono

indicate tali variabili.

Considerazioni su esempi
e tabeile

Gli esempi sviluppati per illustrare l'u-

so della Line_A hanno una duplice fun-

zione. La prima indica l'uso delle stes-

se. la seconda dimostra la maggiore
velocità (generalmente un aumento del-

le prestazioni del 100%) dei nuovi co-

mandi rispetto all'uso delle routine grafi-

che del VDI. Lo scopo delle routine

grafiche è tipicamente quello di dise-

gnare un box pieno. La tabella 1 mostra

il grande numero dei parametri che so-

no legati all'uso dell'istruzione BITBLIT.

è inutile dire che soltanto attraverso

esempi pratici è possibile comprender-

ne il significato; il prossimo mese ve-

dremo un esempio d'uso.

La tabella 2 permette di utilizzare,

con le dovute cautele, tutte le risorse

della Line_A anche quelle non esplicita-

te con istruzioni ad alto livello dal GFA
Basic.

•
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Spectre 128
Spectre 128 è il successore di Magic

Sac, il primo Mac emulator software.

Tra (e novità più interessanti c'è la pos-
sibilità di montare le nuove ROM del

Mac SE e quindi di poter utilizzare Hy-
perCard ed il Multifinder con tutto il

nuovo software compreso le ultime re-

lease del System e del finder 6.0. Oltre

ai nuovi e futuri pacchetti disponibili per

Mac SE. Spectre 128 permette di utiliz-

zare 1 vecchi programmi per Mac Plus

ad una velocità spesso quadrupla negli

accessi a disco e del 30% superiore per

tutte le altre funzioni. NeH’interfaccia-

mento con le periferiche Mac ed Atari,

Spectre permette l’utilizzo di dischi Mac
tramite Traslator One, l'utilizzo di Hard
Disk Mac 0 ST tramite la porta DMA
delI'ST e permette l'uso di tutte le

stampanti laser PostScript e della

SLM804. Purtroppo non ha alcun tipo di

risorsa audio.

pc-ditto 3.96

Il popolare emulatore MS-DOS dispo-

nibile sotto ST ha raggiungo notevoli

livelli di affidabilità grazie alle versioni

che si sono via via aggiunte alla 1.0. La

versione 3.96 promette di far girare la

totalità dei programmi MS-DOS ad una
velocità pari al 50% di quella nominale
di un XT. In termini assoluti non è certo

granché ma è già un passo avanti ri-

spetto al precedente 30%. L'utilità di

tale emulatore rimane comunque quella

di permettere uno scambio ed una ge-
stione integrata (senza cioè la necessità

di avere più computer a disposizione) di

dati tra il mondo degli ST e quello dei

PC-compatibili. pc-ditto permette l'emu-

lazione delle schede grafiche MDA in

aita risoluzione monocromatica e CGA
in media e bassa risoluzione a colori. Il

mouse deli'ST può essere utilizzato nei

programmi per PC che ne prevedono
l'uso. L'utilizzo è possibile nonostante il

mouse su PC viene colllegato attraver-

so la porta seriale. Sia la porta parallela

che quella seriale sono gestite perfetta-

mente. Ciò permette un tranquillo

scambio di file tra PC ed ST.

U.F.S II

Un programma che migliora di molto
l'interfaccia del sistema operativo nei

riguardi delle operazioni sui file, è l'Uni-

versai (tem Selector II della americana
Application & Design Software. Come
SI evince dal nome si tratta di un pro-

gramma che rimpiazza il File Selector

Box del sistema operativo, intercettan-

done le chiamate effettuate da altri pro-

grammi, e permettendo, oltre a quella

di selezione di file, un gran numero di

funzioni classiche del desktop: copia.

NEWS
di Vincenza Falcarelli e Renato Marras

muovi, rinomina, cancella, proteggi e
sproteggi, formattazione di dischi, ri-

chiesta informazioni (su dischi, file, car-

telle ecc.) e altre. Il programma può
anche essere richiamato da una qualsia-

si applicazione GEM attraverso un ac-

cessorio. La selezione di un drive (flop-

py, partizioni hard-disk, ramdisk ecc.)

avviene facendo un click col mouse su

bottoni con sopra una lettera, rappre-

sentanti i drive logici in quel momento
installati. Una caratteristica potente di

U.F.S. Il è quella di poter applicare la

quasi totalità delle sue funzioni a gruppi

di file che possono essere selezionati o

con un classico laccio oppure, se non
contigui, con l'uso del tasto Shift. Esiste

anche una funzione (simile a Find di

Unix) che permette di trovare un file a

partire dalia directory corrente in una
"figlia» comunque annidata.

Solarpak
La Solar Powered Software america-

na presenta Solarpak 3.0 un accessorio

per il desk. Il programma offre uno
spooler per stampante che permette di

accodare per la stampa, ognuno con
differenti attributi di stampa, fino a otto

file. Virtualmente possono essere modi-
ficati tutti i parametri di stampa e per

tutte le stampanti. Inclusi nel pacchetto

sono una ram-disk resistente al reset e

uno screen-saver (protettore di scher-

mo) che spegne il monitor durante pe-

riodi di inattività.

Revolver
La Intersect Software (da ora in poi la

software/hardware house priva di nazio-

nalità è da intendersi statunitense) ha
realizzato Revolver, una utility che per-

mette di avere m memoria programmi
TOS, GEM e TTP (e APP) e di fermarli in

qualsiasi punto per poi registrare su

disco programma, dati e stato del mi-

croprocessore in modo da poter in futu-

ro ripartire da quella situazione «conge-
lata».

Le altre caratteristiche del program-
ma sono: possibilità di avere da 2 a 8
partizioni di memoria, per altrettanti pro-

grammi residenti in RAM. ognuna resi-

stente al reset; una completa serie di

utility per disco; ram-disk e print-spoo-

ler; salvataggio dello schermo (snap-

shot cioè istantanea fotografica) in for-

mato .NEO e altre.

Interlink

Sempre della Intersect Software se-

gnalo Interlink. un buon programma di

gestione modem. Tra le caratteristiche:

caricamento in background per Xmo-
dem e Ymodem: emulazione VT100,
VT52, I8M3101, PC-Graphics e ATASCII
Graphics; loggin di chiamata e calcola-

tore dei costi; mini-BBS; protocolli di

emulazione terminali caricabili da disco.

DDE
Della Amgen Ine. è Discache Disk

Enhancer. un sistema per memorizzare

in RAM settori di disco usati frequente-

mente in modo che possano essere
raggiunti in maniera molto rapida. Disca-

che lavora sia coi floppy che con gli

hard-dIsk. L'aumento di prestazioni è
proporzionale alla quantità di RAM riser-

vata al programma ma in media è di

circa il 50%.

Contro la pirateria

Dalla Alpha Systems ci viene il libro

più disco ST Protection Techniques.
che in tempi come questi, dove la pira-

teria dilaga peggio che nei mari di qual-

che secolo fa, può certamente essere
d'aiuto a molti.

Oltre ad avere un programma che
protegge virtualmente ogni software,

nel libro vengono spiegate vane tec-

niche dì protezione tra cui encriptazio-

ne, controllo di formattazioni particolari,

protezioni con password, o l'opzione di

un uso limitato che fa autodistruggete il

programma dopo un numero prestabili-

to di esecuzioni.

ST SCAN
La Navarone Industries Ine, vende ST

SCAN Image Scanner uno scanner per

ST composto dallo scanner IX-12 della

Canon con una interfaccia ad alta veloci-

tà delia stessa Navarone.
La risoluzione va da 75 a 300 dpi. e la

velocità di scanning va da 12 secondi

per 300 dpi a decrescere per risoluzioni

inferiori,

Oltre che coi formati dei principali

pacchetti di desktop publishing e grafi-

ca, l’immagine può essere salvata in

formato PostScript. Sono possibili fino a

32 sfumature di grigio.

Disk Utility

Come ultima la Happy Computers ha

annunciato il Discovery Cartridge Sy-
stem per ST che permetterà a un ST di

leggere, analizzare, formattare, scrivere

e verificare ogni formato di floppy disk

usato in qualsiasi computer. Sembra
che permetterà ai possessori di Magic
Sac di caricare software Macintosh di-

rettamente! M
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MACINTOSH
di Raffaello De Masi

Gli editor di espressioni aritmetiche

La volta scorsa ci siamo
intrattenuti, in queste stesse

righe di premessa, a parlare di

DA. i veri fiori all'occhiello

della filosofia Mac. Superata

con SuitCase (di cui abbiamo
appunto parlato nell'ultimo

numero) la difficoltà

dell'Installazione di 500 font e
250 DA sotto la mela,

passiamo oggi a parlare di un
paio di package che hanno
dalla loro il gran pregio di

risolvere qualche problemino

non proprio semplice nel

campo del DTP o, se si vuole,

dell'output raffinato su carta

All'acquisto di una macchina mi sono
sempre preoccupato che l'output riflet-

tesse, anche formalmente, lo sforzo

che avevo impegnato alle spalle, e.

quando qualche anno fa decisi di sosti-

tuire il mio vecchio e glorioso 87 saltai e

pié pan l'alternativa MS-DOS, passando
ai Mac delta cui famiglia ho posseduto 4
esemplari, da un vetusto 512 ad un II

Il lavoro di un geologo è abbisognevo-

le di grafica e di uscite su schermo e

carta raffinate ed efficaci. Ed uno dei

miei più grossi crucci è stato, fino a

qualche tempo fa, l'output di formule

matematiche: problema grave, che risol-

vevo generalmente con un accorto uso
di Mac Paint ed un tedioso lavorio di

taglio, cucito e ricamo coll'archivio ap-

punti La situazione migliorò con le ulti-

me release di Switcher, che finalmente

non lanciava bombe ad ogni pié sospin-

to, ed ancora meglio andò con Multifin-

der, che però è praticamente inutile con
meno di due mega di memoria.
Word 3 introdusse l’eccellente utility

del Formuler, di cui abbiamo parlato

anche su queste pagine, ma si tratta di

uno strumento complesso e faticoso da

usare, dall’uso niente affatto intuitivo, e
di CUI si dimenticavano le regole anche
solo dopo qualche giorno di inattività.

Formuler, un vecchio programma di

buone prestazioni, aveva forse il difetto

di essere un po' macchinoso neH’uso;

molti risolvevano il problema adottando

il Canvas sotto forma dì DA, cui accede-

re per costruire la formula da copiare ed
incollare successivamente sull'applica-

zione corrente. Nonostante le elevate

potenzialità di Canvas DA restano sem-
pre grossi problemi di agibilità, in termi-

ni di utilizzo facile e rapido; in poche
parole, viene a mancare la praticità di

uso proprio del Mac. cosa che, in effet-

ti, determina la scarsa applicabilità del

Formuler di Word.
La possibilità di attingere, nell'area

software del Mac, a grandi risorse an-

che in campo specializzato ci ha portato

a mettere le mani su due programmi
«ad hoc», di cui uno già in nostro pos-

sesso, l'altro portato fresco fresco da

uno dei raid statunitensi di m
occasione di mostre riservate all'infor-

matica. Vediamone insieme le caratteri-

stiche e l'efficienza, verificate da uno
che ne fa un uso intenso per il suo
lavoro,

Expressionis^'* 2.0
Il primo dei due pacchetti si presenta

in una forma molto curata, dal punto di

vista della presentazione. Dotato di un

manuale di oltre 150 pagine è, a tutti gli

effetti, un vero e proprio «expressìon

Compiere Tool for drswing yout expressioos

versione 2 0
Alien Bonadio Associates ! 814 Castro Street

San Francisco. CA 94144. Tel 14151282-5864

Figura A - Utiliaao dei

simboli in una formula,

con scelte immecliara

dei caratteri greci
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processor», con caratteristiche raffinate

di editing e di output (è ovvio che la

migliore qualità, con prodotti di questo
genere, si ottiene con stampante laser

0 ,
almeno, con una LQ).

Innanzi tutto qualche parola sulla Al-

iar Bonadio Associates forse meglio
nota agli utenti Mac sotto la sigla A8A,
che ha realizzato tempo addietro Mac
Spell-f. un eccellente speiling checker
che aveva dalla sua la possibilità di

accedere a librerie specializzate, come
chimica, legge, medicina, ingegneria,

ecc. Expressionist™ è la sua seconda

fatica, perfettamente riuscita, come ve-

dremo. tenuto conto che ha avuto tanto

successo da consentire, in circa 6 mesi,

di giungere alta versione 20.

Expressionist^'^ viene fornito su un
dischetto formattato m doppia faccia;

questo contiene due versioni, quella da
DA e una sotto forma di applicazione

(per essere precisi il DA è già installato

sotto il menu mela del System presente
nel disco originale; strana procedura,

non facilmente comprensibile, visto che
chiunque, col DA Mover o con SuitCase

può «estrarre» il DA e creare un docu-

mento-contenitore a sé stante); la pri-

ma ha prestazioni un po' più ridotte, la

seconda alta maggiore efficienza unisce

però lo svantaggio di essere un'applica-

zione esterna al wp con cui Expressio-

nist™ SI sposa nell'uso, a meno di non
voler usare Switcher o Multifinder. me-
moria permettendo. Il programma-appli-

cazione, in ossequio alle più recenti

tendenze del mercato, é privo di qualsi-

voglia protezione.

E passiamo all'uso del programma.
Qualunque sia il punto di partenza (scri-

vania del Finder o finestra di DA) avre-

mo una window principale, larga quanto
lo schermo e alta i 3/4, che dispone, in

ossequio alla migliore tradizione Mac. di

resizing e zoom box. La parte a sinistra

(si confrontino le figure) è occupala da

una lista di simboli, mentre l'area a

destra è quella effettiva di sviluppo ed
editing della formula. Al centro di que-

sta finestra appare un box con un elo-

ro d' outpu( cofi Etpressionisl'’^

• Figura D e E. E, - Edi-

ting <J; una formula
complessa, nelsacon-

MCmicrocompuler n. 85 - maggio 1989 191



MACINTOSH

quente punto interrogativo, che invita a
scnvere i caratteri deila formula stessa,

a sinistra, al contrario, la window è
«scrollabile» e possiede una serie di

opzioni che vedremo immediatamente.
Tutto ciò che è a sinistra serve a

sistemare nella formula tutto quello che
non è inseribile dalla tastiera diretta-

mente. Le prime due righe consentono
di sc^liere il tipo di carattere (Helveti-

ca, Times o Symbol; come si noterà
viene data la preferenza a caratteri della

laser, chi non dispone di essi e di essa
passerà automaticamente nei caratteri

in default, vale a dire Genève, Monaco
0 New York, a seconda del System
d’uso; ciononostante occorre dire che
se si dispone di grandezze appropriate,

anche il risultato su una ImageWriter II

sarà abbastanza buono), e, la parte a

destra, di eseguire un ingrandimento,

riduzione o incorniciamento di tutto il

blocco delle istruzioni I caratteri sono
invece tutti disponibili usando l'applica-

zione, dove un opportuno menu a tendi-

na permette di accedere a tutte le font

disponibili nel System. Altre opzioni con-

sentono di adottare caratteri in grasset-

to ed in corsivo. É giunto il momento di

cominciare a preparare strutture un po'

più complesse; a ciò accudiscono i sim-

boli presenti sulla sinistra, al dì sotto

della solita squenza LINDO, CUT, CO-
PY, PASTE e SELECT ALL. Il riquadro

indica l'apposizione dei super e sub-

script e consente l'uso di sovra e sotto-

scrittore particolari (tensori, marker, vet-

tori, ecc.). Semplice raggiungere, con
queste premesse e questi tool a dispo-

sizione. i risultali della figura D; d'altro

canto sono completamente attive tutte

le funzioni proprie del wp.
Costruire espressioni complesse con

Expressionist^’"’ è cosa abbastanza rapi-

da e priva di particolari difficoltà (anche
grazie al completo supporto dell'ampio

ed esauriente manuale d’istruzioni), La-

vorare in word processing (o, ovviamen-

te, in qualsiasi altro tipo di programma,
come PageMaker, Draw o altro) è cosa
di normale amministrazione. Come si

vede dall'esempio di figura E e F, inseri-

re una formula in una pagina di vi-

deoscrittura è cosa agevole e, ancora,

le formule possono essere numerate;
ciò è possibile sia direttamente dal wp
(per quelli, come Word, Works o Write

Now che permettono l'affiancatura di

parti diverse a figure), sia lavorando

direttamente in Expressionist™: ciò vie-

ne eseguito attraverso una opzione de-
scritta dettagliatamente nel manuale ed
evidenziata nelle figure F che sottolinea-

no alcune delle enormi possibilità di

editing delle formule.

È possibile salvare le espressioni In

file all'uopo creati; ciò però non è con-

cesso al DA ma solo all'applicazione (è

possibile comunque la cosa attraverso

una scappatoia, vale a dire salvando nel

file Appunti e successivamente richia-

mando e salvando dall'applicazione; è
altresì possibile salvare la formula diret-

tamente nel documento di wp e richia-

marla poi da editor e incollarla nella

finestra di Expressionist™) che consen-
te inoltre, come avevamo già accenna-
to, operazioni di editing molto più effi-

cienti (come se non bastassero quelle

già esistenti). Purtroppo esistono alcuni

problemi di compatibilità con Expressio-

nist^"^ 1.0 che richiedono un minimo di

lavoro di aggiustaggio sulla formula rica-

vata da questa edizione più vecchia; il

dischetto presenta qui una serie di

esempi che riportiamo perché, oltre alla

loro utilità, possiedono un qual certo

Figure F - Alcune delle innumerevoi< possiMli di setteggio del tipo di editing dei simboli presemi
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fascino pittorico, specie se si ha l'accor-

tezza di utilizzare un carattere adeguato,

come un Sans Serif della Altsys o un
Avant Garde.

Un capitolo molto particolareggiato

ed esauriente è dedicato all'uso di Ex-

pressionist™ con altri programmi, come
Draw e Paint Quark XPress, TEX (con-

tiamo di parlare al più presto di questo
ambiente dalle eccezionali possibilità) e

documenta, in maniera efficace, una
serie di applicazioni di uso abbastanza
comune (dato l'argomento). Di seguito

viene il capitolo più ponderoso del volu-

metto, dove, sotto il nome di «Encyclo-

pedia» viene fornito un manuale di rife-

rimento di tutti i comandi presenti, uni-

tamente ad un esteso e completo glos-

sano dei termini impiegati. Termina il

lutto una sene di appendici, di grande
utilità, dove troviamo complete tabelle

di riferimento delle font bitmap e Post-

Script di più diffuso uso, la tavola dei

keystroke, l'alfabeto greco e la simbolo-

gia matematica (ed il modo di ottenere

le relative lettere, ove possibile in altri

alfabeti-configurazioni di tastiera), l'e-

stremamente complesso pilotaggio del-

le preferenze nascoste dietro il «Save
as» deH'applicazione, ecc.

Moving Equatlons Around

Maclqn
MacSqn, tout court, lo acquistai circa

sei mesi or sono, per posta, scrivendo a

Programs Plus, uno dei più grandi riven-

ditori per corrispondenza dell'area sia

Mac che MS-DOS, che ha dalla sua un
catalogo fornitissimo e rigetta la feroce

concorrenza sui prezzi esistenti negli

USA (a titolo di esempio ho visto su uno
degli ultimi numeri di Mac Week una
pubblicità che diceva più o meno cosi;

«Abbiamo i prezzi più bassi del merca-
to, ma se trovate da qualcun altro un
pacchetto a più basso costo, fatecelo

sapere e ci adegueremo», alla faccia

della concorrenza sleale. Ma queste co-

se sono normali in America, dove la

liberissima concorrenza permette di fa-

re confronti parziali con altri prodotti

The Egudiion Processor versione 2.1.3.

Allan Bonadio Associaies. SIA Castro Street

Seri Francisco. CA 9AÌ44. Tel (415) 282-5864

t Figura G Le possibiti-

lè d’inwrscarvb'O di

lormule creste con Et-

pressionist, tra pro-

grammi diversi.

hni ihen. I caid I» myself, dialmuil
mctn Ihilwhrn anEb;KU« «Iresl. U

Figura H - Le grandi

possibilità di serraggio

delTopiione nCopy as

concorrenziali, consentendo di eviden-

ziare solo ì pregi del proprio).

Programs Plus è un rivenditore che
ha prezzi superiori agli altri, ma ha dalla

sua forniture lampo (tra ordine e ricevi-

mento delTarrivo in dogana ci sono vo-

luti in genere 12 giorni; peccato che qui

il pacchetto generalmente si fermi per

un mese e più). Ma i vantaggi, per

qualche dollaro in più, stanno non in

qualche pistolettata di «peacemaker»,
ma nel fatto che lo stesso rivenditore si

preoccupa di avvisare ed eventualmen-
te fornire gli upgrade, più presto e con
maggiore tempismo, talvolta, delle stes-

se case produttrici.

Sempre da Programs Plus ricevetti

circa tre mesi fa l'aggiornamento di

MacSqn, un package comprato circa un
anno e mezzo fa; eccone la storia e le

caratteristiche, con qualche piccola con-
siderazione circa la facilità di sbagliare ì

giudizi in base al solo aspetto fisico

delle cose (e, ovviamente, delle per-

sone).

Già guardando il manuale, il paragone

con Expressionist™ è improponibile:

siamo di fronte ad un volumetto rilegato

con una spiralina di plastica e stampato
su carta di media qualità; complessive

35 pagine, anche se scritte in corpo 6. Il

DA (non esiste l'applicazione, ma, data

l'utilizzazione del pacchetto non è poi

che se ne senta molto la mancanza)
occupa una sessantina di K, circa la

metà di quelli impegnati da Expressio-

nist™. Posta solo in questi termini la

scelta sembrerebbe a completo favore

di quest'ultimo package; ancora una
volta non è il caso di correre ad affretta-

te conclusioni.

Sul dischetto distribuito dalla MacSqn
sono presenti, neH'ordine, il DA, una
cartella di font (sono font di screen per

la LaserWriter, senza font downloada-
ble, e questo è un guaio in quanto
esiste un gruppo, Modified Symbol, che
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SI rivela molto utile per certe applicazio-

ni particolari), ed una applicazione, Ma-
ke Palette, di cui vedremo tra poco
l'uso: ancora, anche se descritto solo

da un foglietto volante inserito nella

confezione, abbiamo trovato un altro

DA, Mini Draw. che è un editor grafico

dalle potenzialità medie; anche di que-

sto vedremo tra breve.

Come e più di Expressionist^*^.

MacSqn può accedere a ogni font di-

sponibile nel sistema operativo, ma so-

no immediatamente utilizzabili le quat-

tro font preferenziali della laser. Courier,

Times, Helvetica e Symbol,
Anche qui l'uso viene diretto da un

capitolo di Tutorial. che poi non è altro

che un guided tour; una visita di due
pagine e mezza, che, ad onta della

brevità, consente di redigere, alla fine,

equazioni complesse e raffinate, come
quelle che vedete in figura. Il gran van-

taggio di MacZqn rispetto ad Expressio-

Ftgufe I, I; • ià conv6~

manza di modifica'a

caraneri oltre il 127

ASCII

nist™ è rappresentata da una maggiore
immediatezza e da un più efficiente

editing di linea, contro una presenza
maggiore di tool e di simboli dell'altro,

simboli che qui devono essere rappre-

sentati attraverso la tastiera. Ancora,
MacSqn è dotato di un righello regolabi-

le, che consente di settare tabulazioni

(decimali, a sinistra e a destra, che
consentono di dare un look più raffinato

al tutto). Un Help in linea, rappresentato

da una window con i comandi più utili,

permette di avere a portata di mano utili

informazioni; un comando di grande uti-

lità è rappresentato da un refresh dello

schermo, che ridisegna l'equazione re-

datta ridimensionando e riaggiustando i

caratteri (si ricordi che MacSqn propor-

ziona automaticamente i simboli-carat-

teri a seconda del formato dell'equazio-

ne stessa ed in base alla grandezza e al

tipo di carattere di default). Una eccel-

lente utility è rappresentata dalla chia-

mata in menu di «Copy as lnline«, che
consente, meglio di Expressionist™ di

inserire con facilità la formula in un wp.
Ancora meglio è l'opzione «Traditional

form», che, in ossequio alle regole della

letteratura scientifica tradizionale, pone
in corsivo tutte le variabili (l'algoritmo di

riconoscimento delle variabili, nel pro-

gramma. deve essere qualcosa di vera-

mente efficace). Esiste poi, a menu,
una finestra di settaggio delle preferen-

ze, molto completa ed efficace, con
possibilità di regolazione dei caratten a

piacere, ordinamento della griglia di si-

stemazione dei caratteri, giustificazione

dei simboli, centratura, ecc.).

Esiste, anche qui. una tavolozza dei

comandi, meno completa di quella di

Expressionist™; ma il vero punto di

forza di MacSqn è rappresentato dalla

visualizzazione dello stack; in altre paro-

le. nella prima riga delia window. viene

sempre visualizzato lo stato della cata-

sta gerarchica di individuazione della

equazione in cui stiamo operando; que-
sti impedisce di «dimenticare» di inseri-

re qualche operatore e rende, con un

po’ di pratica, immediatamente visibile

Figura L La wndow operativa, si notino le somiglianze con Expressionist^’^

Figure M. M, - Un'equazione, in torma canonica e tradizionale, con l'evidenziazione. eseguila dal programma in torma automatica, delle van
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la delle preierenie pi

l'imposiaiione di

layout di pagina.

la posizione del cursore neirorganizza-

zione generale della equazione (oltre a

impedire il completamento di equazioni

non esaurite in tutti i loro operatori).

Ancora, come se non bastasse, ci sono
alcune caselle libere, in cui uno può, alla

bisogna, inserire i propri simboli preferiti

od autocostruiti, integrandoli, nelle fun-

zioni e nella forma, con quelli già esi-

stenti, É consentito, ancora, inserire dei

marcatori, per riferimenti successivi (co-

me ad esempio, utilizzo della stessa

equazione, con variabili differenti).

Le possibilità di MacSqn sono cosi

nassumibili: dipendentemente dai carat-

teri utilizzati e da un buon output su

carta, fvlacSqn è capace di costruire

equazioni grandi fino a 384 caratteri e
16 livelli nidificati di funzioni. Come con
Expressionist™, il costrutto grafico del-

le equazioni è costruito con chiamate al

ToolBox ed a QuickDraw. Questo è
importante in quanto, in ambedue i casi,

viene conservata (anche nell'archivio

appunti) una “descrizione del costrut-

to», invece di una sua rappresentazione

grafica, cosa che consente, specie su
laser, output di raffinata eleganza). La

limitazione dei 384 caratteri è stata pro-

babilmente avvertita dai costruttori, che
Thanno resa meno pesante (per modo
di dire, se si considera che con 384
lettere si scrivono 5 righe di una cartella

dattilografica standard) con una serie di

accorgimenti atti a ridurre l'occupazione

di spazio.

Il manuale contiene, sempre nella sua

forma stringatissima, una serie di consi-

gli per ottenere i più corretti output;

infine, come nell'altro caso, una serie di

appendici permette un rapido accesso
alla mappa delle font più utilizzate.

/ programmi accessori

Sul dischetto, secondo una tradizione

di molti costruttori, come dicevamo pre-

cedentemente, abbiamo trovato una uti-

lity abbastanza pratica; Make Palette,

un editor di font abbastanza simile al

Fontastic, nella forma e nella sostanza,

che consente di accedere alla mappa
delle font per customizzarne alcune o
per costruire nuovi caratteri.

Esiste ancora un altro DA (che viene

anche venduto da Recognition Techno-
logy. separatamente, al prezzo di 39.95

$) rappresentato da una minidraw utiliz-

zabile dal menu mela. Pur non posse-

dendo le potenzialità di un Canvas DA,
che é davvero un tool professionale

(anche nel prezzo), questo accessorio si

presenta facile da usare, abbastanza
raffinato (come nella scelta dell'hairline

per lo spessore del tratto), nella presen-

za di zoom, negli effetti speciali quali,

finalmente, l'uso di retini trasparenti su
laser, la stampa diretta, ecc. veloce, e di

intuitività assoluta- Il solito di più che fa

piacere, come abbiamo avuto modo di

fare notare diverse volte nelle nostre

prove.

Conclusioni

Macintosh si dimostra ancora una vol-

ta vincente, quando a una macchina
viene chiesta raffinatezza di editing,

chiarezza di output e livelli qualitativi di

prim'ordine. Questi due editor di equa-
zioni, di elevata qualità, di facile uso
(specie Expressionist™) e di notevole

potenza mettono a disposizione dell'u-

tente i tool d'elezione nel wp e nel DTP
scientifico di gran classe; compieta-
mente dimenticato il Formular di Word,
complesso e pur sempre limitato, que-

sti due tool non possono assolutamente
mancare sulla «scrivania» dell'utente di

area scientifica.

Confronti tra i due pacchetti? Chi mi

legge sa che sono sempre restio a

farne, specie nel caso di un confronto

diretto. Expressionist™ ha dalla sua una

maggiore cura dell'insieme, una facilità

e immediatezza d'uso superiore (la

maggior parte dei suoi K in più servono
a rendere più interattivo il colloquio con
l'utente), un manuale estremamente
completo ed esauriente; MacSqn è in-

vece meno immediato e intuitivo da
utilizzare, possiede qualche piccola limi-

tazione nei caratteri e nelle funzioni

utilizzabili, ma dispone di maggiori pos-

sibilità di editing, ha un manuale che
proprio perché più piccolo è più sempli-

ce da usare, e fornisce qualcosa in più

nel dischetto del package. I risultati, alla

fin fine, sono abbastanza comparabili.
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crosoftWord 4.

Subito

dalle parole ai fatti.

C
on il nuovo Word 4 per Personal compu-

ter Apple Macintosh hai il più veloce,

completo e professionale elaboratore di

testi con cui creare documenti complessi

grazie anche a una compleUt integrazione

grafica,ancora madore rispeitoalla versioneprecedente.

Word 4 è la via più comoda per entrare ne! mondo del

desktop publishing senza lasciare alle spalle le comodità

di un potente "word processor".

È sicuramente il migliore strumento

per realizzare le tue idee e i tuoi pro-

getti.

Con nessun altro programma

puoi lavorare come lavoreresti

con un comune programma di

scrittura, per poi trasformare con

pochi tocchi di mouse il tuo

documento in un pezzo di

bravura tipografica.

E molto facilmente, perchè

con i menù personalizzabili

0 ridotti allefunzionidi base,

puoi approcciare gradual-

mente le possibilità del pro-

gramma.

Molto comodamente, per-

diècon la modalità"Visione

di Pagina” lavori in un com-

pleto ambiente "WYSIWYG” (ciò

die vedi e ciò die ottieni). Per esem-

pio, puoi visualizzare e modificare i testi, le co-

lonne, le istruzioni, i piè pagina e le note; riposizionare i

grafici e le note (per non parlare delle potenti funzioni di

strutturazione mediante fogli di stile perorganizzare facil-

mente documenti lunghi e complessi). Infine, con la

modalità "Anteprima Pagina”puoi fare gli ultimi controlli

prima deifok definitivo: ora puoi lanciare la stampa e

ammirare con ^ustificaia soddisfazione le impressio-

nanti capacità di Microsoft Word 4.

Word 4 include il famoso e polente programma di grafica

SuperPaint ed è completamente aperto agli altri program-

mi per rendere lo scambio di informazioni più semplice

che mai. Se nel tuo documento occorrono tanti numeri,

nessun problema: li puoi sempre importare da Excel,

con la sicurezza che resteranno aggiornati anclie se mo-

dificati ne! documento originale. Inoltre puoi creare an-

che complesse formule matematiche.

Peccalo non provarlo subito.

Microsoft Word 4: dalla tua mente alla carta,

documenti con caratteristidie grafiche sor-

prendenti.

Come dire, non ce modo migliore per pas-

sare dalle parole ai fatti.

Per ulteriori informazioni

scrivere o telefonare a:

Microsoft S.p.A.

Milano Oltre- Palazzo Tiepolo

Via Cassanese 224

200%Semte{Ml)
Tel. 021211)7.201

H software del tuo successo.



APPUNTI DI INFORMATICA
coordinamento di Andrea de Prisco

Le strutture informative:

gli alberi

di Anna Pugliese

seconda parte

Dopo aver dedicato il

precedente numero della

rubrica agli aspetti topologici

delle strutture dati ad albero,

eccoci a parlare di quegli

aspetti più algoritmici che
riguardano le strategie di

allocazione in memoria e gli

esempi pratici di utilizzo.

In considerazione dell'ampio

spazio dedicato la volta scorsa

alla teoria degli alberi, sarà il

caso di dare a questa
trattazione un taglio motto
pratico

Vedremo dei precisi metodi dt memo-
rizzazione e riporteremo algoritmi di visi-

ta. e di uso in genere, degli alberi,

esprimendo questi ultimi in un linguag-

gio di programmazione particolarmente

adatto allo scopo: il linguaggio C. Non si

scoraggino i non particolarmente ferrati

nella programmazione in C: cercheremo
di spiegare, dove sarà il caso di farlo,

cosa si nasconde dietro tutto ciò che, in

C. appare sintatticamente mostruoso
(nota di adp: bene, finalmente qualcuno
che ha avuto il coraggio di gridarlo in

pubblico: aggiungerei che talvolta il «C»
riesce ad essere perfino «semantica-

mente mostruoso»!).

Alcune strategìe
di memorizzazione

Dovrebbe essere sufficientemente
chiaro, per coloro che hanno seguito fin

qui la trattazione delle strutture informa-

tive presentala negli ultimi numeri della

rubrica e/o per coloro i quali possiedono
comunque delle basi in materia, che il

concetto fondamentale sul quale pog-
giano le tecniche di allocazione degli

alben, e più in generale quelle delle

strutture a lista, è il puntatore. Dietro

questo concetto é nascosta la possibili-

tà di trattare come «dato» qualcosa che
sta invece ad un livello di astrazione

Inferiore a quello dei dati in sé. e cioè

l'indirizzo cui i dati nsiedono. in memo-
ria. Vediamo allora come, mediante l'im-

piego dì puntatori, è possibile organizza-

re in memoria l’informazione presente

in un albero.

Sia A il nostro albero. Un qualsiasi

nodo N di A, può essere memorizzato in

una lista il cui primo elemento contiene

l’informazione associata al nodo N e gli

elementi successivi, in numero pari ai

nodi figli di N. contengono puntatori alte

liste in cui ognuno di tali figli è memoriz-
zato. La figura 1 mostra l’applicazione di

quanto detto, su un nodo E avente
quattro figli.

A questo punto e evidente che la lista

contenente l’intero albero A, può esse-

re considerata quella che si ottiene a

partire dalla lista associata alla sua radi-

ce R, che chiameremo L(R). In figura 2b

è riportata l’intera lista multipla conte-

nente l’albero di figura 2a.

La strategia di allocazione proposta

può essere perfezionata per dar vita ad
una nuova strategia che permette un
discreto risparmio di occupazione di

memoria. L’idea è qUetla di risparmiare

un elemento di lista per ogni nodo foglia

dell'albero, inserendo l’informazione

contenuta in tale nodo foglia, diretta-

mente neH'elemento della lista del pa-

dre che in figura 2b contiene invece il

puntatore alla sua lista di figlio. La cosa
è esemplificata in figura 3, dove è ripor-
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tata la lista multipla contenente l'albero

di figura 2a memorizzato con la nuova
strategia

AI fine di dimostrare che le strategie

di memorizzazione degli alberi possono
essere inventate a chili, diamo un'oc-

chiata alla figura 4. La prima cosa che
salta all'occhio, da una pur fugace os-

servazione, è che I singoli elementi del-

la lista multipla di figura 4 sono struttu-

ralmente diversi da quelli visti sinora:

essi sono strutture con tre campi, inve-

ce di due, due dei quali contengono
elementi di tipo puntatore. Il significato

dei tre campi è il seguente: il primo
campo contiene, al solito, l'informazio-

ne associata al nodo che l'elemento

rappresenta, il secondo campo contiene

un puntatore all'elemento rappresentan-

te il suo primo figlio ed, infine, il terzo

campo punta al resto dei suoi fratelli,

dove per resto si intendono i Fratelli che
seguono (ad esempio da sinistra a de-

stra) il nodo in questione. Cerchiamo di

capire in base a che cosa le diverse

strategie vanno confrontate. Chiamiamo
A la strategia esemplificata dalle figure

1 e 2b, B e C le strategie di figura 3 e 4
rispettivamente. Abbiamo già detto del-

l'evidente risparmio in termini di occu-
pazione di memoria, ottenibile con la

strategia B rispetto alla A. La strategia C
presenta, con riferimento al solo esem-
pio in questione, un risparmio di memo-
ria ulteriore, ma solo fittizio. In altri

termini essa impiega n elementi di

lista contro i 15 della 5 ed i 21 della A.

Ma gli 1 1 elementi comprendono in

tutto 22 puntatori ed 11 informazioni

(essendo 3 i campi associati ad ogni

elemento di lista), contro 1 15 puntatori

e le 15 informazioni della strategia B. È

chiaro che una corretta valutazione della

memoria occupata nei due casi deve
tener conto del tipo di informazione

associata ad ogni nodo, della grandezza
dei puntatori, ed infine della struttura

dell'albero da memorizzare: probabil-

mente troppi fattori per esprimere un
valido giudizio in forma generale. Allora,

se ci trovassimo nella necessità di do-

ver scegliere fra le strategie B e C.

come agiremmo? La risposta giusta è
quella che non sì limita a considerare il

problema dal punto di vista dell'occupa-

zione di memoria, ma tiene conto degli

altri fattori in gioco; il più importante fra

I fattori che probabilmente staranno gio-

cando quando ci troveremo a scegliere

come memorizzare i nostri alberi, è sen-

za dubbio il tipo di operazioni che voglia-

mo eseguire sull'albero stesso: queste
influenzano la complessità dello scrive-

re programmi che realizzano tali opera-

zioni. Spieghiamoci meglio.

Supponiamo di voler costruire la fun-

zione É_UNA_FOGL!A(p), che restitui-

sce 0 se l'elemento di lista puntato da p
corrisponde ad un nodo intermedio del-

l'albero ed un numero diverso da 0 se
corrisponde invece ad un elemento fo-

glia. Se la strategia adottata è la C
questa funzione non deve far altro che
leggere il valore del secondo elemento
della struttura puntata da p, se questi é

0 la risposta é diversa da zero, se questi

è diverso da zero la risposta è zero, vale

a dire che la risposta è l'opposto del

valore di questo elemento. Guardando
la figura 3 e la figura 2b. non ci vuole

molto a capire che l'implementazione di

È_UNA_FOGLIA(p} è più complessa
con le strategie B e A. di quanto non lo

sia quella appena vista. Nella successi-

va sezione mostreremo l'effettiva im-

plementazione in linguaggio C di ognu-
na delle tre versioni della funzione per

poter meglio confrontare i diversi casi.

Ma allora, la strategia C è la migliore?

Se dovessimo usare gli alberi solo per

interrogarci su quali nodi sono foglie e

quali no, probabilmente si. Ma pensia-

mo un attimo ad un algoritmo di visita

dell’albero in ordine differito; come la

mettiamo? Ad essere sinceri non lo so
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campi. Sui campi «left» e «right», indi-

canti inequivocabilmente i due figli del

nodo in questione, c'è poco da dire:

essi sono dichiarati essere di tipo «nodo
•» che nel linguaggio C sta ad indicare i

puntatori ad elementi di tipo nodo. Il

campo «info» é invece stato definito di

un tipo ragionevolmente scelto fra i

tanti, e può essere chiaramente sosti-

tuito con it tipo che più ci aggrada: per

ora. consideriamolo come una stringa,

che in C è costituita da un puntatore a

carattere, lunga 20.

Tanto per assaggiare, diamo un'oc-

chiata alla funzione seguente:

int E •_UNA_FOGLIfl (NODO * x>
<

return (y.— >ì e# t==0) ?<*f (K->ri ght“=0> ;

neanche io, visto che non ho ancora

provato a scriverne gli algoritmi, ma
siccome conto di farlo prima di sera, ci

sono buone possibilità che voi possiate

trovare abbozzi di risposta nella succes-

siva sezione, dove, credo, andrò a ripor-

tarli. Prima di abbandonare la presente

sezione dedicata alle strategie di me-
morizzazione, è il caso di parlare un

attimo del caso degli alberi binari, esi-

stendo per essi una particolare strategia

che. sfruttando la caratteristica di tali

alberi, ne permette una efficiente ge-

stione. Ricordiamo che gli alberi binari,

sono dei casi (quasi) particolari di alberi

sottostanti al vincolo che ogni nodo
deve avere esattamente due figli: il

figlio destro ed il figlio sinistro (quindi

sono alberi non liberi ed ordinati), oltre

al fatto che un albero binano può anche
essere vuoto, mentre un normale albe-

ro no, il che è pura speculazione acca-

demica in quanto, come vedremo, gli

alberi sono sempre implementati preve-

dendo l'albero vuoto come caso partico-

lare. La strategia di memorizzazione di

alberi binan, sopra citata, è quella sche-

matizzata mediante la lista multipla, ri-

portata in figura 5b. che corrisponde

all'albero binano di figura 5a.

Esempi di utilizzo degli alberi

Per ragioni, perdonatemi il termine,

didattiche, è conveniente che la presen-

tazione degli algoritmi di manipolazione

degli alberi, venga fatta cominciando dal

caso degli alberi binari, per poi passare

agli alberi in genere. Detto questo, co-

minciamo illustrando le definizioni ne-

cessarie. Innanzitutto occorre definire il

tipo cui appartengono gli elementi della

lista multipla rappresentante un generi-

co albero binario (vedi tabella A).

Ogni elemento contiene dunque tre

che è sicuramente più comprensibile

dopo aver saputo che in C l'operatore di

uguaglianza si indica con il simbolo
«==», che il simbolo «&&» rappresen-

ta l'operazione logica «and» e che dato

un puntatore «p» ad una struttura «s».

«p->field» indica il campo field di s,

senza trascurare, infine, che in C le

operazioni di confronto restituiscono un
intero, vale a dire 0 per falso e non 0
(solitamente -1 oppure 1) per vero.

Supponiamo adesso di voler contare

il numero di nodi presente in un certo

sottoalbero «subtree», dove evidente-

mente, se subtree coincide con la radi-

ce dell'albero, il risultato è il numero di

nodi dell'intero albero. Riflettiamo allora

sul fatto che problematiche di questo
genere, presuppongono l'abilità di con-

siderare ogni nodo come «già contato»

oppure no, il che può essere risolto solo

se siamo capaci di girare fra i nodi di un
albero sapendo se il nodo sul quale ci

troviamo è già stato incontrato o se è la

prima volta che ci finiamo sopra. Molti

avranno già capito che la soluzione a

questo problema richiede l'uso di un
algoritmo di «visita» dell'albero. Mi vie-

ne in mente allora, che potrebbe essere
molto utile, e non solo per risolvere il

problema del conteggio, una proceduri-

na che ricevuti come parametri il punta-

tore all'albero ed un puntatore ad una
generica funzione, di tipo ben definito si

capisce, visita l'albero, diciamo in ordine

anticipato, e chiama su ogni nodo visita-

to la funzione che gli è stata passata.

Vediamo un po' (figura A). In tutta

onestà, non immaginavo proprio che ne
uscisse fuori una funzione cosi sempli-

ce. avevo dimenticato evidentemente la

potenza della ricorsione. Eh si! Gli alberi
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sono strutture estremamente ncorsive,

ed è con procedure ricorsive che con-

viene andarci ad operare. Ma bando alle

ciance. Non vi vedo tutti convinti della

funzionalità di exec_on_tree. Parliamo-

ne. Cominciamo col dire che il simbolo
u!» indica l'operazione logica «not» e

che, quindi «! = » significa «diverso da».

I parametri che la funzione ha a disposi-

zione, sono un puntatore ad un nodo (un

elemento di lista multipla: vale a dire una
struttura di tipo NODO), ed un puntatore

ad una funzione, in C. i nomi delle funzio-

ni denotano essi stessi del puntatori alla

funzione. L'istruzione «fun(subtree)« è

una più che legittima invocazione della

funzione fun su subtree. Certo, a giudica-

re dal tipo cui appartiene «fun» per quan-

to si evince dalla sua dichiarazione come
parametro formale di exec_on_tree, non
si direbbe che essa abbia ulteriori para-

metri, ma in C non è necessario specifica-

re il tipo dei parametri di una funzione

quando si sta definendo la funzione stes-

sa come parametro. È evidente che l'ef-

fettiva dichiarazione della funzione che
verrà data come parametro formale ad
exec_on_tree. deve dichiarare che il suo
unico parametro è di tipo NODO *

Vediamo allora la dichiarazione della

funzione conta_nodi che volevamo im-

plementare inizialmente,

void conta_nodi (NODO *p)

i

Tot3le-t--i-;

)

Probabilmente a qualcuno di voi potrà

sembrare che io stia abusando della sua
pazienza, ma si sbaglia. Il corpo di con-

ta-nodi è esattamente quello, posto ov-

viamente che la variabile Totale sia sta-

ta definita come variabile statica ed
inizializzata a zero, il che è realizzato

mediante:

static mt Totale;

e tramite la funzione:

void AZZERAI)

{
Totale=0; }

B >B7Tn [ZHE

p||l°l h|°I°
1

|i i°l°l

|pM°I

Se volessimo allora contare i nodi

dell'albero puntato da:

AZZERAI),
exec-on_treelradice-aibero, conta_nodi|;

Oualcuno potrebbe allora osservare

che sarebbe stato molto più semplice
inserire l'operazione di incremento della

variabile statica Totale, direttamente al-

l'interno della funzione exec_on_tree;

ma quando dicevo che exec_on_tree ci

sarebbe stata utile non solo per il pro-

blema di contare i nodi, mi riferivo pro-

prio alla sua generalità. Consideriamo al

proposito, la funzione seguente:

ne metta» riferendoci alle funzioni che
gli possono essere passate. Chi di voi

ha già in mente di andare a provare sul

suo computer la funzionalità di questi

esempi sugli alberi, |)mò verzicare rliret-

tamente la genera ita della funzione

exec-on.-trec. Prim-3. però, che sia pos-

sibile rendere operativi gli esempi ripor-

tati, è necessario spendere due parole

su come si alloca memoria per gli ele-

menti della lista multipla che implemen-
ta l'albero binario. A venirci incontro,

sono le due seguenti funzioni del lin-

guaggio C. La prima serve a richiedere

c

^

pr 1 ntf < "Nomi nsti vn : v.s ",p-

che chiama la funzione C «printf», di

scrittura formattata, che stampa a video

la stringa passatagli come primo para-

metro sostituendo tutte le occorrenze

di «%s» con la stringa puntata dal se-

condo parametro. In pratica scrive a

video il contenuto del campo info della

struttura *p che gli viene passata. Be-

ne, la seguente chiamata:

exec_on_lre(radice_albero,visualizza_infor-

mazione),

fa si che vengano visualizzate tutte le

informazioni contenute nell'albero pun-

tato da radice-albero.

Dovrebbe risultare chiaro che. con la

funzione exec_on_tree a disposizione, è

proprio il caso di dire «chi più ne ha più

l'allocazione dinamica di un certo nume-
ro di byte di memoria:
char * malloc lunsigned sizei:

che restituisce il puntatore alla memoria
allocata, visto come puntatore ad una

sequenza di caratteri. La seconda, che
in realtà è un operatore del C e non una
funzione, serve a calcolare, in byte, la

grandezza di una variabile o di un tipo:

sizeoflobject):

Vediamo allora, a mo' di esempio,
come può essere realizzata una funzio-

ne che aggiunge elementi ad un albero

binario (vedi figura B). La funzione ha

l'evidente handicap di costruire alberi

completamente sbilanciati, ma funzio-

na. Due parole per spiegare le novità:
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«(NODO *1» è stato preposto all’invoca-

zione della malloc per cambiare il tipo di

oggetto da assegnare a pun; malloc

infatti restituisce un puntatore a caratte-

re mentre pun è un puntatore a NODO.
Questo tipo di forzatura dei tipi, in C
prende il nome di «cast». La funzione

strcpy è anch’essa una funzione stan-

dard C, come printf. ed è definita come:

char slrcpv Ictiar ’sl, char *s2l:

essa copia la stringa puntata da s2 nella

memoria puntata da si e restituisce la

stringa si (della puale non sappiamo

che farcene e la lasciamo al compilatore

che si «arrabbierà» con un messaggio

di «WARNING»).
Per deallocare la memoria nel caso in

CUI dovessimo rimuovere un elemento

da un albero, basta usare la funzione:

void free (char *ptr):

che libera, restituendola al sistema ope-

rativo, la memoria puntata da ptr, che

era precedentemente stata allocata con

malloc (che ne ricorda la grandezza).

Siamo cosi giunti alla fine di questo

articolo, e non c’é rimasto il tempo di

dare un'occhiata agli alberi non binari;

ma ogni promessa è un debito, ed

avendovi promesso di riportare l'algorit-

mo di visita differita di un albero alloca-

to tramite la strategia di memorizzazio-

ne illustrata in figura 4, eccomi costretta

ad oltrepassare la mezzanotte per poter

scrivere la seguente procedura (confido

nella potenza della ncorsione che mi

farà risparmiare tempo e... sonno) Ma
ad un patto. Le spiegazioni un'altra volta

(questo articolo non può diventare un

manuale Cl)

T

..ec ,f!in_on„Vref- tNODOT

•atR! 1 1 ' =ti>

.i-ee— - li "Sta dei _ -f ratei 1 i , f un ) s

É la nuova struttura che d serve per

gli elementi della lista multipla.

Mentre la funzione exec_on_tree
(che incorpora, questa volta l’algoritmo

di visita differita) sugli alberi non binari

memorizzati come in figura 4 è rappre-

sentata in figura C.

Speriamo che funzioni!

A risentirci,

XT PR0286
LA CONVENIENZA DI UN XT NELLA POTENZA DI UN AT

PROVALO
CARATTERISTICHE TECNICHE
PROCESSORE 80286 (80287 OPZIONALE)
BUS 8 BIT
SI = 7.9

SPEED (VER. 0.99) = 9.0

IL TUO XT PR0286 LO TROVI DA:
H2S srl

Via Assisi, 80
Tel. 7883897-7809614
00181 ROMA

È POSSIBILE SOSTITUIRE
VECCHIE MOTHER BOARD

XT CON LA XT286

C.S.H. sr!

Via elei Giornalisti, 2A/40
Tel. 34.65334-3455273-3454045

00135 Roma
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c
di Corrado Giustoui

Compressione dei file

Affrontiamo da questo mese
una serie di reali progetti di

programmazione. Il primo
problema che decidiamo di

affrontare é quello della

compressione dei file, ossia

della loro ricodifica ottimale in

modo da minimizzarne le

dimensioni

Terminato il corso vero e proprio di C.

che ci ha tenuti impegnati per circa due
anni (come passa il tempo!}, mi occupe-
rò da questo mese e per qualche punta-

ta di presentarvi alcune applicazioni reali

nelle quali si possano vedere in applica-

zione pratica le vane nozioni teoriche

apprese finora. Il primo argomento che
ho, scelto riguarda una problematica
spesso fortemente sentita nella pratica

ma assai raramente discussa ed illustra-

ta sia nelle riviste che negli stessi libri di

testo: la cosiddetta «compressione»
dei dati. Con questo termine si indica

genericamente l'uso di particolari tecni-

che di codifica e rappresentazione dei

dati di un file mediante le quali si possa-
no in certa misura ridurre le dimensioni
dei dati stessi, ossia ottenere un rispar-

mio di spazio rispetto all'occupazione

del file «non compresso». Tanto per
scaldarci, in questa prima puntata inizie-

remo col vedere insieme la cosiddetta

tecnica del Run Length Encoding che,

pur non essendo in generale molto effi-

ciente, ha il pregio di essere assai sem-
plice e di implementazione molto diret-

ta, risultando cosi utile in più di una
occasione. Passeremo poi dal prossimo
mese ad esaminare il metodo assai più

complicato ma di gran lunga migliore

basalo sui codici di Huffman a lunghez-

za variabile, che sarà un progetto ben
più lungo e complesso.

Come comprìmere / dati

Poche parole di introduzione al proble-

ma prima di passare all'analisi dell'algo-

ritmo e del programma. Non sto a spie-

gare perché sia talvolta necessario dover
ricorrere a tecniche di compressione dei

dati in quanto immagino che ciò risulti

chiaro a tutti; valga altrimenti l'esempio

lampante della trasmissione di un lungo
insieme di dati via modem, dove tanto

minore é la dimensione del file quanto
minore è il tempo (e dunque il costo)

della trasmissione stessa.

È altresì noto che per comprimere un
file occorre rimuovere da esso ogni

forma di ridondanza nei suoi dati, cioè

eliminare tutte quelle parti che non costi-

tuiscono la vera informazione ma solo,

per cosi dire, un sovrappiù. Esistono a

tale proposito numerosi metodi diversi

di procedere, basati su principi assai

differenti ed in grado di offrire risultati

assai variabili in termini di efficienza della

compressione. Chiarisco subito che. a

differenza di ciò che comunemente si

pensa, non esiste un metodo ottimale di

compressione: l'efficacia di ciascun me-
todo dipende in modo drammatico dalla

struttura dei dati che si intende compri-

mere. Tant’è che a volte succede che la

compressione risulti nulla o, peggio an-

cora, negativa: ossia che il file «com-
presso» risulti in effetti più grande di

quello originale! Ciò che sembra un
paradosso é invece triste realtà: si può
anzi dimostrare che, dato un certo meto-
do di compressione, esiste almeno un
insieme di dati per cui il processo di

compressione risulti avere efficienza ne-

gativa. Trovarne uno è facilissimo: basta

applicare due volte in successione il

medesimo procedimento, ossia tentare

di comprimere un file già compresso con
lo stesso metodo: il file risultante dalla

seconda passata risulterà certamente
più grosso di quello risultante dalla prima
passata, anche se probabilmente non
maggiore di quello originale.

É per questo, in definitiva, che esisto-

no e SI applicano differenti metodi di

compressione in funzione della particola-

re applicazione. Ed infatti i più diffusi

«compressori universali», commerciali o
di pubblico dominio (di cui si parla pro-

prio in questo numero nella rubrica dedi-

cata al software P.D.), per evitare questo
tipo di problemi generalmente agiscono
applicando al file da comprimere più di

un metodo, scegliendo poi quello che
offre il risultato migliore con quel partico-

lare file.

Per completezza vorrei notare che alle

volte risulta tuttavia utile applicare due
metodi differenti in successione, nella

speranza che la seconda passata riesca

a «spremere via» ancora un po' della

ridondanza lasciata dalla prima. In casi

del genere solitamente il metodo che
viene applicato per primo è quello del

Run Length Encoding, di cui andiamo or

ora ad occuparci in dettaglio.
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Il Run Lengtìt Encoding

Questo altisonante nome anglosasso-

ne. difficilmente traducibile in italiano

(potrebbe essere denominato <icodifica

delle sequenze ripetute»), nasconde un
concetto assai semplice ed intuitivo.

Esso consiste nel sostituire ogni occor-

renza multipla di un medesimo carattere

con una soia occorrenza del carattere più

un contatore del numero di ripetizioni del

carattere stesso. Facendo un esempio
banale, tanto per capirci, supponiamo di

avere un file composto di sole lettere

maiuscole e di poter quindi indicare le

ripetizioni con le normali cifre senza
incorrere in ambiguità: la stringa

ABBBBBCCC sarebbe codificata A5B3C
con un nsparmio netto di quattro caratte-

ri (circa la metà). Balzano subito evidenti

due considerazioni. La prima è che,

ovviamente, questo metodo funziona

solo se il file da comprimere contiene
molte successioni di caratteri ripetuti:

tipicamente la sua applicazione fornisce

risultati molto buoni sui dump di pagine

grafiche e cose simili, mediocri su pro-

grammi sorgente indentati, ossia con
molti spazi bianchi all'inizio di ogni riga,

ed invece non entusiasmanti su pro-

grammi oggetto o file di testo. La secon-

da è che occorre comunque raffinare un
po' la procedura di codifica per dare una
completa generalità a) metodo, ossia

renderlo applicabile ad un file contenen-
te qualsiasi carattere e non solo quelli

strettamente alfabetici come abbiamo
supposto nell’esempio.

Questo secondo punto, il più impor-

tante nella pratica, solleva un importante

problema implementativo; supponendo
di usare byte di otto bit per rappresenta-

re sia I caratteri del file che i contatori

delle ripetizioni, come si può evitare

l'ambiguità di interpretazione che ne
consegue? Ossia come si fa a capire se
un certo byte rappresenta un carattere

ovvero un contatore? Tale problema può
essere nsolto in più modi, dei quali però
gli unici realmente convenienti sono solo

due. Il primo metodo consiste nello

stabilire che il file «compresso» sia sem-
pre e comunque composto da coppie di

caratteri rappresentanti rispettivamente

il carattere ed il suo contatore, e ciò

anche quando il contatore risulti in effetti

pari ad uno. In questo modo si elimina

del tutto l'ambiguità interpretativa e si

ottiene un algoritmo assai facile da im-

plementare, ma si paga lo scotto di una
minore efficienza dei metodo, In partico-

lare succede che solo le sequenze di tre
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0 più caratteri uguali beneficiano della

compressione, in quanto vengono ridot-

te ad una coppia di caratteri, le coppie di

caratteri uguali non ottengono alcun mi-

glioramento (sempre una coppia diven-

tano) mentre le occorrenze singole pro-

vocano addirittura uno spreco di spazio

in quanto anch'esse vengono trasforma-

te in una coppia di caratteri. Volendo
applicare i! concetto all’esempio di pri-

ma. il risultato deH’applicazione di que-

sto metodo sarebbe la stringa A1B5C3.

ed m generale il risultato che offre è

migliore. Occorre innanzitutto definire

un particolare carattere (chiamato ap-

punto di escape. ossia di segnalazione)

che non rappresenti né il valore di un
contatore né un carattere reale ma abbia

il solo scopo di segnalare con la sua

presenza che i due caratteri immediata-
mente successivi costituiscono la fatidi-

ca coppia carattere-fcontatore. Dopodi-

ché si codifica il file lasciando inalterate

tutte le occorrenze singole e trasforman-
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proprie dirr^ensioni (passando a tre caral-

terii, ma m nessun caso accade che
qualche sequenza aumenti le proprie

dimensioni (salvo un'eccezione chi è in

grado di vederla prima che io la spieghi

tra un attimo?). Nel caso dell'esempio

precedente, supponendo di usare come
carattere di escape l'asterisco, il risultato

prodotto da questo tipo di compressione
sarebbe dunque la stringa A’B5'C3. in

decodifica occorre porre attenzione alla

presenza del carattere di escape, che
segnala l'occorrenza di una coppia carat-

tere+contatore; altrimenti basta riporta-

re in uscita pan pan i caratteri letti

dall'Ingresso. Tutto molto semplice,

ma... c'é il problemino collaterale cui

accennavo prima, cosa accade se fra i

caratteri del file da comprimere compare
effettivamente l’asterisco? Ne! file com-
presso verrebbe introdotta un'ambiguità

nel riconoscimento del carattere di esca-

pe che porterebbe ad una completa
malcoprensione del file e dunque ad una
decodifica sicuramente errata. Per elimi-

narla occorre convenire che ogni occor-

renza, sia essa singola o multipla del

carattere di escape nel file di ingresso

venga codificata come sequenza di

escape. Basta riflettere un attimo per

convincersi che m questo modo l’ambi-

guita viene totalmente eliminata, pagan-

do tuttavia uno scotto pesante; il carat-

tere di escape viene m ogni caso codifi-

cato con ben ire caratteri, anche quando
compare singolarmente Ciò può degra-

dare le prestazioni della compressione
nei casi in cui tale carattere risulti piutto-

sto frequente nel file da compnmere, ed
è per questa ragione che lo si dovrebbe
scegliere fra i caratteri rari, generalmen-
te si usa a tal scopo la tilde (cosi fa il

protocollo di trasmissione Kermit, che
effettua automaticamente la codifica

Run Length sui pacchetti che invia) o,

meglio ancora, un carattere di controllo

poco utilizzato.

Il programma

Non spreco ulteriori parole sulla de-

scrizione teorica del metodo, che è vera-

mente molto semplice, e passo diretta-

mente a commentare brevemente il li-

stato del programma che implementa
l’algoritmo di compressione appena de-
scritto Come SI vede esso é suddiviso in

quattro moduli separati, ciascuno dei

quali realizzato come file a sé stante.

Il file RLE.H è uno header locale che

contiene tutte le direttive di inclusione,

tutte le definizioni locali affidate alla cura

del preprocessore ed infine tutte le di-

chiarazioni di lunction prototypmg. La

localizzazione di tutte queste funzioni in

un unico header che viene incluso dai

vari altri moduli del programma offre

molti vantaggi in termini di modularità ed
Information hiding, migliorando in defini-

tiva la manutenibiiità e la portabilità del

programma. Vorrei far notare come esso
sta fra l'altro scritto in modo intrmseca-

mente portabile, ossia adatto in partenza

alla compilazione sia sotto MS-DOS che
sotto Unix. Alcune sue parti sono infatti

condizionate alla presenza dell'identifica-

tore MSDOS. che viene definito auto-
maticamente dalla maggior parte dei

compilatori C per MS-DOS (ad esempio
il Microsoft ed il Turbo C), se tale

identificatore non è definito presumiamo
naturalmente di trovarci sotto Unix Le

vane dichiarazioni vengono cosi automa-
ticamente svolle in modo opportuna-

mente differenziato a seconda del-

l'ambiente in CUI avviene la compilazio-

ne, tenendo conto delle idiosincrasie dei

due sistemi (ad esempio per quanto
riguarda la gestione dei file m modo
binario) e in definitiva consentendo di

compilare il medesimo programma nei

due ambienti senza effettuare virtual-

mente nessun cambiamento nei sorgen-

ti Osserviamo anche come la scelta del

carattere di escape sia (atta in questa

sede e dipenda dalla presenza di un
identificatore chiamato DEBUG, attivato

presumibilmente durante le prime fasi di

sviluppo del programma se tale identifi-

catore é definito si usa un asterisco

come escape, scelta poco efficiente ma
comoda per verificare ad occhio il funzio-

namento del programma; mentre in fase

di produzione, a debugging ultimato, si

usa un carattere di controllo (propno il

carattere ASCII 27 «Escape») presumi-

bilmente poco frequente nel tipo di file

su CUI il programma verrà in prevalenza

utilizzato. Il file RLE.C è un semplicissi-

mo main scntto veramente ai minimi

termini, giusto per permettere di lancia-

re le routine di codifica o decodifica.

Esso è tuttavia m grado di effettuare un
mimmo di controllo sintattico sul proprio

lancio offrendo altresì un breve aiuto in

caso di necessità.

Cuore di tutto il programma sono
naturalmente i due moduli ENCODE.C. e

DECODE. C. che contengono rispettiva-

mente le routine di codifica (compressio-

ne) e decodifica (decompressione). An-
che qui l'information hiding è completo:
I due moduli ricevono dall'esterno solo i

nomi del file di ingresso e di quello di

uscita, mantenendo al loro interno tutti i

dettagli delle operazioni svolte.
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Analizziamo prima il più semplice mo-
dulo di decodifica, formato da una sola

Funzione. La sua logica è assolutamente

lineare: legge un carattere dall’input

controllando se esso sia il particolare

carattere di escape; in caso affermativo

procede a leggere e decodificare la cop-

pia caratte^e^contatore inviando in usci-

ta tanti caratteri uguali quanti specifica-

to. in caso negativo emette in uscita il

carattere letto senza modifiche. Poche
righe di contorno si occupano di aprire e
chiudere i file necessari e di controllare

eventuali errori a runtime.

Più interessante è il modulo di codifica,

perché in esso si debbono prendere in

considerazione i problemi esposti nel

precedente paragrafo. Il modulo è for-

mato da due funzioni: quella più esterna

sequenze ripetute mentre l’altra si occu-
pa di formare fisicamente la codifica del

file di uscita. É quest’ultima routine,

denominata outbyteO. che svolge II la-

voro «vero»' spezza le eventuali se-

quenze di oltre 255 caratteri consecutivi

(il massimo rappresentabile con un byte)

in più terne di codifica fino ad esaurire il

conteggio, controlla la corretta codifica

di eventuali occorrenze nell'input del

carattere usato come escape; ed infine

evita che sequenze di due soli caratteri

uguali vengano codificato come terne,

cosa che farebbe ovviamente sprecare

inutilmente un carattere.

Conclusione

Lo spazio, sempre tiranno, mi costrin-

ge a fermarmi qui con la descrizione, ma
' '

' 3 che la lettura dei listati risulti

I chiara di ogni mia ulteriore

3 essendo il codice del tutto

e e privo di trucchi o arzigogoli (ai

quali I «ven programmatori» non ricorro-

no se non in caso di emergenza).
Vi invito a questo punto a compilare e
provare il programma, studiandone il

funzionamento ed eventualmente cer-

cando di migliorarlo. Esiste ad esempio
una interessante variante, applicabile so-

lo se SI ammette in partenza che i

caratten del file di ingresso siano tutti

ASCII puri (ossia compresi fra 0 e 127).

con cui si può ridurre la lunghezza della

stringa di codifica da tre a due caratteri

migliorando cosi l’efficienza del pro-

gramma. Essa consiste neiretiminare il

carattere di escape, utilizzando al suo
posto come flag l'ottavo bit di uno dei

due byte della coppia carattere-i-conta-

tore.

In ogni caso, pur nella sua semplicità,

il programma presentato è corretto e
robusto, ossia può essere utilizzato real-

mente senza problemi di sorta, magari
dotandolo di un main più user-friendly di

quello attuale.

Il prossimo mese parleremo della co-

difica di Huffman e le cose si compliche-
ranno notevolmente: avremo infatti a

che fare con un programma formato da
Cinque o sei file diversi, ognuno com-
prendente diverse funzioni; faremo lar-

go uso di variabili globali e di tecniche di

information hiding. sfrutteremo struttu-

re di dati dinamiche ed algoritmi ricorsivi,

dovremo infine imparare ad adoperare il

make per poter compilare e linkare il

tutto. Il lavoro è insomma parecchio e ci

terrà occupati per più di una puntata. Per

questo VI consiglio di esercitarvi sul

programma di questo mese, in modo da
arrivare ferrati all’appuntamento che vi

do fra trenta giorni.
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TURBO PASCAL
di Sergio Pohm

Quando in input

ci sono nomi di file

La volta scorsa abbiamo
aggiunto un'altra tessera al

nostro mosaico del metodo,

introducendo quasi di

soppiatto gli "structure chart"

di Yourdon e Constantine. Ora
torneremo sui problemi
dell'analisi lessicale dell'input,

già trattata a novembre, per
riprendere alcuni aspetti allora

solo accennati. Ne
approfitteremo anche per
spendere qualche parola sulla

materia prima di GREP, il

terzo programma di utilità di

derivazione Unix fornito

insieme alle ultime versioni

dei compilatori Borland

Riprendiamo le definizioni date a no-

vembre, con gualche integrazione.

Abbiamo bisogno in primo luogo di un
concetto elementare, in termini del qua-

le definire tutti gli altri: il simbolo. Nel

nostro caso potremo pensare al set di

caratteri ASCII, ma si potrebbe pensare
anche a segnali elettrici o nervosi (le

macchine a stati finiti, su cui torneremo
Ira un attimo, furono usate in origine

per costruire modelli delle reti di neu-

roni).

Una stringa (o parola) è una sequenza
finita di simboli, la sua lunghezza è il

numero dei simboli che la compongono.
Fa spesso comodo poter parlare di una
stringa vuota, che indicheremo con una
"e" in neretto, con lunghezza pan a

zero.

Un alfabeto é un insieme finito di

Simboli, un linguaggio formale è un in-

sieme. finito 0 infinito, di stringhe di

Simboli di un alfabeto.

Per ogni linguaggio vi é il problema di

definire e nconoscere le stringhe che
effettivamente gli appartengono. Pen-

siamo a due linguaggi L1 e L2. compo-
sti di stringhe di simboli tratti, rispettiva-

mente. da A1. alfabeto di soli caratteri

numerici, e da A2. un normale alfabeto

a..z. É facile vedere che "abcd" appar-

tiene a L2 ma non a LI. "1234" appar-

tiene a LI ma non a L2. "a1b2'' non
appartiene né all'uno né all'altro. Natu-

ralmente le cose non sono sempre così

banali.

Regalar expressions

Sappiamo già (ne abbiamo discusso a

dicembre) che un linguaggio può essere
visto come un insieme di frasi, a loro

volta definibili come sequenze di simbo-

li. Se però dobbiamo considerare la

struttura delle frasi sconfiniamo nell'a-

nalisi sintattica, su cui torneremo il me-
se prossimo; inoltre non tutti i linguaggi

hanno frasi. Alcuni linguaggi, in partico-

lare, possono essere definiti mediante

una notazione molto semplice, che con-

sente agevolmente di esprimere in for-

ma sintetica tutte le relative Stringhe-

Dato un qualsiasi alfabeto, indichere-

mo con la "e" in neretto la stringa

vuota, con le altre lettere minuscole i

suoi simboli

Il linguaggio più semplice è indubbia-

mente L(e), che comprende la sola

stringa nulla. Subito dopo viene L(a|.

che comprende solo "a".

Introduciamo ora alcuni operatori,

1) "l". che sta per "oppure".

2) concatenazione (un simbolo dopo l'al-

tro);

3) che sta per "il simbolo prece-

dente ripetuto zero o piu' volte".

A questi possiamo aggiungere, per

comodità''

4) "-1-". che sta per "il simbolo prece-

dente ripetuto una o piu' volte",

5) "?", che sta per "il simbolo prece-

dente ripetuto zero o una volta";

6) "{m,n}", che sta per "il simbolo

precedente ripetuto da m a n volte".

Parlo di comodità perché, ad esem-
pio, x+ equivale a xx*. x? equivale a

xi@ ecc.

Abbiamo cosi quello che ci serve per

costruire "espressioni regolari", le quali

denotano linguaggi chiamati "insiemi

regolari". Qualche esempio. Con l'e-

spressione (albllalb) indichiamo un lin-

guaggio le CUI stringhe hanno tutte due
simboli, dei quali sia il primo che il

secondo possono essere una "a" o una
"b", quindi, "aa", "ab", "ba" e "bb"
Con (0.'})*00I0!I)* indichiamo tutte le

stringhe di 0 e 1 in cui vi siano almeno
due zeri consecutivi, cosi come con
10-t- tutti I multipli di 10-

Quando si ha a che fare con espres-

sioni in cui compaiono molti simboli si

può usare un'abbreviazione: invece di

albicid... e cosi' via sino a z. si fa prima

con \a-z\. Si possono inoltre attribuire

dei nomi alle espressioni, chiamando ad
esempio lettera l’espressione |A-Za-z|.

in quanto non si tratta di altro che di una
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Qualsiasi lettera maiuscola o minuscola.

Analogamente cifra sarà l'espressione

[0-9]. Il programma 6REP lavora appun-

to su espressioni come quelle che stia-

mo descrivendo, anche se accetta una
sintassi un po' diversa (la "g" e la

"p”

di GREP non sono altro che i comandi
gloPal e print dell'editor di Unix a cui ci

siamo ispirati per QUED, "re" sta per

regolar expression).

Può capitare di dover trattare espres-

sioni composte a toro volta di altre

espressioni; sono utili in tali casi le

cosiddette definizioni regolari: si tratta

di una successione di definizioni, in

ognuna delle quali si assegna un nome
ad una espressione che viene scritta

usando, oltre ai simboli, anche i nomi
precedentemente definiti.

Se ad esempio adottiamo come alfa-

beto I simboli del set di caratteri ASCII,

possiamo cosi definire un identificatore

in Pascal:

lettera = lA-Za-z]

cifra - (0-9|

identificatore - letteralletteralDfral*

Ovvero: una lettera seguita da zero o
più lettere o cifre.

Notate che abbiamo incluso nella de-

finizione di lettera anche il trattino di

sottolineatura, come veniva fatto nel-

l'appendice I del manuale del Turbo
Pascal 3.0.

Ora forse siamo in grado di capire un

po' meglio una cosa solo accennata a

novembre: le espressioni regolari con-

sentono di descrivere in forma sintetica

I lessemi, ovvero particolari sequenze
di simboli che, in quanto corrispondono

ad una certo pattern, possono essere

riconosciute come token. Ricorderete

che 1 token sono i simboli terminali di

una grammatica e che, se il compito

dell'analisi sintattica è quello di accerta-

re che la successione dei token obbe-
disca a certe regole, il compito del-

l'analisi lessicale è proprio quello di n-

conoscere i token nel flusso di caratteri

in input.

Macchine di Moore

È relativamente facile riconoscere un
identificatore se il suo pattern è indicato

da una espressione regolare, in quanto

le espressioni regolari godono à una
interessante proprietà: il linguaggio che
esse denotano può essere "accettato"

da macchine a stati finiti, le quali, a loro

volta, possono essere implementate
con un semplice ciclo while

Ricordiamo che una macchina a stati

finiti è il modello di un sistema che
ammette input e output discreti e che
può trovarsi in uno qualsiasi di un nu-

mero finito di "stati". Si distinguono

uno stato iniziale, stati intermedi e stati

finali o "accettanti’'; il passaggio da uno
stato all'altro, come dicevamo a novem-
bre. dipende solo da due cose; lo stato

in CUI si trova la macchina e l'input. Vi

avevo allora proposto l'esempio di un

ICrVTPl nmialex

Stringa ('fin»' per finirei;

NDMEFILE: MOmeflle
Stringa ('fine' pei finirei:

NDMEFILE: iiomefile.

Stringa ('fine' per finire):

NOMEFILE: nome f l 1 e . es

l

Stringa ('fine' per finire):

Input ; !:)456789

Stringa ('fine' pei finn
NOMEFILE; .suhdirl siibdii

Stringa ('fine' per finn

nome file

noroefile.

noitefile.est

12345678S

'
' S(ibdii2\ iiomefile.es

subdirZ' noroef ile.e?

u-e) NDMEFILE; sourceZ

Figura I - Como'landa MMALEXPAS dopo aver cloliniio ~Main~ lad esempio con.' ipc
/DMam mmalexi si owene, invece di una unii un programma MMALEX EXE che consenle di

venhcare il correrlo fumiofiamenio del modula di analisi lessicale del nostro MiniMake Nella
ligura un esempio di esecuiione
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Figura 2 - Il sorgente Oi MMALFX.PAS
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Errata corrige

Cera un errore nella (unzione Prmt del listato di MMSIM RAS. pubblicato il mese
scorso La riga.

Wnleln(#9.c .Cmdl,

va sostituita con
Wnteln|#.c' Comando." ".c" Argomenti),

Cercherò’ di raccontarvi la stona di questo errore quando parleremo, in una prossima
puntata, della procedura Exec

ascensore per andare dal piano (stato)

attuale ad un altro, basta che premete il

bottone corrispondente a quest’ultimo.

Ogni stato rappresenta la configurazio-

ne del sistema in quel momento, e

racchiude in sé tutte le informazioni

necessarie per la transizione ad un altro

stato, Ciò comporla che vi sia un limita-

tissimo bisogno di ”memoria" (all’a-

scensore non serve ncordare tutte le

tappe percorse per giungere al piano

dove SI trova).

Questa faccenda della memoria è di

notevole importanza, in quanto ha diret-

ta influenza sul programma che poi do-

vremo scrivere. Ne vedremo altri esem-
pi in un contesto completamente diver-

so quando, tra un paio di mesi, distin-

guereno tra procedure e processi iterati-

vi e ncorsivi.

Vediamo ora perché gli stati finali

vengono detti anche "accettanti" Per

passare dallo stato iniziale ad uno stato

finale attraverso alcuni stati intermedi, é

necessario che i successivi input corri-

spondano a quelli di volta in volta previ-

sti per la transizione da uno stato ad un

altro; se per un simbolo in input non é

prevista alcuna transizione, la stringa

che lo comprende viene rifiutata; se

invece ciò non accade, si potrà giungere

ad uno stato finale. Sarà proprio un tale

esito a confermarci che la stringa sotto-

posta al Test appartiene al linguaggio

denotato dalla espressione regolare

equivalente alla nostra macchina, può
quindi essere "accettata".

Tutto si basa su questa equivalenza

tra macchine a stati finiti ed espressioni

regolari, di cui vi risparmio la dimostra-

zione rigorosa (i curiosi possono dare

un'occhiaia a J.E. Hopcroft & J.D. Ull-

man, Introduction to Àutomata Theory.

Languages, and Computation. Addison-

Westey. 1979). Vi propongo solo qual-

che spunto: in una macchina a stati

finiti SI passa da uno stato all'altro in

funzione dell'input; In una espressione

regolare si passa da un simbolo all’altro

mediante operatori per i quali è facile

vedere un’analogia con la macchina
(a I b) vuol dire che. se sono nello stato

i, passerò allo stato / se in input c’è una
"a", allo stato k se in input c’é una "b";

ab (la concatenazione) comporta che se

sono nello stato che ha riconosciuto la

"a", passerò al successivo se e solo se

in input c'e una "b"; a* (zeroo piu’ "a")

vuol dire che rimarrò in un certo stato

fino a che in input avrò delle "a".

A rigore all’analisi lessicale non basta

sapere che una stringa è "accettata"

occorre che la macchina abbia tanti stati

finali quanti sono i token che si possono
presentare nell'input e che, quando sia

giunta ad uno di questi, emetta come
output il nome del token riconosciuto.

Macchine che hanno un output associa-

to con gli stati si chiamano "macchine
di Moore", e l'alfabeto da cui é tratto

l’output nel nostro caso è rappresentato

dalle costanti dichiarate nella interface

della unii MMALEX (figura 2).

QALEX.INC e MMALEX.PAS

1 nomi di file sono stringhe di un
alfabeto che comprende solo alcuni dei

simboli ASCII (il set CARNOMF nel li-

stato di MMALEX.PAS); se chiamiamo
tali simboli genericamente caratteri,

ogni nome di file è una parola di un
linguaggio denotato dalla seguente
espressione.

nomefife = carattere{1.8)Lcarat-
tere{0,3)}?

Ovvero: da 1 a 8 caratteri, opzional-

mente seguiti da un punto a sua volta

seguito da un numero di caratteri varia-

bile da 0 a 3 (vi lascio la definizione del

pathname. cioè dei nome del file pre-

ceduto dalla indicazione della subdirec-

tory in CUI si trova)

La necessità di contare il numero dei

caratteri rappresenta la prima differenza

tra il modulo di analisi lessicale del

MiniMake e quello di QUED Un'altra

riguarda gli spazi. Spesso nell’analisi

lessicale spazi e tabulazioni (non poche
volte anche i caratteri di fine riga) ven-

gono considerati solo separatori, hanno
importanza solo m quanto segnalano la

fine di un token Nella sintassi del Mmi-
Make, invece, vedremo che le righe in

CUI vengono indicati i comandi devono
iniziare con almeno uno spazio o un tab,

costringendoci ad attribuire un ruolo di-

verso a tali caratteri secondo la loro

posizione.

Ancora un’altra differenza con il back-

slash- usato m OUED come carattere di

escape. viene usato nel MiniMake per

congiungere righe successive. Se una
lista di source non sta tutta in una riga,

si può proseguire su righe successive

terminando tutte, tranne l’ultima, con
una barra rovesciata.

Infine, viene usata una variabile Indx

per tenere traccia del carattere su cui è
scattata una condizione di errore, in

modo da poter riproporre aH'utente la

riga incnminata con una chiara indicazio-

ne del punto dolente (v. figura 1).

Ne segue un codice più semplice di

quello di QUED quanto a numero di

stati, ma più articolato nel dettaglio. Ne
segue anche che potrete fare riferimen-

to congiuntamente ai sorgenti di QUED
e di MiniMake per trarne lo spunto per

affrontare un ampio numero di situazio-

ni. Non VI dovrebbe essere difficile, ad

esempio, "sfrondare" MMALEX.PAS in

modo da ricavarne un modulo per l'in-

put controllato di nomi di file. Non ab-

biamo certo esaurito l'argomento: l'ana-

lisi lessicale di un sorgente FQRTRAN.
ad esempio, é notevolmente più com-
plessa di quanto abbiamo visto su que-

ste pagine, ma in fondo non capita tutti

i giorni di dover scrivere un compilatore

FQRTRAN
Ho taciuto un'altra differenza rispetto

a QUED, in quanto originata esclusiva-

mente dalia diversa versione del compi-
latore che ho usato Poiché QUED era

stato scritto con il Turbo Pascal 3.0, il

test del modulo di analisi lessicale veni-

va condotto mediante un distinto pro-

gramma (TESTALEX.PAS). Qra abbiamo
le versioni 4.0 e 5.0 e la compilazione

condizionale, di cui abbiamo approfittato

anche la volta scorsa: basta accedere al

menu Options/Compiler/Conditional de-

lines dell’ambiente integrato, o usare

l'opzione /D del compilatore TPC.EXE,
per definire "Main", ne seguirà la com-
pilazione delle sezioni di codice compre-
se tra SIFDEF Main e $ELSE o SENDtF.
secondo i casi, e quindi la creazione di

un programma di prova dal nome MMA-
LEX.EXE (V. figura 1),
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TURBO PROLOG
di Raffaello De Masi

Il concetto dì esuaglìanza

In questa puntata ci intratterremo

sul concetto di eguaglianza-

equivalenza e sui relativi operatori

disponibili in Prolog. Quando si

pongono delle domande, quando si

formulano dei «goal», quando si

definiscono regole, non si fa altro

(qui come in altri linguaggi, d'altro

canto), che eseguire delle

comparazioni di eguaglianza o
equivalenza tra i componenti delle

nostre basi di conoscenza.

Il vantaggio di Prolog rispetto ad
altri linguaggi è che. proprio perché
coinvolge soprattutto concetti logici

(oltre che matematici, algebrici,

ecc.). è stato dotato dagli

implementatori di operatori di

comparazione molto efficienti e
raffinati, È di ciò che parleremo in

questa puntata

Discorrere di eguaglianza e disegua-

glianza non è così facile, come non lo è

nel mondo degli uomini; per essere più

precisi potremmo dire che esistono di-

verse forme, qualità, quantità di egua-

glianza e di converso, di diseguaglianza.

Ad esempio una cosa può essere più

grande, minore, o addirittura non com-
parabile 0 contraria. I mezzi per esegui-

re questi confronti sono chiamati opera-
tori logici, e sono riassunti nella tabella

A, che evidenzia anche il loro Signifi-

cato-

Parlare di eguaglianza e diseguaglian-

za tra numeri è cosa abbastanza intuiti-

va; 5 è senz’altro più grande di 4; così:

Goal;4>l

Goal.

darà una risposta senz’altro poco sor-

prendente.

Un poco più sottile è la domanda:

Goal: "Maria" -f4"maria"

False

Goal:

Come è possibile la cosa o. in altri

temnini, quale è la tecnica del sistema
per stabilire che «manan è più grande di

«Maria»? Il fatto si giustifica facilmente

per chi ha una certa tecnica di program-

mazione anche in linguaggi diversi dal

Prolog in particolare. In pratica il sòrt

delle stringhe tiene conto, come al soli-

to, di una tabella di ordinamento che
consente di «mettere in fila» non solo

numeri, ma lettere, segni particoli, od
altro. Lo standard di ordinamento ormai

accettato universalmente è l'ASCII

(tranne alcuni residui colpi di coda dei-

rHollerytl, l'American Standard Code
for Information Interchange, sistema di

rappresentazione numerico-formale de-

stinato a rappresentare e trasformare in

numero qualsiasi segno (lettere, nume-
ri, punteggiatura, operatori logici e nu-

merici, caratteri specialil ottenibile con
la tastiera. In tale codice, ormai di domi-

nio incontrastato e riconosciuto, le lette-

re maiuscole vengono prima delle minu-
scole. vale a dire che possiedono un
numero identificativo inferiore; in que-

sto modo, poiché il sorting viene ese-

guito. preferenzialmente, in base alla

prima lettera delle stringhe da compara-
re, «M» di Maria viene prima di «m» di

maria. In altri termini Prolog esamina le

stringhe che gli vengono fornite in base
al primo carattere a sinistra (qualcosa di

simile a quello che noi facciamo cercan-

do in un vocabolario o in un elenco

telefonico), ove mai ci fosse eguaglian-

za tra di essi, passa al secondo e cosi

via. È questo il motivo per cui Maria

viene prima di Mario, ma Mare viene

prima di Maremma (non perché, dopo la

«e» non d sìa più nulla, ma perché lo

spazio dopo questa lettera ha un codice

ASCII inferiore a quello della «m»).

Al contrario, se le stringhe da compa-
rare hanno la stessa lunghezza e sono
eguali, carattere per carattere, il risulta-

to finale è [True]. Gli operatori mostrati

nella tabella A sono disponibili in qua-
lunque versione del Prolog, e tramite

essi e ì connettivi di cui abbiamo già

parlato è possibile porre Goal anche
molto complessi e raffinati.

Anche i numeri possono essere con-

frontati tra di loro con questi operatori.
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La cosa è abbastanza diretta specie se

si parla di interi, numeri senza parte

frazionaria o decimale, dove il confronto

é abbastanza diretto.

Il terzo operatore considerato nella

tabella, 1=1. può. nella maggior parte dei

linguaggi, significare due cose diverse.

Il suo uso più diffuso, anche se limita-

to at solo mondo deH'informatica, è

quello di assegnazione; in Basic, come
in Fortran o in C, il costrutto.

A=5

vuol dire, tout court. «Assegna il valore

5 ad An.

Il secondo significato, più vicino alle re-

gole della matematica formate, tiene con-

to delle funzioni di comparazione, il se-

gno di eguale consente di confrontare

due quantità tra loro: ovviamente in que-

sto caso occorre qualcos'altro, rappre-

sentato generalmente da un «IF», un
ifWHEN» oun «UNTILn.Ad esempio, po-

trebbe essere necessario evidenziare un
messaggio o scegliere certe conclusioni,

in base ad un confronto tra valori, come
un conto in banca o una lista di messaggi.
Il discorso ci porta, qui, un po' lontano e

riprende un concetto, sviluppato qualche
tempo fa. che riguardava t'islanziazione

(l'iniziaiizzazione delle variabili in Prolog).

Come ricorderemo, l'assegnazione di va-

lori a variabili, in questo linguaggio, è cosa
molto più labile di quella che avviene, ad

esempio, in Basic o C. Il fatto è che l'i-

stanziazione è qualcosa di molto meno
fermo delia inizializzazione. come possia-

mo vedere dal seguente esempio:

Goal. Variabile="maria".

Variabile=mana
1 solution

Goal ' Varlabile=~Maddalena"
Variabite=Maddalena
Goal.

Secondo logica, e secondo i dettami

e le regole di qualunque altro linguag-

gio. al rigo segnato dagli asterischi

avremmo dovuto avere una risposta di-

versa, al massimo «False». Se, cioè,

questo tipo di operazione fosse stato

eseguito in Basic il sistema avrebbe
inteso la riga precedente come una
richiesta di valutazione circa la egua-

glianza delle variabili «Variabile» e
«Maddalena». In Prolog é diverso. La

riga 1 istanzia la variabile «Variabile»

solo per il tempo destinato ad eseguire

il confronto e dare la risposta della riga

2, dopo di che «Variabile» ridiviene non
istanziata e disponibile per un nuovo
compito; perciò la riga 4 non viene

considerata come un confrónto, ma co-

me una nuova istanziazione. Come fare,

quindi, per eseguire una comparazione
sfuggendo a! cappio della istanziazione?

Occorre adottare una scappatoia, ese-

guendo una istanziazione congiunta-

mente ad una assegnazione di regola.

Un esempio potrebte essere:

GoahVariabiIel =''a"and Variabile2=“b“ and
Variabilet<Variabile2.

1 Solution

Goal:

che, ad un minimo di esame, diviene

abbastanza intuitivo, specie se si con-

verte il tutto in linguaggio naturale. Es-

so, in pratica diviene:

Variabilel ha il valore "a"; Variabile2 ha il

valore "b". Il valore "a" é maggiore del

valore ”b"?

Il sistema compara i valori delle due
variabili nello stesso momento della loro

istanziazione, eseguendo la comparazio-

ne voluta. Se, dopo l'operazione, si bat-

te alla tastiera:

Goal
:
Variabilel =Variabile2

avremo, dal sistema, un messaggio
d'errore (error 220t - Free variable in

expression), a causa del tentativo di

comparare due variabili ormai non istan-

ziate (Variabilel e Variabile2 non hanno
più alcun valore, proprio nel momento
stesso che, col (Retum) è stato esegui-

to lo scopo del precedente Goal).

Ritorniamo un momento alla compa-
razione delle stringhe: posto nei termini

di cui prima, il problema si presenta

piuttosto semplice e facile da risolvere

(la comparazione bruta di due stringhe

non è certo cosa da richiedere intelli-

genza artificiale). Ma la tecnica di com-
parazione delle stringhe non è cosi limi-

tata: la fonte dei termini di comparazio-

ne può essere, d'altro canto, diversa

(tastiera, memoria di massa, input da
periferiche diverse, come scanner, vi-

deoterminali, ecc.).

Un esempio di quanto appena detto è

rappresentato da quanto esposto nel

seguente programmino, che mostra an-

che alcune tecniche di I/O dati.

Analizziamolo un momento:

Predicate»

s(.nolslrir'g)

si.nolRlsposlol if

(RisposIc-'No or Risposta*'&'l and

prinll'Negollvo'l

Il listato appena battuto esegue una
serie di cosette simpatiche che cosi

possono essere riassunte:

Gools.nol'no').

Negotivo

Goab.nol'NoT

Negativo

Trve

Goal.SLOoI’sn

False

Goal

Semplice capirne la tecnica: eseguire
comparazioni di questo tipo determina

una azione diretta sul blocco di istruzio-

ni. Prolog sviluppa il suo piano di com-
parazione basato sull'input (attraverso il

Goal) dell'utente o sulla parola «Negati-

vo» quando qualcuno inserisce la rispo-

sta appropriata. L'eccellente lavoro fino-

ra svolto nella comparazione delle strin-

ghe può essere adattato senza traumi

anche alla comparazione tra numeri; per

essere più corretti diremo che compara-

zione, istanziazione, e verifica attraverso

Prolog dei valori numerici seguono le

stesse regole formali previste nell'orga-

nizzazione delle stringhe. Anche qui ci

serviremo di un programmino ad hoc:

Predicale»

moggiorellnleger.inleger.mleger.inleger)

Clauses

moggiorelAB.C.DI if

A>B and

A>D

semplice, no? Chi riuscirebbe a fare la

stessa cosa in Pascal o in Basic? Ma
non basta; la stessa clausola può esse-

re modificata per avere nuove funzioni

come ad esempio;

Predicale»

moggiorelinleger.infeger.inleger.inlegerl

Clov»e»

mogglorelA.B.C.Dl if

A>6 orxJ

A»-C ond

A<D

Questo si che è controllo! Il program-

ma verifica che A sia superiore a B,

eguale o maggiore di C e minore di B.

Interrogare, in questo come nel caso
precedente, è cosa da ragazzi- La do-
manda:

Goal : maggiore(7,5.3. 1 )

darà, ne! caso del primo programma
«True» e nel caso del secondo «False».

Non si tratta di qualcosa di estrema-
mente elastico? Chi può fornire di me-
glio?

In questa puntata abbiamo esaminato

più da vicino alcune tecniche di compa-
razione, semplici ma abbastanza effi-

cienti- Ci siamo comunque resi conto

che abbiamo a questo stato di cose più

mezzi che materiale da usare.

Una grossa mancanza, sentita proprio

dopo le parole di oggi, è quella di appro-

fondimento più avanzato dell'aritmetica

del sistema e delle tecniche operative

numeriche- É di questo che ci interes-

seremo nella prossima puntata. A risen-

tirci! ^
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ASSEMBLER NEC V20
di Pierluigi Panunzi

Anche i microprocessori

hanno i loro «compatibili»
seconda parte

Dopo aver visto nella prima
parte le istruzioni che il V20
ha in più rispetto all'8086/88 e
che condivìde con i modelli

superiori (80186, 80286 e
80386). in questa seconda
parte parleremo di istruzioni

completamente nuove, che
potranno essere usate

solamente in PC dotati di

V20: per un AT e cioè il

personal dotato di 286 c'é il

rischio di incappare in errori

del tipo cinvalid opcode».
mentre nei computer dotati di

386, oltre a questo rischio ce
n'é un altro dovuto al fatto

che alcune istruzioni nuove
del V20 condividono il codice

operativo con altre istruzioni

(completamente differenti)

introdotte con il 386

Le novità nel set di istruzioni

del V20

Abbiamo dunque detto delle istruzioni

nuove: in dettaglio si tratta di:

— due nuove istruzioni di controllo per

la gestione delle stringhe
— due istruzioni che permettono di ge-

stire {inserire ed estrarrei un certo nu-

mero di bit da locazioni di memoria
— cinque istruzioni che facilitano la ge-

stione di quantità espresse m BCD e

che lavorano sui «nibble»

— quattro istruzioni che permettono la

gestione dei singoli bit di byte, word,
ecc- (era orai Ma tanto ne ritroveremo

di simili nel 386...)

— alcune istruzioni che consentono il

passaggio dal «modo nativo» al modo
«emulazione 8080» e viceversa.

Analizziamole dunque in maggior det-

taglio.

Le due nuove istruzioni di controllo

per la gestione delie stringhe sono

e sono praticamente identiche alle

«REPZ» e «REPNZ». con l'unica diffe-

renza che testano lo stato de! flag di

l'carry» anziché del flag di «zero»; in

particolare (e ciò valeva anche per le

REPZ e REPNZ) l'operazione di stringa

che deve essere ripetuta deve essere

una CMPS (altre istruzioni qui non
avrebbero alcun senso).

L'istruzione elementare di compara-
zione di stringhe, preceduta da una
REPC, viene dunque eseguita un nume-
ro di volte pari al contenuto del registro

ex. a meno che in una qualsiasi delle

iterate il flag di «carry» non risulti reset-

tato, nel qual caso l'iterazione termina.

Analogamente nel caso di CMPS pre-

ceduta da REPNC, il loop viene esegui-

to un numero di volte pari al contenuto

di ex, a meno che il carry non risulti

settato a seguito di una delle operazioni

di comparazione,

C'é da dire inoltre che in entrambi i

casi viene effettuato sempre pnma il

controllo del contenuto del registro CX
(CW per il V20) e poi quello del flag di

carry (subito dopo la prima comparazio-

ne): nel caso in cui CX sia nullo proprio

prima di eseguire )a prima operazione di

comparazione di stringhe, allora non vie-

ne effettuata nemmeno una compara-

zione: viceversa non ha alcuna impor-

tanza il valore che assume il carry subi-

to prima dell'inizio del ciclo, mentre.
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come detto, questo flag viene testato

solo dopo la prima comparazione.

Le due istruzioni successive (che per-

mettono di inserire ed estrarre un certo

numero di bit da locazioni di memoria)
sono veramente nuove: in particolare si

tratta delle istruzioni

INS reg1,r@92

INS regl.immA

EXT rec|1,reg2

EXT regl.immA

Iniziamo dalle «INS» (da non confon-

dere con le omonime dell’Intel, che
viceversa si riferiscono all'input multiplo

di dati): queste istruzioni servono ad
inserire un certo numero di bit (specifi-

cato dal contenuto di «reg2» oppure dal

valore intero «immA» entrambi incre-

mentati di 1) del registro AX airinterno

della memoria (considerata come una
successione di celle, una di seguito

all’altra).

Tale cella di memoria è indirizzata per

default dalla coppia ES:DI (come per le

normali istruzioni di stringa) però è in

più possibile specificare (con il contenu-
to di «regi ») a partire da quale bit (non
necessariamente l'LSB, cioè) vogliamo

andare a porre i bit di AX.
Al termine dell'istruzione tanto DI

quanto «regi» vengono aggiornati per

essere pronti alla successiva INS.

Ma vediamo un esempio dettagliato,

corredato di disegno: vogliamo dunque
inserire i primi 4 bit di AX (cioè dal bit 0

al bit 3) in una cella di memoria il cui

indirizzo è posto in ES:OI, a partire dal

bit 11 della cella considerata come
word.

Allora (ES e DI già supponiamo conte-

nere valori validi) possiamo caricare ad
esempio 8L con il valore 3 (il numero di

bit di AX da gestire, meno 1 ) e DH con il

valore 11. in quanto è proprio dal dodi-

cesimo bit che vogliamo porre i
4 bit di

AX: ciò si ottiene con:

MOV AX.qualcosa

MOV DH,11

MOV BL,3

INS DH,BL

;solo 4 bit CI interes-

;a partire dal dodicesi-

mo bit.,

isolo 4 bit...

; inserisce i
bit e ag-

giorna

Supponiamo che;
— AX contenga il valore 1234H, e cioè

0001 0010 0011 0100 in binario: i quat-

tro bit specificati nel registro BL sono i

quattro bit meno significativi di AX e
cioè 0100;
— la cella di memoria indirizzata da

ES:DI (ad esempio posta aH’indirizzo

B800H;4444H) valga CCCCH e la word
all'indirizzo successivo (B800H:4446H)

valga FFFFH: graficamente possiamo
rappresentare le due celle una a fianco

all'altra, esplicitandone il contenuto a bit

(vedi figura 1).

Subito dopo l'esecuzione dell’istruzio-

ne, dunque, il contenuto delle celle di

memoria consecutive è rappresentato

in figura 2.

Inoltre si ha l'aggiornamento automa-
tico del registro «regi», che nel nostro

caso è DH; prima valeva 11, mentre
ora, spostatici di 4 bit. varrà dunque 15,

pronto a puntare il bit corretto in caso di

nuova istruzione di INS.

Viceversa il registro BL, che contene-

va 3 (il numero di bit di AX da inserire

in memoria più 1) non viene aggiorna-

to, tanto é vero che nell’istruzione INS
potevamo tranquillamente sostituirlo

con il valore immediato «3»; capito

dunque il significato di «reg2» o di

«imm4» vediamo che dunque vengono
considerati solo 4 bit di entrambi in

quanto al massimo si può «puntare» al

bit 15.

Analogamente di «regi» vengono
considerati solamente i 4 bit meno si-

gnificativi in qucnto possiamo a! massi-

mo arrivare al bit 15 per avere il nume-
ro di bit di AX da estrarre ed inserire in

memoria.
In questo esempio i 4 bit del registro

AX sono entrati tutti all’Interno della

locazione il cui offset é posto in DI: per

tale motivo ancora adesso (al termine

della INS) DI: punta a quella cella.

Supponiamo a questo punto di cam-
biare il contenuto di AX in 8888H e di

voler inserire 9 bit di tale registro in

memoria proprio subito dove avevamo
lasciato il tutto: eseguiamo dunque le

istruzioni

MOV AX.8888H
INS DH.3 ;sono 9 i bit di AX da inserire...

Abbiamo dunque una situazione co-

me in figura 3 e dopo l'esecuzione

delle istruzioni la situazione della me-
moria diventa come rappresentato in

figura 4, mentre il registro DH ora varrà

8 (il valore precedente, 15, più il nume-
ro di bit spostati, 9, il tutto modulo 16).

mentre ora DI punterà (correttamente!)

alla cella di offset 4446H.
Tirando le somme si tratta di un’i-

struzione alquanto complicata: la sua

utilizzabilità pratica sfugge anche ad un

esame poco più che superficiale.

Tuttavia potrebbe utilmente servire

ad esempio nella gestione della memo-
ria video, per andare a sedare solo

alcuni bit corrispondenti a pixel che de-

vono essere accesi oppure colorati in

un certo modo: visto che già tale ope-

razione (senza le INS) risulta abbastan-

za complessa dato il numero di opera-

zioni da eseguire (calcolo di indirizzi,

shift di locazioni di memoria con ma-
scheramento opportuno di bit), ecco
che invece con la INS si otterrebbe

forse qualche miglioramento, anche se

non in termini di tempi di esecuzione,

ma senz’altro in termini di occupazione
di memoria.
Se solo fosse già esistito il V20

quando hanno scritto le routine di ge-

stione del video dei PC...

Le altre due istruzioni, opposte alle

corrispondenti INS, sono le «EXT» (che

sta per «EXTract») e che servono inve-

ce ad estrarre daila memoria (dalla lo-

cazione il cui indirizzo è posto in DS:SI)

un certo numero di bit (specificati nel

secondo operando, «reg2» oppure «im-

m4») a partire dal bit di posizione indi-

cata come contenuto di «regi»: questi

bit andranno posti in AX a partire

dall’LSB.

Anche in questo caso al termine del-

l'esecuzione viene correttamente ag-

giornato il registro «regi» (in modo da

poter restare in passo alla successiva
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EXT, oppure, perché no, ad una succes-

siva INS...), ed inoltre, se si è superata

la «barriera» di divisione tra le word in

memoria, allora viene anche aggiornato

il puntatore Sl.

non sia utile a questo punto appesantire

il discorso con un altro esempio, che
viceversa ricalcherebbe praticamente le

orme lasciate dall'esempio delle INS.

Cinque nuove istruzioni

di gestione di quantità BCD

Prima di vedere queste istruzioni ri-

cordiamo come vengono gestite quanti-

tà codificate in BCD («Binary Coded

avere due forme, una in cui vengono
esplicitati gli indirizzi delle due zone di

memoria dove sono allocate le stringhe

di caratteri BCD da addizionare, sottrar-

re e confrontare e l'altra forma in cui

invece non compare alcun operando ed
in questo caso gli indirizzi sono impliciti;

ADD4S dsLsrc

AD04S
SUB4S dsc.src

SUB4S
CMP4S dsl,src

CMP4S
Tenendo bene a mente l'«operazio-

ne» che svolgono te tre istruzioni, le

Decimai», quantità decimali codificate

in binano); il tutto è molto semplice.
Ogni Cifra decimale, da 0 a 9, viene

codificata con 4 bit («nibble») e perciò

un byte serve a rappresentare un nume-
ro decimale compreso tra 0 a 99 (di due
cifre, perciò): il numero 123456 è cosi

espresso con tre byte, che dal meno
significativo al più significativo valgono
56H. 34H e 12H.

Attenzione al fatto che queste cifre

sono esadectmali; infatti il numero
123456 (decimale!) è rappresentato
come

0001 0010 0011 0100 0101 0110

Detto questo, le nuove istruzioni ge-
stiscono appunto stringhe di valori

espressi in BCD; le cinque istruzioni si

possono in realtà suddividere in due
sottogruppi:

— il primo prevede l'addizione, la sot-

trazione e la comparazione tra quantità

espresse in BCD e poste tn memoria;
— il secondo permette di effettuare

rotazioni a destra e a sinistra di un
nibble alla volta.

Iniziamo dal primo sottogruppo che
comprende le istruzioni «ADD4S».
«SUB4S» e «CMP4Sii, che possono

possiamo analizzare contemporanea-
mente: in particolare ed analogamente
alle altre istruzioni di stringa, le forme
contenenti gli operandi («dst» la stringa

destinazione e «sre» la stringa sorgen-

te) sono facoltative, nel senso che nul-

la cambia a non mettere gli operandi,

in quanto la codifica è sempre la

stessa.

In ogni caso il registro CL (e questa è
una novità) contiene la lunghezza in

byte delle due stringhe che devono
essere di lunghezza uguale, variabile tra

1 e 254 byte.

Come per le altre istruzioni di stringa,

la stringa sorgente è individuata in me-
moria dalla coppia DS:SI, mentre quella

destinazione é posta all'indirizzo conte-

nuto nella coppia ES;DI: mentre la strin-

ga di destinazione deve essere sempre
posta neir«Extra Segment» (ES); vice-

versa (in modo del tutto analogo alle

altre istruzioni di stringa) la stringa sor-

gente può essere posta in un qualun-

que segmento ed a tale scopo è utile la

forma delle istruzioni dotata di operandi,

nella quale si può senz'altro porre un

simbolo di «override».

Per chi non avesse ben chiaro il con-

cetto, facciamo un esempio: supponia-

mo che la stringa sorgente ALFA sia nel

Data Segment e la stringa destinazione

sia nell'Extra Segment all’indirizzo defi-

nito da BETA.
Volendo sommare i due valori ALFA e

BETA e volendo porre il risultato in

BETA bisogna scrivere il seguente fram-

mento di programma:

LEA SI, ALFA
LEA DI. BETA
MOV AX, EXTRASEGM
MOV ES. AX
AD04S

Supponendo che invece la stringa AL-

FA sia posta nel Code Segment, allora

bisogna usare la forma dotata di operan-

di e cioè:

LEA SI, ALFA
LEA DI, BETA
MOV AX, EXTRASEGM
MOV ES, AX
ADD4S BETA,CS:ALFA

In questo caso la «ADD4S» saprà che
il valore contenuto in SI (l'offset della

stringa ALFA) è riferito al CS e non al

DS: questo avviene perché il codice

operativo delta ADD4S (per la cronaca

OFH 20H) è preceduto dal «prefisso di

override» 2EH.
Aggiungiamo inoltre che conviene

sempre lavorare con stringhe di lun-

ghezza pari, eventualmente forzando a

zero il nibble più significativo del byte

più significativo: in tal modo i flag ven-

gono correttamente settati al termine
delle operazioni.

Ciò è importante per la «CMP4S» in

quanto il carry e gii altri flag potrebbero

non essere corretti se CL è dispari: in

tal caso infatti il nibble più significativo

contiene un valore indefinito che perciò

può inficiare i risultati.

Il secondo sottogruppo invece è for-

mato dalle istruzioni:

ROL4 reg

ROL4 mem
ROR4 reg

ROR4 mem

che permettono di ruotare di un nibble

verso sinistra o verso destra (rispettiva-

mente) il contenuto del registro «reg» o

della locazione «mem» (entrambi solo

ad 8 bit), utilizzando nella rotazione il

nibble inferiore di AL.

Vediamo dunque cosa succede con le

istruzioni:

MOV AL.12H
MOV DH.37H
ROR4 DH

in modo grafico si ha la situazione «pri-

ma» dell'esecuzione come è rappresen-

tato in figura 5; dopo l'esecuzione della

ROR4: AL ora vale 13H mentre DH ora

vale 72H.
Lasciamo ai lettori la facile analisi di
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cosa accade invece con le istruzioni

ROL4...

Istruzioni di controllo

di singoli bit

Il V20 introduce quattro nuove istru-

zioni che permettono la gestione dei

singoli bit di byte, word; si tratta delle

istruzioni «TESTI», «NOTI», «CLR1» e

«SETI», le quali rispettivamente testa-

no, complementano, resettano e sella-

no un certo bit (specificato dal secondo
operando) di un registro o di una loca-

zione di memoria, sia ad 8 che a 16 bit.

Indicando con «XXX» una qualunque
delle quattro istruzioni nuove, esistono

(per ognuna di esse) otto possibilità

date da;

XXXX reg8,imm3

XXXX reg8,CL

XXXX mem8,imm3
XXXX mem8,CL
XXXX regie,imm4
XXXX regie,CL
XXXX mem16.imm4
XXXX memie.CL

In particolare, ad esempio, l’istru-

^^"|CLR1 ALFA.CL

resetta il bit (il cui numero d'ordine, tra

0 e 15, è posto in CL) della locazione di

memoria ALFA, mentre

NOTI AX,4

complementa il bit 4 del registro AX.
Aggiungiamo che, lavorando su

quantità ad 8 bit, il valore immediato o
il contenuto di CL è significativo solo
nei primi tre bit (meno significativi),

mentre con quantità a 16 bit i bit signi-

ficativi salgono a 4.

Terminiamo l'analisi di queste istru-

zioni lasciando ai lettori l'analisi dell'i-

struzione.

SETI CL.CL

apparentemente inutile—

Il modo «emulazione 8080»

Abbiamo già parlato la scorsa punta-

ta del fatto che il V20 può emulare a

tutti gli effetti un 8080: ciò si ottiene

allorché il V20 incontra l'istruzione

BRKEM immS

di codice operativo OFH FFH «imm8» e

che serve a saltare all'ambiente 8085
come se su di esso fosse «piovuto»

l'interrupt «imm8».
In particolare l'istruzione in esame

compie le seguenti operazioni:

— salva nello stack i fiag e la coppia

CS:IP;
— resetta il flag MD;
— calcola l'indirizzo relativo all'inter-

rupt «imm8» deH'8080, airinterno del-

r<iintemjpl vector table»;

— salta all'indirizzo indicato nella «ta-

ble» e prosegue l'esecuzione come se

fosse un 8080.

Il tutto prosegue fino a che, in modo
8080, incontra l'istruzione

RETEM

di codice operativo EDH FDH con il

che viene disabilitato il bit MD e viene
ripristinato dallo stack lo stato del V20
e cioè i (lag e la coppia CS:)P: dopodi-

ché l’istruzione successiva viene inter-

pretata come un’istruzione del V20.

Altra possibilità del V20 (a partire dal

modo «emulazione 8080») è di chiama-
re una subroutine scritta in V20, per

mezzo dell'istruzione

CALLN immS

di codice operativo EDH EDH «imm8»,
a seguito della quale vengono effettua-

te le seguenti operazioni;

— viene salvato nello stack io stato

dell'8080 e cioè la PSW, il Code Seg-

ment (non dimentichiamo che l'8080 è
«immerso» in un ambiente V20, all'in-

terno di un certo segmento) e il «Pro-

gram Counter»;
— viene posto MD ad 1;

— viene calcolalo l'indirizzo relativo al-

i’interrupt «imm8» del V20. all'interno

deH’cinterrupt vector table»;

— salta all'Indirizzo indicato nella «ta-

ble» e prosegue l'esecuzione come se
fosse un V20, il tutto fino a che viene

incontrata un'istruzione IRET (la norma-
lissima (RET di fine routine di inter-

rupt).

Quattro chiacchiere

sui tempi di esecuzione

Terminiamo dunque l'analisi del V20
mostrando una tabella comparativa tra i

cicli di clock necessari all'esecuzione di

istruzioni da parte di un V20 e di un

8086; le istruzioni vogliono essere un

campione non del tutto casuale, men-

tre lasciamo ai lettori ogni ulteriore

commento.
Con questo diamo l'appuntamento

alla prossima puntata, la prima di una

serie riguardante l'80386 (finalmen-

te!!]) e che si chiamerà appunto «As-

sembler 80386». MC
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di Pierluigi Panumi

Parliamo un po' di mouse..«
A partire da questa puntata ci

occuperemo di un argomento
nuovo e che speriamo risulti

utile ai programmatori:

analizzeremo il «mousen dal

punto di vista della sua

gestione software, gestione

che può avvenire in

praticamente qualunque
linguaggio. dall'Assembler al

Basic e dal C al Pascal...

A cosa serve

e come è fatto un ttmouse»

Il mouse, come i lettori ben sapranno,

è un particolare dispositivo di Input col-

legabile al nostro computer: dotando
quest'ultimo di un apposito driver e

facendo girare un programma che per

l'appunto gestisce il mouse (ad esem-
pio un programma di grafica), abbiamo a

disposizione uno strumento che ci per-

mette di spostare a nostro piacimento il

cursore nello schermo, in alternativa ai

tasti «freccia», muovendo semplice-

mente il mouse sul tavolo. In particolare

aH'interno del mouse stesso c'é una

pallina che ruota non appena facciamo

scivolare il mouse sul tavolo e per mez-
zo di appositi dispositivi il moto di que-

sta pallina viene trasformato nella corri-

spondente variazione di due coordinate

(una «x» ed una «y»), che vengono
incessantemente' inviate al computer
per mezzo di una porta seriale.

Il driver presente sul PC (e fornito in

dotazione di ogni mouse in commercio)
provvede istante per istante a leggere i

dati provenienti dal mouse (in generale

appunto le due coordinate x ed y
nonché lo stato dei due o tre pulsanti

Elenco Oelle fumioni a
disposinone per la

gestione di un mouse
per mezzo dell'INT

33H' ad eccezione

della funzione 12H. si

traila di funzioni

slandanJ alle quali

occasionalmente se
ne affiancano di

posti sul mouse) ed a renderli disponibili

in maniera codificata ai programmi che
vogliono (e sanno...) usarli.

Abbiamo parlato di driver del mouse,
che in genere si può trovare sotto for-

ma di due programmi: il primo si chia-

ma quasi sempre «MOUSE,COIVI» e
perciò è direttamente eseguibile in qua-

lunque momento sotto DOS mentre il

secondo, se presente, si chiama
«MOUSE.SYS» ed è un vero e proprio

«device driver» e come tale può essere
avviato solo al bootstrap ponendo il

comando:

device = mouse.sys

all'Interno del file «CONFIG SYS» e con
eventuali parametri aggiuntivi, quali ad

esempio il numero della porta seriale a

cui. è collegato il mouse.

É questo driver appunto, che si pre-

occupa in maniera «trasparente» (e per-

ciò invisibile all'utente) di gestire i byte

ricevuti dalla porta seriale (In genere la

«COMI:» e con una velocità di 1200
Baud), lavorando «sotto mterrupt» e

cioè essendo interpellato solamente
quando è disponibile un byte da parte

della porta seriale e viceversa lasciando

per il restante tempo il controllo al siste-

ma operativo e/o al programma che è in

corso di esecuzione.

Abbiamo detto pure che il driver ef-

fettua certe operazioni e rende disponi-

bili dei dati: tali dati possono essere

gestiti a loro volta per mezzo di un
apposito dispositivo software. l'INT

33H, alla stessa maniera di come, ad
esempio, si può gestire il video a partire

dairiNT 10H e cioè ponendo in registri

ben definiti dei valori opportuni ed otte-

nendo viceversa le «risposte» come
contenuti di altri registri ben prestabiliti.

A pensarci bene questo è un metodo
assai ben collaudato ed efficace, che
consente di effettuare una serie anche
molto grande di possibili operazioni al

variare di un valore posto nel registro

AH ed in particolare funzione del conte-

nuto di altri registri del microproces-

sore.

Prima però di parlare del mouse dal

punto di vista software, vediamo di dire

qualcosa sul «mondo» in cui si muove il

cursore a seguito di spostamenti dei

mouse stesso.

La pagina del video

Come è ben noto, il mouse lavora sia
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sotto grafica che in semplice modo alfa-

numerico. anche se siamo in pratica più

abituati a vedere programmi (da Win-

dows al DrHalo, dall'AutoCAD al

PamtBrush, tanto per citare alcuni

esempi) nei quali li cursore, a seconda
delle circostanze, assume aspetti ben
differenti.

Nei programmi citati si hanno ad
esempio i seguenti tipi di cursore {in

realtà in alcuni casi ce ne sono altri

ancora, ma non vogliamo elencare tutte

le possibili variazioni):

— sotto Windows il cursore è general-

mente una freccia bianca, ma che di-

venta subito una clessidra laddove l'o-

peratore deve attendere, oppure una
croce (neir«Otello»), oppure ancora una
barretta verticale;

— DrHalo invece è un po' più spartano,

ma essenziale, presentando una piccola

crocetta, che può in genere diventare

un rettangolo «elastico» oppure un cer-

chio 0 un'ellisse altrettanto «estendibi-

li» a seconda della funzione che si desi-

dera svolgere;

— per AutoCAD praticamente vale

quanto detto per il DrHalo, salvo il fatto

che le possibilità sono ancora più

estese;

— PamtBrush infine già airinterno di

un'unica schermata presenta un curso-

re variabile tra freccette che puntano

verso l'alto e verso sinistra o in diagona-

le e tra i tipi di cursore gestibili nella

pagina grafica vera e propria, che ad
esempio possono essere cerchietti o
quadratini pieni, di ampiezza prestabi-

lita.

Altro fatto importante è che quasi

tutti questi tipi di cursore sono dotati di

«colore», che cambia a seconda del

colore dello sfondo in cui si trova a

transitare il cursore stesso, in modo tale

da renderlo sempre visibile (anche se in

alcuni casi possono capitare dei colori

non molto contrastati).

Inoltre il tutto avviene indifferente-

mente dal tipo di scheda grafica utilizza-

ta, anche perché in genere lutti i pro-

grammi di questo tipo sono installabili in

un gran numero di schede ed il mouse,
salvo rarissime eccezioni, si comporta
fedelmente di conseguenza.

Questo per quel che riguarda la grafi-

ca: anche in modo testo il cursore, e

quindi il mouse, può fare la parte del

leone e come esempio di questo citia-

mo su tutti il QuickBasic (confidenzial-

mente «QB») dotato di un bel cursore

rosso lampeggiante che convive tran-

quillamente con quello ordinario (una

sottolineatura bianca lampeggiante), sal-

va fatta la possibilità in ogni istante di

metterli «in passo», cioè ad esempio
per spostare velocemente il punto in cui

si vogliono effettuare correzioni al lista-

to del programma.
Tutto quanto detto finora, salvo le

solite rarissime eccezioni, è gestibile via

software per mezzo di apposite chiama-

te airiNT 33H (attenzione, è proprio 33
esadecimale corrispondente al valore

51 decimale, che NON verrà più citato

nel seguito): è quanto ci proponiamo di

fare, corredando il tutto con piccoli

esempi «multi-linguaggi».

Apriamo una parentesi. I linguaggi di

CUI sopra saranno l'Assembler, il Turbo
Pascal ed il Basic (del BasicA e non del

QB visto che quest'ultimo risulta un po'

meno interattivo da questo punto di

vista) e non il «C» per un'atavica idiosin-

crasia del redattore verso tale «linguag-

gio» a tutto favore del meraviglioso

Turbo Pascal. Ciò detto chiudiamo la

parentesi.

Parlavamo dunque dei colori e dei

differenti tipi di schede grafiche: i letton

ben sanno che ogni tipo di scheda ha

una sua particolare risoluzione in termini

di pixel rappresentabili, nonché di colori

associabili ai singoli pixel.

Senza voler fare un trattato completo
SUI vari modi video, per i quali rimandia-

mo a vecchi e a prossimi articoli (è una
promessa... n.d.r.) possiamo riassume-

re nella tabella A le principali schede in

circolazione con a fianco riportate una o
più possibili risoluzioni.

Oltre alle ben note schede abbiamo
aggiunto una generica «Extended VGA»
(di qualsiasi marca e modello), capace di

prestazioni notevolissime: il modo testo

«100 X 75» in particolare consente di

leggere su schermo il contenuto com-
pleto di una cartella dattiloscritta in for-

mato A4 (a 66 righe), nonché il formato
a 72 righe, tipico dei moduli continui per
stampanti! Per non parlare poi del mo-
do grafico «1024 x 768» che però ri-

chiede dei monitor ben al di là delle

capacità d'acquisto di un utente
medio...

Qualunque sia il modo video prescel-

to, tanto tn grafica quanto in modo
testo, il mouse «vede» sempre un ret-

tangolo le CUI coordinate vanno da (0,0),

al solito in alto a sinistra, al punto aven-

te come X ed y il massimo valore rag-

giungibile in risoluzione orizzontale e

verticale: come dire che comunque i

valori «X» ed «y» forniti istante per

istante dal driver del mouse si riferisco-

no alla situazione «grafica», anche se si

è in modo testo.

Per chiarire meglio facciamo un
esempio, quello più «normale»: voglia-

mo il cursore in una pagina «80 x 25»

su di una CGA. In tal caso il mouse
vedrà sempre una «x» compresa tra 0 e

639. per cui il cursore sarà sulla colonna

data da «x / 8»; viceversa la «y» varierà

tra 0 e 199 ed anche la linea in cui si

trova il cursore sarà data da «y / 8»

questo perché il cursore ed i generici

caratteri nella CGA sono ampi «8x8»

pixel.

In generale, specie dalle EGA in su, in

CUI ci possono essere più foni di carat-

teri di ampiezze (in termini di pixel)

differenti, bisognerà dividere la «x» per

l'ampiezza orizzonlate del singolo carat-

tere espressa in pixel ed analogamenie
fare per la «y», comunque il tutto è

veramente semplice ed ai limite si può
procedere per tentativi...

Altro fatto di cui si deve tener conto é

che già nella CGA in modalità «4 colon»

non c'è più la corrispondenza uno a uno
tra bit di locazioni di memoria e pixel: in

questo caso ad esempio ad ogni pixel,

che può assumere 4 colon, corrispondo-

no effettivamente 2 bit affiancati del

byte corrispondente nella memoria vi-

deo: peggio si ha nelf'EGA e nella VGA
in cui ad ogni pixel cornspondono bit di

byte appartenenti a piu «piani» di me-
moria per CUI la corrispondenza diventa

ancora più complessa Meglio di tutti si

comporta la VGA nel modo a 256 colori

(però con risoluzione 320x200, purtrop-

po...) nel qual caso ad ogni pixel corri-

sponde un byte della memoria, byte

che come noto consente di rappresen-

MCmicrocomputer n. 85 - maggio 1989 217



MS-DOS

luu DhF SEb ° U
110 MOUSESEb = FEEl iSl • 4 t 5 > » l‘5o PELI <Ll » *t »

120 MQUBE = PEEl I51 « 4 1< » PEEK.5D * 2
tiPF SFP = wriUBEBEG

tare 256 valori, appunto il colore del

pixel corrispondente (a proposito: il «pi-

xel» in questo caso ha delle dimensioni

veramente notevoli, rispetto a quelle

del modo grafico 640x480, viceversa

gradevolmente «piccole»..,).

Veniamo dunque al software
e all'INT 33H

Prima di buttarci a capofitto nell'anali-

si delle varie funzioni a disposizione

dell'utente (ricordiamoci di caricare il

driver prima di compiere qualunque
espenmento-.-), diciamo subito che la

«standardizzazione de facto» in merito

ai mouse è quella imposta dalla Micro-

soft, la quale ha per prima prestabilito le

funzioni gestibili tramite l'INT 33H.
Lo standard è nato dal fatto che tutti i

produttori di mouse, per proporre un

mouse compatibile, devono fornire un

set di funzioni completamente compati-

bile con quello della Microsoft e cioè

comprendente almeno tutte le funzioni

previste dallo standard: infatti, siccome
l'appetito vien mangiando (come è suc-

cesso nel caso delle schede «Super-

VGA»), di solito I mouse via via introdot-

ti in commercio possiedono caratteristi-

che e funzioni sempre più evolute e

perciò tutte quelle che sono funzioni

aggiuntive sono più che benvenute, ma
poi ovviamente non bisogna pretendere

che un programma che le gestisca m
pieno possa essere poi «compatibile

verso il basso». Dato a Cesare quel che
è di Cesare, passiamo all'analisi delle

possibili funzioni «base» dell'INT 33H:
faremo sempre nferimento alla tabella

pubblicala nella prima pagina dell'artico-

lo che vuole solamente essere un mini-

mo di nferimento. lasciando al testo le

spiegazioni in merito.

La chiamata delle funzioni

Prima ancora di iniziare l'analisi delle

singole funzioni, che demandiamo alla

prossima puntata, vediamo ora, come
promesso, come si effettua la chiamata

alle funzioni nei tre linguaggi citati in

precedenza. Per quanto riguarda l'As-

sembler, che è e sarà implicitamente

sottinteso soprattutto per quel che ri-

guarda i registri di «interfacciamento»

con le routine, prima di ogni chiamata
bisogna imzializzare opportunamente i

registri necessari, compreso il registro

AX che dovrà contenere il numero della

funzione stessa dopodiché non resta

altro che inserire la chiamata all'interrupt.

In generale dunque avremo dei fram-

menti di programma di questo tipo:

T

Per quanto riguarda il Turbo Pascal il

tutto é molto semplice e l'effettiva im-

plementazione dipende esclusivamente
dai gusti personali: il metodo usato dal

redattore della rubrica prevede la crea-

zione di una «procedura» alla quale si

passa il numero della funzione, deman-
dando ad una variabile globale «reg» (di

tipo «registers», tipo automaticamente
definito per mezzo della clausola «uses
dos» in testa al programma), i cui re-

cord sono proprio i registn che dobbia-

mo inizializzare e/o leggere.

In particolare suggeriamo un’imple-

mentazione come è rappresentato in

figura 1-

Questa implementazione, alquanto

scarna, lo riconosciamo, ha il vantaggio

di tenere sempre sotto controllo i regi-

stri tramite la variabile «reg» oltre a

chiamare la routine di gestione del

mouse con un nome inequivocabile...

Comunque vediamo di buon occhio

anche una versione della procedura in

cui come parametri passiamo anche i

registri, ma tutto sommato è una fatica

inutile, in quanto già esiste la variabile

globale «reg»: eppoi una chiamata del

tipo:

mouse (8,0,0,100):

oltre che illeggibile (chi si ricorda dopo
un po' che il terzo parametro é CX,

ecc...?l) è molto «Basica» (aggettivo

derivato dal Basic), il che non depone
certo a favore del Pascal.

Invece in Basic bisogna inventarsi un

bel po' di roba:

— innanzitutto bisogna calcolarsi l'indi-

rizzo della routine posta in memoria e

che realizza il driver del mouse e questo

si fa con le istruzioni riportate in figura

2 ;

— poi si può chiamare la routine pas-

sando (e ricevendo) come parametri

quattro valori interi rappresentanti i valo-

ri dei registn AX, BX. CX, e DX, grazie

alle variabili M1%, M2%, M3®/o ed

M4% (ma si possono scegliere altri

nomi!!!):

398 M1% = numerofunzione: 'chi si ncorda

che è AX?I

399 M4% = qualcosa- 'che registro sarà?l

400 CALL MOUSE(Mt%,M2%,M3%,M4%)

senza contare che cosi non si possono
chiamare funzioni che utilizzano altri re-

gistri: vedremo infatti che in alcuni casi

serviranno anche i registri ES. SI e DI,

con l'obbligo dunque di crearsi delle

routinette in linguaggio Assembler, a

meno di non buttare tutto a mare e
passare a linguaggi più seri e potenti.

Con questo abbiamo dunque termina-

to questa prima parte: dalla prossima

inizieremo l'analisi «a tappeto» delle

funzioni, alcune delle quali molto inte-

ressanti.

Il tutto in modo veramente semplice,

come sarà facile constatare..
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I
Byte Une

1
STAMPANTI

1
ACCESSORI

1
HARD DISK

Dela Printer, 1 80 cps, 80 col. L 499.000 HandyscannerlOS mm L. 399.000 Seagate File Card L. 799.000

NECP6Plus24agtii L 1.298.000 IBM- Mouse L. 79.000 ST225 21,4 MB L. 349.000

NECP7Plus24aghi L 1.698.000 GENOA SuperEGA Hires L. 498.000 ST251 42,8 MB 678.000
NECP220024aghi Genoa Super VGA 5200 L. 699.000 ST250 40 MB RLL incl. contr L 699.000

Modem 1200H interno L. 178.000 AMIGOS20 MB Hard-Diskper

Modem 1200C esterno L. 239.000 AMIGA 500 0 AMIGA 1000 L. 999.000

L. 349.000 Fax Murata M-i L. 1.390.000 Prezzi suscettibili alla variazione del dollaro!!!

StarLC-10 L. 399.000 ordine mimmo 100 tìiscfietti 100% Erroriree

StarLC-IOcolor L. 499.000 Dela Disk 5.25' 2D L. 840

1
MONITORStarLC-24 1024aghl L. 649.000 DelaDisk3.5' 2DD L. 2.100

Epson LQ-500 L. 649.000 No Name 3.5' 2DO L. 1.890

No Name 5.25" 2HD 1.2 Mbyte L. 2.100 Flatscreen Dual

L. 14.900 Frequency Invers L. 238.000

I
COMPUTER Diskbox per 50 Roppy 3.5" L. 14.900 NEC Multisync II L. 1.098.000

Mitsubishi Mulbsync

EUM1481A L. 998.000

XT compatibile 10 MHz da L. 690.000 [PREZZI SI INTENDONO Cavo Mitsubishi - VGA L. 39.000

AT compatibile 12 MHz da L. 1.190.000 AL NÈTTO DI I.V.A.

AT completo 512K HD 20Mb L. 1.999,000

— VENDITA PER CORRISPONDENZA

Byte Line
Via Lorenzo il Magnifico,148

00162 Roma - Tel. (06) 42.70.418



MSX
di Maurizio Mauri

Il compilatore C

Riprendiamo il discorso sui

linguaggi di programmazione,
iniziato con il Turbo Pascal e
subito interrotto per poterci

dedicare ai segreti del

processore video.

La pausa era necessaria, data

l'importanza dell'argomento

affrontato, e non era dovuta a
mancanza di materiale, vista

l'abbondanza di linguaggi sui

sistemi MSX

prima parte

Tutti questi prodotti sono una eredità

del CP/M (a parte ovviamente il Basic

MSX ed il suo striminzito compilatore
— il Kun — che si é reso disponibile da

poco tempo); per tale ragione sui com-
puter MSX, se non hanno subito degli

adattamenti, potrebbero dar luogo ad
inconvenienti. E la prova l'abbiamo avu-

ta anche con l'ottimo turbo, allorché ci

siamo trovati in difficoltà a pilotare la

stampante
Ma ab che più interessa di questi

linguaggi di programmazione, o dei

compilatori in particolare, è la qualità:

non dimentichiamo che fino a pochi

anni fa erano questi gli strumenti desti-

nati a chi doveva sviluppare software
professionale. E la prova della loro quali-

tà sono I nomi Microsoft e Borland, due
case alle quali si debbono molti dei

prodotti in circolazione.

Della Microsoft ricordiamo il comple-
tissimo Fortran 80. al quale mancano
soltanto I numeri complessi per essere
«full». E una importante caratteristica di

questi compilatori Microsoft è che pos-

sono concorrere tutti alla costruzione di

un programma: si possono cioè fare

alcune parti in MBASIC, altre in CoboI,

altre ancora in Assembler; alla Fine si

linkano queste parti fra di loro, ed il

gioco è fatto.

L'argomento che iniziamo a trattare in

questo numero riguarda il C, un linguag-

gio che negli ultimi tempi sta conqui-

stando sempre di più il favore e l'inte-

resse degli utenti. Una moda recente,

quindi; e l'MSX. che deve troppo spes-

so ricorrere a vecchi prodotti, rischia, su

questo argomento, di trovarsi spiazzato.

E, invece, di tali compilatori ce ne
sono un cospicuo numero: ben quattro

diversi con sicurezza, di qualcun altro si

sente parlare ma senza nessuna prova

sicura.

Panoramica

Per quanto, in questa sede, parlere-

mo soltanto del C della nipponica ASCII

(e I motivi li vedremo in seguito) acce-

neremo brevemente anche agli altri di

cui abbiamo notizia.

In primo luogo vi è il C della BDS, di

derivazione CP/M: in una confezione

composta da ben quattro dischetti e da

un voluminoso manuale è distribuito

dalla Sony, che però non ha apportato la

minima modifica al compilatore. Anche
il manuale é quello originale della BDS.
La Sony si è limitata ad aggiungere due
dischetti di nuove librerie grafiche e di

utility.

Sono presenti inoltre nel dischetto un
assemblatore (CASM.COM) ed un de-

bugger per la costruzione di una libreria

di Funzioni, a dimostrazione di comple-

tezza del prodotto.

Il compilatore, a dire la verità, non
sembra si trovi sempre a suo agio in

ambiente MSX. talvolta si ferma alla

prima passata anche se non si è verifi-

cato alcun errore, oppure annulla il file

BAT in esecuzione. Sintomi questi che
fanno pensare ad un uso un po' troppo

disinvolto dell'area di sistema.

La libreria grafica è molto interessan-

te: oltre a tutte le funzioni supportate

anche da Basic son presenti cose che
consentono la gestione del videodisco, i

font di caratteri di diverse dimensioni

(16x16 o 24x24) e il super impose. Una
analisi approfondita delle loro caratteri-

stiche mi ha fatto fortemente sospetta-

re che il famoso Multi Telopper (Halos

per gli amici) abbia qualcosa a che vede-

re con questo compilatore

Queste librerie sono purtroppo sol-

tanto in formato «CRL», pronte per es-

sere linkate con il nostro programma in
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C; non sono disponibili, pertanto i sor-

genti, e non possono quindi essere tra-

sferiti su altri compilatori (ma in fondo

non é Tutto questo male, visto che
siamo in grado di farcele da soli).

Contrastanti sono invece i pareri sui

vari aspetti del linguaggio vero e pro-

prio, Da una parte colpisce la comple-
tezza; sono presenti anche i tipi

Floating, una rarità per certi compilatori

non proprio recentissimi. Dall'altra si

rileva la non perfetta aderenza allo stan-

dard di Kerningham e Ritchie (impossi-

bilità di inizializzare le variabili, uso del

«cast» non consentito): e ciò costringe

a leggere attentamente tutto il manuale
e a modificare listali in nostro pos-

sesso.

In quanto aH'efficienza, poi. più di un

dubbio ci è venuto: vari programmini di

prova giravano in tempi veramente ec-

cessivi. spesso anche 3 o 4 volte più

lentamente rispetto ai programmi com-
pilati con altri prodotti.

Degli altri due compilatori ne accen-

niamo soltanto l'esistenza, poiché non
siamo riusciti a prendere visione dei

manuali e di conseguenza il loro uso
risultava a dir poco problematico, con
tutte le particolarità che li contraddistin-

guono. Si tratta del compilatore «C-M-»
dell'ormai nota HiSoft e di quello delta

GST.
Il C-M- è costituito da un compilatore

(HC.COM) che crea direttamente un file

eseguibile: di conseguenza non è possi-

bile creare una libreria di funzioni già

compilate. Tutte le funzioni di libreria

incluse nel pacchetto sono in forma di

sorgenti: il loro uso comporta l’inclusio-

ne di queste nel programma da compi-
lare, con la conseguenza che il program-
ma eseguibile sarà composto anche di

routine che non saranno mai usate.

Il GST-C compilar assomiglia al com-
pilatore deirASCII, in quanto crea un
sorgente di Assembler in mnemonici
Zilog, da assemblare con l'MSO della

Microsoft. Per il resto non dà l'impres-

sione di grande completezza né di gran-

de efficienza.

Il C dell'ASCIl

Ed arriviamo rapidamente all'ultimo

compilatore, quello che sarà l’oggetto

della nostra chiacchierata e che a mio
avviso, nonostante le notevoli limitazio-

ni, si prospetta molto interessante, so-

prattutto per il fatto di essere compieta-

mente modificabile per essere meglio

adattato alle esigenze del programma-
tore.

Si tratta di un compilatore di tipo

classico, che compila cioè soltanto un
programma presente sul disco, gene-
rando un file eseguibile. Mancano per-

ciò le comodità di un editor integrato e

della compilazione in memoria, caratte-

ristiche dei Turbo Pascal. E inoltre, dato

che la compilazione richiede ben cinque
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passaggi, con il caricamento da disco di

altrettanti programmi, anche con un dri-

ve discretamente veloce come è quello

dell’MSX, il tempo richiesto per l'opera-

zione è tutfaltro che trascurabile, e tale

per lo meno da scoraggiare troppe spe-

rimentazioni.

Per fortuna ultimamente fra le varie

utility se n’è aggiunta una della Infogra-

mes, capace di utilizzare come RAM
disk la memoria degli MSX-2 non usata

dal DOS. Per cui, almeno sul Sony 700,

dove si rende disponibile un disco vir-

tuale di ben 192 kbyte, è possibile co-

piare sul disco C lutti i programmi ne-

cessari alla compilazione, l’editor e le

librerie; restano ancora liberi ancora una
trentina di Kbyte, sufficienti per il pro-

gramma da compilare. Il tempo neces-
sario alla compilazione rimane sempre
alto, ma tollerabile, visto che il carica-

mento di un file dalla RAM disk é prati-

camente istantaneo. Non dà ancora la

sensazione di lavorare con un prodotto

integrato, ma qualche prova in più ce la

concede.
Risultano, ancora una volta, penalizza-

ti gli utenti Philips a causa della scarsa
memoria del loro computer che consen-
te appena 60 Kbyte di RAM disk; a

costoro consiglierei di prendere in seria

considerazione l’acquisto di una espan-
sione di memoria da 256K, pubblicizzata

in quest’ultimi tempi, su riviste MSX
spagnole.

Sul disco è presente anche un editor:

SCED.COM, quasi sicuramente fatto

con lo stesso compilatore C, e che si

adatta automaticamente alle dimensioni

dello schermo, rendendosi cosi utilizza-

/» (Sorgente jn C) »/

char <p = OxaOOOj

printt(“X2d Z2d\n",

Figura 2a

bile sia su MSX-1 che su MSX-2. Si

tratta di un prodotto semplice e veloce,

particolarmente adatto all'editing di pro-

grammi brevi.

L'unica cosa antipatica che ho rilevato

(ma su questo le opinioni non sono
tutte concordi) è la eccessiva richiesta

dì conferme allorché si debbano carica-

re file 0 uscire daH’editing. Il program-
ma. invece, non si dimostra uno stru-

mento idoneo quando si devono redige-

re programmi di maggior impegno,
mancando di funzioni essenziali come le

operazioni sui blocchi o la ricerca e la

sostituzione di stringhe.

Al momento attuale il miglior editor

per MSX si dimostra ancora una volta il

buon MED. cosi bello, veloce e comple-
to, anche se dalle dimensioni non pro-

prio contenute (oltre 30K). In alternativa,

per chi privilegia le dimensioni del pro-

gramma, anche se a scapito della velo-

cità di visualizzazione del testo, è consi-

gliabile il vecchio ED80 dell'HiSoft, an-

ch’esso abbastanza completo, e per

giunta WS compatibile.

Il manuale, poi, nonostante le sue
dimensioni ridottissime (una cinquanti-

na di pagine), è una gradita sorpresa. Le
funzioni implementate sono riportate

succintamente, le differenze con lo

standard vengono accennate in poche
righe, ma tutte le potenzialità dell'MSX-

C, sono descritte, seppure in maniera
concisa. Non si tratta, perciò, di un

testo adatto a chi deve ancora appren-
dere le prime nozioni di un linguaggio

inizialmente così ostico come è il C. Per

costoro è consigliabile avere a portata di

mano il noto libro di Kernighan e Rit-

chie, oltre che dare una ripassata agli

ottimi articoli di Corrado Giustozzi.

Ma torniamo al compilatore.

Anzitutto, é bene dire che, nonostan-

te i vari marchi di copyright, l’ASCII ha

soltanto rimesso le mani su un vecchio

prodotto della Microsoft; per cui il file

«REL» che viene creato dopo la compi-
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lezione è perfettamente compatibile

con quello di altri prodotti di casa Micro-

soft, ai quali si è accennato poco prima,

e con essi può essere linkato

A differenza di altri, questo compilato-

re genera in due passate un sorgente di

Assembler, che deve poi essere assem-
blato con il noto M80 della Microsoft I

due programmi che provvedono alla

compilazione (CF COM e CG.COM).
scritti completamente in C. sono fatti

appositamente per l’MSX. e danno l'im-

pressione di essere fra le poche cose
nuove di questo prodotto.

Il fatto di non generare direttamente il

file oggetto a prima vista sembrerebbe
un difetto, e forse lo è se si pensa alla

diversa velocità di compilazione del pro-

dotto dell'HiSoft. Ma i vantaggi richiedo-

no pure qualcosa in cambio; e. in que-

sto caso, il prezzo da pagare è in termini

di velocità.

Generatore di programmi
Assembler

Quindi un primo interessante utilizzo

di questo ‘ASCII C' è come generatore

di programmi in Assembler invece di

costruirci lunghe routine con quest'ulti-

mo linguaggio, possiamo lasciare que-

sto compito ai compilatore. Alla fine

possiamo rivedere il codice generato
per ottimizzarlo.

Purtroppo VI è anche un grosso incon-

veniente: Il codice generato è con mne-
monici dell'Intel 8080 e non con quelli

più familiari dello Z80 Non è la line del

mondo; ma quanti sanno riconoscere,

senza una tabella sottomano, istruzioni

come PCHL (JP (HU) o CMA (CPL)?

Per giunta l'8080 non possiede lo

stesso set di istruzioni né lo stesso

numero di registri dello Z80: di conse-

guenza il codice prodotto non sfrutterà

adeguatamente le potenzialità del mi-

croprocessore usato dagli MSX.
Chiariamo meglio le ragioni per cui

diamo risalto a questo utilizzo del com-
pilatore. Tutti sappiamo che l'Assem-

bler é. almeno in teoria, il migliore lin-

guaggio di programmazione, quello che
permette l'accesso a tutte le funzioni

della macchina in modo semplice e rapi-

do Però troppo volte rinunciamo ad

usare questo linguaggio per la comples-
sità delle routine che in altri linguaggi

necessitano di semplicissime istnjzioni.

Ad esempio, una moltiplicazione intera

e una di quelle cose die in Assembler
viene accuratamente evitata, richieden-

do una routine che esegue il prodotto e
alcuni scomodi passaggi di parametri

nei registri dello Z80.

L'esempio di figura 1 mette invece in

evidenza come con l'ausilio del C pos-

siamo semplificare notevolmente la fac-

cenda; la routine che esegue il prodotto

la facciamo in C (fig. la). Compiliamo
poi il programmino con:

CF MULI
CG -k MULI

ed otteniamo il file MULT.ASM che
contiene le istruzioni di figura 1b. Basta

aggiungere le direttive '.8080' all'inizio e

'.Z80' alla fine e la routine è pronta per

essere usata. Per richiamarla dal nostro

programma in Assembler dobbiamo
semplicemente fare una CALL MULI,
con I numeri da moltiplicare nelle loca-

zioni A$i e BCa. Il risultato è riportato in

C(a . Anche la chiamata ad una subrouti-

ne esterna (CALL ?MULHD) non costi-

tuisce un problema: o linkiamo il pro-

gramma assieme alla libreria (CRUN. LI-

BI oppure andiamo a cercare ia suddet-

ta subrouline in CRUN.ASM, la isoliamo

e la inseriamo nel nostro programma.
L'esempio non vi ha del tutto convin-

ti? Facciamone un altro un po' più signi-

ficativo.

Avete presente il famoso problemino
delie torri di Hanoi, quello che per esse-

re risolto fa uso di un procedimento
ncorsivo? La ncorsività non é certo la

fine del mondo; anche il Basic o l'As-

sembler la possono utilizzare, ma a

prezzo di grosse complicazioni nel pas-

saggio dei parametri. Nell'esempio di

figura 2 utilizziamo il C per ricercare le N
mosse che consentono la soluzione del

problema delle torri: le N soluzioni ver-

ranno poste in 2N byte di memoria a

partire dalla locazione OAOOOH.
Questa volta, nonostante la lunghezza

del codice prodotto, non ci sono compli-

cazioni di nessun tipo: nessuna procedu-

ra esterna, nessuna libreria da Iinkare; ci

sono soltanto un po’ di istruzioni in As-

sembler pronte ad essere aggiunte al

nostro programma (a parte, ovviamente,

le solite direttive ,8080 e ,Z80).

Questa particolarità è. a mio parere,

tanto importante da giustificare da sola

l'acquisto del programma; all'inizio do-

vremo un po' faticare per acquisire la

conoscenza del prodotto, ma poi ci

semplificherà notevolmente l’attività di

programmazione.

Le principali caratteristiche

Ovviamente, oltre che generare pro-

grammi in Assembler, il compilatore

crea anche dei normali programmi ese-

guibili in ambiente DOS. Ma alle carat-

tenstiche dei normali programmi DOS
aggiunge quelle proprie dello Unix, il

sistema operativo nel quale il C si é

sviluppato. In particolare alludiamo alla

redirezione, al 'pipe' e all'esecuzione

sequenziale.

Queste cose nello Unix, come anche
nell'MS-DOS, sono permesse dal siste-

ma operativo. Sul nostro computer, in-

vece, dato che l'MSX-DOS si è fermato
alla versione 1 ,

ci dobbiamo accontenta-

re di quei pochi programmi fatti in C. Ad
esempio se nel programma Hanoi di

figura 2 ripristiniamo, nella procedura

'stampa', l'istruzione printf (resa inope-

rativa dai segni di commento), questo

dopo essere stato compilato produrrà

un output sullo schermo (dispositivo

standard di output). Invece il comando
DOS:

HANOI >PIPP0

produrrà l'effetto di creare un file (PIP-

PO) su CUI inviare l'output. In altre paro-

le l'output è stato rediretto dal normale

dispositivo di output al file PIPPO.

Una cosa analoga avviene per l'input:

il programma SORT (che si trova sui

dischetto di dotazione) riordina alfabeti-

camente I dati che gli vengono inviati

dal dispositivo standard di input (la ta-

stiera). Il comando DOS;

SORT <PIPPO

produce l’effetto che i dati da ordinare

verranno letti dal file PIPPO e inviati,

dopo che il SORT è stato completato,

sul dispositivo standard di output. È
ovviamente possibile l'uso contempora-

neo di queste caratteristiche. Ad esem-
pio il comando DOS:

SORT <PlPPO >PLUTO

riordina i dati che vengono Ietti sul file

PIPPO e li trascrive sul file PLUTO.
Il pipe, invece, consente che l'output

di un programma possa essere utilizza-

to come input di un secondo program-

ma. Ad esempio il comando:

HANOI . SORT

fa si che l'output di HANOI non venga
inviato sullo schermo, ma venga utilizza-

to dal programma SORT.
I dall ordinati da quest’ultimo saranno

poi inviati al normale dispositivo di

output (se non é richiesta la redirezione

dell'output).

II carattere 'V (reverse slash) con-

sente di specificare più di un comando
su di una stessa linea: i comandi verran-

no eseguiti sequenzialmente (da sinistra

a destra). Così ad esempio:

HANOI \ HANOI : SORT

fa si che prima venga eseguito il co-

mando HANOI (senza redirezione né
pipe) il CUI output verrà inviato sullo

schermo; poi di nuovo verrà eseguito il

comando HANOI, il cui output verrà

ordinato e poi visualizzato.

Ma queste sono cose caratteristiche

di tutti i compilatori C. Fra le cose
specifiche del compilatore deH'ASCII vi

è la possibilità di dichiarare ricorsiva

oppure non ricorsiva qualsiasi funzione,

a differenza di quanto accade nel C
standard dove una funzione è sempre
ricorsiva. Il che è fatto premettendo al

nome della funzione le parole 'recursi-

ve' oppure ‘nonrec’. Nel caso che non
sia specificato niente, la funzione è as-
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sunia ricorsiva, oppure come è dichiara-

ta dalla direttiva '^^pragma nonrec’ o

pragma recursive'.

Attraverso poi altre direttive, tutte

che iniziano con la parola fpragma (pre-

sa in prestito dai linguaggio ADA) si

possono attivare o disattivare altre pos-

sibilità come l'ottimizzazione del codice

in termini di spazio o di velocità e l’allo-

cazione nei registri delle variabili locali.

Ma veniamo invece alle note dolenti,

e cioè alle grosse limitazioni del nostro

compilatore, alle quali forse è dovuta la

sua scarsa fortuna: gli unici tipi di varia-

bili implementate sono soltanto i char (8

bit), gli short e gli int (16 bit con segno)
e gli unsigned (16 bit senza segno).

Mancano, per la completezza, i tipi

doublé, long (e fin qui passi) e (cosa

molto grave) i float. cioè i numeri reali a

virgola mobile.

Non é questo ancora un motivo suffi-

ciente per mettere da parte l'MSX-C e

passare ai concorrenti, che da questo
punto di vista sono carenti anche loro (a

parte il BDS-C, che però supporta i

numen reali in maniera anomala e non
proprio comoda da usarsi),

A dire la verità float. come anche
doublé e long, sono parole riservate: al

primo tentativo di usarle il compilatore

si ferma e avverte che questi tipi non
sono supportati. E questo farebbe spe-

rare in una seconda versione più com-
pleta del compilatore (anzi, nel manuale
vi è una esplicita promessa deH'ASCII)-

Ma la promessa risale al 1985. e al

momento attuale la speranza è venuta
meno: per cui se non ci pensa qualcuno
dei lettori (magari prendendo spunto dal

BDS-C)Tio l'impressione che vi rinunce-

remo per sempre.
Ma veniamo finalmente a spiegare i

motivi per I quali, nonostante le gravi

limitazioni accennale, e quelle di cui

parleremo in seguito, il prodotto si pre-

senta cosi interessante. Nel dischetto

di dotazione, oltre a tutte le belle cose
viste, sono presentì tutti quanti i sor-

genti (in C e in Assembler) delle librerie

e del Kernel, pronti non solo per essere
scopiazzati e trasportati sui nostri pro-

grammi, ma anche ad essere modificati.

Proprio cosi: se la libreria standard o il

Kernel standard non ci soddisfa, possia-

mo modificarla, personalizzarla, espan-

derla, aggiungervi tutto ciò che vo-

gliamo.

Inoltre il codice prodotto dal compila-

tore risulta eccezionalmente efficiente.

nonostante che le possibilità dello Z80
vengano poco sfruttate. Basti pensare
che nelle prove effettuale i programmi
compilati con il prodotto deH’ASCII sono
risultati sempre molto più veloci degli

altri, non del 10 o del 20 per cento, ma
del 100 0 200 per cento o anche più. Si

guardi, ancora una volta, la routine

'stampa' del programma sulle torri di

Hanoi: le due mutili SHLD p(a e LHLD
pCo, (il mimmo che ci si può aspettare

da un compilato) risultano una rarità.

Una stessa istruzione, invece la vedre-

mo 'tradotta' in modo differente a se-

conda delle circostanze in cui capita; e

la scelta è quasi sempre quella che
comporta maggiore efficienza.

Facciamo qualche esempio per met-
tere ancora più in evidenza l'intelligenza

del compilatore. Primo esempio: doven-

do fare il confronto fra due numeri
interi, viene richiamata una apposita

routine di libreria che confronta il conte-

nuto dei registri HL e DE. Nel caso che
uno dei due numeri da confrontare sia

zero, la funzione di libreria non viene piu

richiamata, ma viene fatto soltanto un

OR fra la parte bassa e quella alta del

registro HL
Secondo esempio per la moltiplica-

zione fra due numeri inten vi è un’altra

funzione di libreria. Avendo a disposizio-

ne tale funzione, credo che ben pochi

programmatori si darebbero la pena di

analizzare i vari casi particolari per vede-

re se il prodotto possa essere eseguito

in maniera più rapida Invece il compila-

tore C lo fa: nel caso che uno dei due
operandi rientri in un vasto insieme di

numeri (ad esempio 40 o 80), il prodotto

viene eseguito con una opportuna sene
di addizioni a tutto vantaggio della velo-

cità di esecuzione.

Infine, per concludere la panoramica
dellp cose interessanti dell'MSX-C, vi è
una utility. MX.COM, che consente di

suddividere un programma, in Assem-
bler o in C, in moduli e di compilarli

separatamente: questo perché quando
un programma, anche se composto di

vane routine, viene compilato tutto as-

sieme. nella successiva operazione di

linkaggio il compilato verrà aggiunto in-

teramente agli altri moduli, anche se vi

sono delle routine che non vengono
richiamale e che non servono. Invece,

la suddivisione delle vane routine ci

permetterà di creare una libreria, dalla

quale potremo richiamare solo le funzio-

ni che CI sono necessarie, a tutto van-

taggio delle dimensioni del codice gene-
rato.

L'oggetto delle nostre future chiac-

chierate sarà appunto questo: come
modificare o creare una nuova persona-

le libreria, senza perdere di vista alcuni

particolari aspetti del linguaggio. mc
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di Andrea de Prisco

Nell’attesa e, perché no, nella

speranza di ricevere

programmi dei lettoli non più

chilometrici, ma adatti alla

pubblicazione in questa
rubrica, questo mese il

software Amiga è composto
da tre (mie) piccole utility file

oriented. da tenere nella

propria directory comandi

Cut & Paste file

di Andrea de Prisco

Avete presente un bel paio di forbici

e un vasetto di colla? I programmi pre-

sentati questo mese fanno proprio lo

stesso servizio: taglia e incolla. Ovvia-

mente non carta, stoffa o... capelli, ma
file. Il primo dei due, Cut, prende un file

ed effettua su questo ben due tagli,

orizzontali o verticali prelevando quindi

solo la parte centrale. I tagli orizzontali

sono facilmente «immaginabili»: infatti

un file di testo è formato da una se-

quenza di righe (sequenze di caratteri

terminate da un NewLine), quindi taglia-

re vuol dire selezionare la porzione di

testo a partire da una determinata riga

fino ad un'altra. In senso verticale i tagli

possono essere effettuati solo su file di

forma tabellare, come quelli ottenuti da
uno spreadsheet o da un data base: in

questo secondo caso la selezione av-

verrà per colonne, ad esempio dalia 34
-esima alla 128-esima.

La sintassi di questo comando è
quanto mai semplice:

cut v|h sorgente destinazione start stop

Il primo parametro «v» oppure «h»

(significato del «v|h») indica appunto se
desideriamo un taglio verticale o oriz-

zontale. Segue il nome del file da taglia-

re e un nome da dare al nuovo file

«tagliato». Infine start e stop sono.due
interi che delimitano la porzione da con-

servare. Ovviamente sorgente e desti-

nazione possono anche essere lo stes-

so file, ma attenzione che in questo
modo se commettete un errore non
potrete più tornare indietro.

Facciamo un esempio. Immaginiamo
di avere un file di testo - formato da 143
linee e decidiamo di togliere le prime e

le ultime venti di queste. Il file si chia-

ma, tanto per cambiare, pippo e al nuo-

vo file daremo nome «pippo 2». Il co-

mando sarà:

cut h pippa pippo 2 21 123

Ovvero effettuiamo un taglio orizzon-

tale (h) sul file pippo ottenendo il file

pippo 2 che contiene le linee dalla 21

alla 123 del file d'origine. Ovviamente
tanto il parametro «start» quanto il para-

metro «stop» possono coincidere con la

prima o l'ultima linea (colonna! del file

sorgente, in modo da effettuare un ta-

glio unilaterale.

Per facilitare l'operazione con file di

testo dove non si conoscono a priori le

posizioni (numeriche) delle linee, ho ap-

prontato una «utility dell'utility», di no-

me Lines, che permette appunto la vi-

sualizzazione numerata delle linee del

file sorgente prima di dare di piglio alle

forbici (programma Cut), Anche questa,

come gli altri due programmi, é scritta

in linguaggio C ed è stata compilata col

Lattice C 4.0 «liscio» ovvero un banale

LC -L dei file sorgenti. Per quanto ri-

guarda invece i tagli verticali, come già

detto, è necessario che il file sorgente
abbia una forma tabellare, ovvero for-

mato da righe di uguale lunghezza (an-

che queste terminate da un NewLine) o

perlomeno di lunghezza tutte maggiori

del taglio da effettuare. La sintassi è la

stessa del caso precedente, con la sola

banale differenza del primo parametro
«V» in lugo di «h».

Usiamo la colla

Il secondo programma, come detto,

serve per «incollare». Attenzione: non
in senso longitudinale (questa funzione

è già offerta dal comando di sistema
Join) ma in senso «trasversale» Nel
senso che, prese due tabelle anche non
di pari lunghezza, il file ottenuto sarà

formato dalla prima tabella «affiancata»
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dalla seconda. Ovvero ogni riga del file

destinazione sarà formata da una riga

del primo file sorgente e una riga del

secondo e cosi via, fino a quando non

abbiamo appaiato tutte le righe. Se un

file «finisce prima» ovvero contiene un

numero inferiore di righe non provoca

alcun problema particolare; il program-

ma infarti continua copiando le rimanen-

ti linee del file più lungo.

In pratica questo comando Paste per-

mette di saldare assieme varie fette di

file ottenute dal Cut verticale, per otte-

nere nuovi file con tutti i campi che
desideriamo escludendo quelli ai quali

non siamo interessati. La sintassi è
quanto mai semplice;

Paste Filel File2 Dest

dove Filei e File2 sono i file da incol-

lare e Dest è il nome che daremo al file

creato.

Note tecniche

La struttura del programma Cut è

simile a quella del programma Replace

presentato sul numero scorso. Per lavo-

rare velocemente il file indicato come
sorgente (ovvero quello da «tagliare») é
dappnma caricato in memoria allocando

uno opportuno spazio attraverso la fun-

zione AllocMem. Per conoscere la

quantità di spazio atta a contenere in

memoria il file, facciamo uso della fun-

zione Examine, una volta eseguita la

Loc sul file in questione. Di tutto questo

è stato ampiamente trattato nella rubri-

ca «Programmare in C su Amiga» di

Dario de Judicibus, alla quale vi riman-

diamo per maggiore conoscenza, Ovvia-

mente (I programma Cut è diviso in due

parti, che sono eseguite (in maniera

mutuamente esicusiva) a seconda che
intendiamo effettuare un taglio verticale

o orizzontale. Le eventuali eccezioni so-

no manipolate dalla già utilizzata funzio-

ne Abort che, prima di far terminare

anzitempo il programma, chiude e libera

tutto ciò che è rimasto aperto o occupa-

to (file e memoria).

Il programma Paste, di contro, ese-

gue le sue operazioni «al volo», senza

cioè caricare in memoria ì file da incolla-

re. Mantiene ovviamente aperti con-

temporaneamente in lettura i file sor-

genti e man mano che legge dall’uno o
dall'altro file, scarica nel file destinazio-

ne. Non VI nascondo che questo «ballo

dei due file» mi ha fatto tribolare non
poco dovendo tenere sotto controllo

contemporaneamente ben due buffer di

ingresso, un buffer d'uscita e il flusso

dei dati veri e propri. Adesso «pare»

che funzioni. Scherzo, naturalmente.

c

E-iiicr""’”

li.;"!;;:*

ss : si::;:s:ss;:s:;ss;i;

sì'
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POSTAL COMPUTER
PC XT IBM COMPATIBILE

L. 750.000

I
SCHEDAMADRE6/10MHZ.1
DR1VE360K.SCHEDACGAO I

HERCULES, 256K ESPANDI- I

BILEA640KSU PIASTRA, TA-

STIERAAVANZATA101TASTI I

SCHEDA MADRE &10 MHZ. 1 DRIVE

I

360K. SCHEDA GRAFICA HERCU-
LUS 0 CGA. 1 HARD DISK 20 MEGA.

I

256 ESPANDIBILE A 6A0K SU PIA

I

STRA. TASTIEFtA AVANZATA 1

I

TASTI

PC PHILIPS 9111
I

I
768K 1 DRIVE 5 1/4" e 1 DRIVE

I

3 1/2"
I

L. 1,200.000
I

PC AT IBM COMPATIBILE
L. 1.890,000

I
SCHEDA MADRE 80286, 12MH2, 0 WAIT, 512K ESPANDIBILE A 1024K,
1 DRIVE5.25"DA1 2MB 1 HARDDISKDA20MBSCHEDA HERCULESO I

I
CGA TASTIERA AVANZATA 101 TASTI,

HARD DISK SEAGATE 20 MB L. 350,000

HARD DISK SEAGATE 40 MB L. 660,000

HARD DISK CONTROLLER PER XT L. 100,000

HARD DISK CONTROLLER PER AT L, 220,000

SCHEDA GRAFICA E.G.A. L. 300,000

SCHEDA VGA L. 430.000

SCHEDA SERIALE L. 40.000

SCHEDA PARALLELA L. 35.000

SCHEDA PORTA JOYSTICK L, 28.000

SCHEDA MADRE XT L, 140,000

SCHEDA MADRE AT (6 MHZ 0 WAIT) L. 450.000

TASTIERA AVANZATA 101 TASTI L. 110,000

DRIVE 5,25 360KB L, 110.000

DRIVE 5,25 1,2MB L. 170.000

DRIVE 3,50 720KB L. 150.000

DRIVE CONTROLLER L. 49,000

CAVO PARALLELO L. 15.000

DATA SWITCH A 2 PORTE L, 60,000

MOUSE ANKO L, 59.000

JOYSTICK I.B.M. ANKO L. 45.000

TELEFAX MURATA M-1

L. 1.300.000
- COMPATIBILITÀ: G2 G3
• VELOCITÀ DI TRASMISSIONE 15 SECONDI
- APPARECCHIO TELEFONICO A TASTIERA INCORPORATO

|

• FOTOCOPIATORE
- RICEZIONE AUTOMATICA
• ROTOLO CARTA TERMICA 216 mm x 30 metri

- OROLOGIO/CALENDARIO DIGITALE

STAMPANTI CITIZEN GRAFICA - NLQ
CITIZEN 120 01.335.000 CITIZEN MSP 50

120 CFS. SET EPSON IBM 80 L 950000

COLTRATO IN TRASONE FRI- 250«10CAfl«EC,80Ca

JONE INIER OPJONAli IBUCOMBDOBE

CITIZEN LSP 100 CITIZEN MSP 55

L 550.000 LI 040.000

IKcps.BOCOL tmaamc. iacea

CITIZEN MSP 10E CITIZEN HQP40

L. 650,000 L 920.000

•160CARSEC.80Ca •24 AGHI, 200 CPS ALTISSIMA QUAUTA

CITIZEN MSP 1 SE CITIZEN HQP 45

L 539.000 L 1 350.000

l60CARiSEC, 136 COL -24 AGHI, 2MCPS ALTISSIMA QUALITÀ

CITIZEN MSP 40 CITIZEN leOE

L610000 COMPLETA 01 INTERFACCIA

- 200/240 CARSEC, 136 COL. IBMOCOMMOOORE-L340.MO

CITIZEN MSP 45 CITIZEN OVERTURE 110

L 750,000 L3.600.000

-20fl240CAflfiEC 136 COL. • STAMPANTE LASR

DA CERTIFICATO DI GARANZIA DELLA VALIDITÀ DI DUE ANNI

OFFERTA MONITOR

PHILIPS
1

Segue PHILIPS
MONITOFi 8875 14" MULTISINK L 935.000 colore MONITOR 7749 14 TTL

MONITOR 8833 14" CGA L 450,000 1 colore compatibile IBM sist 2 L. 210.000 F/a

MONITOR 8802 14" COLORI L 360.000
,

colore MONITOR 7513 12" TTL L. 136 000 FA/

MONITOR 9043 14" EGA L 535.000
1

colore MONITOR 7713 14" TTL L. 183.000

MONITOR 9053 14" EGA L. 595,000 colore ANTAREX
MONITOR 9073 14" EGA L 680.000 colore BOXER 14" P39 JAN DUAL L. 190,000 F/V 0 F/B

MONITOR 7723 14" TTL L 192.000
1

F/A BIM 12" PC DM 216B L 135.000 FA/

MONITOR 7743 14" TTL L 205.000
1

F/B CT 9000 SHR EGA JAN L. 670.000 colore

MONITOR 9082 14" VGA L 700.000
1

colore CT 9000/L MR14 DIM 414 L. 430,000 colore

PREZZI IVA ESCLUSA
SPESE DI SPEDIZIONE ESCLUSE

pnrTEL. 06/3651688 TELEFONATECI



SOFTWARE /?
di Vincenzo Folcarelh

In ambiente Atari ST è

sempre più facile imbattersi in

ottimi lavori dedicati al Tota-

Lotto. Il programma del Sig.

Di Natale è di ottima fattura e

di mastodontica lunghezza.

Un avviso ai lettori.

Se i vostri lavori sono molto
grandi in termini di linee di

programma, segnalate le '

procedure più interessanti,

cercheremo di pubblicare,

almeno per queste, il listato.

V.F.

É disponibile, presso la redazione, il disco

con il programma pubblicato in questa
rubrica. Le istruzioni per l'acquisto e
l'elenco degli altri programmi disponibili

sonoapag 247

Enalotto

per Atari-ST
di Enzo Di Natale - Palermo

Il concorso pronostici Enalotto si dif-

ferenzia dal Totocalcio e dal Totip princi-

palmente per il fatto che non richiede

conoscenze sulle squadre calcistiche o

SUI cavalli, conoscenze tipicamente af-

fette dalla manipolazione sentimentale

che lo scommettitore effettua imman-
cabilmente su di esse.

Pertanto, per effettuare delle giocate

^ragionevoli», diviene essenziale acce-

dere a tutte quelle informazioni di natu-

ra storico-statistica pubblicate dalle rivi-

ste specializzate o, con un po' di buona
volontà e l'aiuto dell'informatica, crearsi

un proprio archivio da interrogare al

momento opportuno.

La procedura da me realizzata, in

GFA-Basic, si basa sulla elaborazione

statistica dei dati storici delle estrazioni

Enalotto, e mira a fornire utili informa-

zioni per la formulazione di pronostici,

nella speranza di realizzare contatti

sempre piu ravvicinati con il vii denaro.

Naturalmente, come vedremo più

avanti, vengono fornite anche le «routi-

ne» necessarie per lo sviluppo di un

sistema, per il controllo dei risultati,

ecc, ecc.

Eseguendo "Enalotto, prg" dopo una
breve presentazione grafica, viene vi-

sualizzata la schermata principale (fig. 1.)

recante, in alto, la riga dei menu a

discesa.

Vediamo, sommariamente, tutte le

possibilità a disposizione delt'utente.

Sistema
Carica: consente di fornire alla proce-

dura un sistema da sviluppare; si può
effettuare in due modi:
— digitando le proprie previsioni

— prendendo in input un sistema
generato dalla stessa procedura (vedi

pig avanti).

Varia: serve per correggere il prono-

stico della singola ruota.

Opzioni: consente di accedere alla

sezione "OPZIÓNI" della schermata
principale. Qui sj potranno "tarare" tutti

i parametri che saranno utilizzati al mo-
mento dello sviluppo.

Sviluppa: elabora ri sistema caricato,

tenendo conto delle opzioni specificate.

Qualche chiarimento sul punto OP-
ZIONI:

DESKTOP SISTEHIÌ CIOCfITE VIHCEHTI STUDI PINE
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1 - Tipo sviluppo: si ha la possibilità di

sviluppare il sistema Hintero» o effet-

tuare un pre-sviluppo suddividendo lo

stesso sistema in due sezioni a 6 prono-

stici e basato sulla condizione di cui al

punto seguente, le «sestine» cosi sele-

zionate verranno poi riaccoppiate e le

colonne risultanti saranno sottoposte al-

le rimanenti condizioni.

2 - Colonna base: si devono indicare

quanti segni, della colonna base o della

sestina base, siamo convinti di indovi-

nare.

3 - Consecutivi: massimo di segni

uguali consecutivi nella colonna (in ogni

caso vengono escluse tutte le colonne

che non abbiano almeno una ripeti-

zione).

4 - Quantità segni: indicare (minimo e

massimo) quanti « 1 », «X» e «2» potran-

no esserci nella colonna.

5 - Ripetizioni col. prec.

.

si indicheran-

no quanti segni si potranno ripetere

sulla colonna vincente della settimana

precedente (stessa ruota—stesso se-

gno).

6 - Formule derivate: si possono indi-

care un massimo di 3 formule derivate;

in fase di sviluppo del sistema, le colon-

ne che rispondono alle formule indicate,

vengono selezionate senza prendere in

considerazione le condizioni di cui ai

punti 3-4-5.

Giocate
LEGGI. DISK: carica in memoria (a ta-

bella delle colonne selezionate in prece-

denti elaborazioni e memorizzate su

disco;

SCRIVI, DISK: registra le colonne se-

lezionate e da giocare:

STAMPA TOTALE: stampa tutta la

tabella delle colonne da giocare:

STAMPA SCHEDE: stampa su sche-

dina le colonne (da precisare che io

utilizzo una Olivetti PR 15-B, compatibi-

le Epson, e che per ottenere una corret-

ta spaziatura orizzontale ho utilizzato il

modo «Bit Image Mode»):
RISULTATI: chiede un input la colon-

na vincente della settimana ed esamina
la tabella delle colonne giocate determi-

nando i risultati e segnalando le even-

tuali colonne vincenti.

Vincenti

LEGGI.DISCO: carica in memoria la

tabella delle colonne vincenti (attenzio-

ne: t'archivio presente sul dischetto è

solo dimostrativo e generato ad hoc.

Quello da me utilizzato per le elabora-

zioni effettive, contiene i dati dal No-
vembre 1983 e posso fornirlo, su richie-

sta, agli interessati:

SCRIVI. DISCO: memorizza su disco

le tabelle delle colonne vincenti in quel

momento in memoria:
AGGIORNA: aggiunge una nuova co-

lonna vincente alla tabella in memoria;
CORREGGI: visualizza una determi-

nata colonna e. se necessario, ne con-
sente la correzione:

PREVEDI: elaborando la tabella delle

colonne vincenti presente in memoria
produce, su video e se si vuole anche
su carta, un prospetto di notizie statisti-

che ed un sistema basato sulla «pesatu-
ra» delle statistiche stesse (fig. 2).

Il prospetto di figura 2 contiene:
— Frequenze: il numero di volte che

un certo segno é comparso in una certa

ruota.

— Ritardi: il numero di settimane che
un segno non compare nella ruota.—Consecutivi: evidenzia se il segno
si é ripetuto nella ruota rispetto alla(e)

settimanale) precedente(i).— Ultimi9: riporla le frequenze dei

segni nelle ultime nove settimane.
—Max - Con: riporta il massimo di

consecutività, rispetto alle settimane

precedenti, che un segno ha realizzato

nel periodo archiviato.
—Previs: è il sistema che viene fuori

dalla «pesatura» delle statistiche sopra

dette ed anche da alcuni criteri di «sor-

presa» che sono stati inseriti nel pro-

gramma. Questo sistema viene tenuto

in memoria e, se richiesto dall’utente,

viene passato alla routine di sviluppo

(vedi sopra).

Studi
Consecutivi: determina, per ciascuna

colonna, il massimo di segni consecutivi

uguali (es.: nella colonna
1 1 1 1XX2221X2, il massimo di consecu-
tivi sarà 4) e viene creata una tabella

che riporta le frequenze dei massimi
sopra descritti.

Formule: determina la combinazione

derivata di ciascuna delie colonne vin-

centi (es.: se ci sono 3 "1", 4 "x" e 5
"2", la combinazione sarà "345'’), quin-

di queste combinazioni vengono ordina-

te e contate al fine di creare una tabella

che riporta la frequenza di ciascuna

combinazione.

A questo punto, sperando che la de-

scrizione sia stata abbastanza chiara, vi

auguro copiose vincite e vi ringrazio per

avermi seguito fin qui. mk

RUOTE 1 FREQUENZE RITARDI
i CONSEC. ULTIHI3 IHAXIPRE 1

i i X 1 * 2 11X2 1 X 2 ICOHiVIS 1

Bdri
1 188 38 88 3 0 5 18 3 8 ? 1 T 1 ? . -1

1

'’jglisri
1

1? 82 fi ^ ? 3 no?
-irefiie 1 3» 88 as ics Ó 1 B

venovd 1 88 88 1U2 4 : S 1 8 8 2 ""T : 3 T rrlx ì

Hilano 1 IKK a? 82

Nassìi
{

UJ idi 0 2 2 12 0 8

i-i+iist-Falerno
I fi 2 t 8 I 8 8 2

Rona i Vii fi fll a 7 2 12 8 0

Torino 1 SS 88 ib 3 2 8 18 8 2 2 2 5 1 6 1 IX 1

Venezia
1 fb 2 1 8 t 8 8 8

NapoU-2 1 m /K i 3 8 10 0 3 3 2 4 1 5
1
IX

1

S 1 2 1 5
1
X2 1

Ronà'2
1 ili as lui 8 3 4 13 8 8

TOTALI 1118 1888 1128 35 36 37

PER PROSEGUIRE BATTI UN TASTO

Figuo 2
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Due programmini brevi in

modo da poter pubblicare /

listati, il testo degli articoli é
un po' striminzito, ma é
sicuramente più utile

pubblicare i listati che una
prolissa descrizione di un
programma «fantasma»

Tastiera

di Darìiele Micciarìcio - Palerrvo

Ho trovato nella rubrica MS-DOS Soft-

ware di MC numero 72 una routine

(INKEY) per l’input di caratteri. Questa
permette di leggere un carattere dalla

tastiera ma, pur essendo utilissima, in

certi casi non permette un accesso diret-

to alla tastiera. Il carattere viene infatti

prelevato da un buffer, quindi il tasto

potrebbe essere stato premuto prima

della chiamata della routine e se non è

stato premuto nessun tasto il program-

ma si blocca fino a quando non viene

immesso un carattere dalla tastiera.

Questa routine permette invece di

conoscere in qualsiasi istante quali tasti

sono premuti e quali no. Inoltre ricono-

sce la pressione simultanea di più tasti,

permette di leggere indipendentemente
i due tasti di Shift (destro e sinistro), il

tastierino numerico e i tasti di controllo

(CTRL. ALT, CAPS LOCK, etc.) e infine

La routine l/m aggiorna opportunamente l'array TASTI.

Codice e dati di questa si trovano nello stesso segmento.

PUSH AX
PUSH BX
STI

MOV AH ,

' 0
1

h

IN AL.'SOh
JGE L

AND AX,’007F-h
L MOV BL.AL

MOV BH.'OO'h
CS:MOV [BX* Ofs(lasti) J.AH

POP BX
POP AX
JMP FAR Inl.9

Salva 1 valori di

AX e BX
Riabilita gli Inlerrupl

scrive in TASTI 0 o 1

Riprisl ma
AX e BX

Fine
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funziona automaticamente: non è cioè

necessario chiamare la routine ogni vol-

ta che si desidera leggere la tastiera.

Prima di esaminare il programma oc-

corre descrivere il funzionamento della

tastiera: all'Interno della tastiera è pre-

sente un computer dedicato che si oc-

cupa di segnalare la pressione o il rila-

scio bei singoli tasti. Quando avviene

uno di questi due eventi la tastiera invia

{tramite l'apposito cavo) un codice
(scan-code) relativo al tasto premuto.
Sulla piastra madre del computer è pre-

sente un Keyboard Controller che ogni

volta che la tastiera invia uno scan-

code, genera un interrupt (h09). La

routine di servizio di questo interrupt

converte gli scan-code in caratteri ASCII

{tenendo conto dei tasti di controllo), e
aggiorna il buffer della tastiera.

Gli indirizzi delle routine di interrupt

possono essere letti e modificati con le

due funzioni del DOS: Get_lnterrupt

_Vector (h35) e SeL-Vector (h25).

Il programma Tastiera (scritto in Turbo
Pascal) è costituito da tre parti:

T) l'array [da 'OO'h a '7F'h] di byte TA-
STI. Ogni byte, a cui è associato un
tasto, assume i valori 1 o 0 a secondo se
il tasto corrispondente è premuto o no,

2) La procedura TAST_ON che attiva

l'aggiornamento automatico dell’array.

3) La procedura TAST_OFF che lo disat-

tiva. Questa va chiamata prima della fine

del programma.
L'array in realtà ha '9D'h byte. Nei 29

byte aggiuntivi viene collocato il codice
di una routine l/m.

Quando viene chiamata TAST_ON il

vettore di interrupt 9 viene caricato con
Seg(tasti) : Ofs(tasti)-i-'80'h.

Cosi quando viene premuto o rilascia-

to un tasto verrà automaticamente chia-

mata la routine i/m che inizia al byte
'80'h dell'array TASTI.

Alia fine di questa routine viene ese-
guito un JMP FAR alla routine di inter-

rupt del DQS che continua quindi a

funzionare normalmente.

Nota: Poiché gli scan-code dipendono
dal tipo di tastiera non si può fare un
elenco completo di questi coi relativi

tasti corrispondenti, valido per qualsiasi

macchina. Possono comunque essere
trovati facilmente per tentativi col pro-

gramma SCANCODE.
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Vettori

di Vincenzo Calamia - Alcamo

Il programma consente di effettuare

operazioni con vettori complanari che
vengono rappresentati, in scala, su un
piano cartesiano con origine nel centro

dello schermo.

Elaborato per fini didattici, può esse-

re utilizzato anche per scopi professio-

nali apportando eventualmente le modi-

fiche del caso: è possibile, per esem-
pio, calcolare la risultante di un sistema
di carichi concentrati agenti su una
struttura di forma qualsiasi, oppure le

azioni sulle aste di strutture reticolari

isostatiche, note le forze agenti sui

nodi-

Le operazioni possibili, effettuate

convenzionalmente sempre con vettori

forza, sono le seguenti:

1)

composizione di due vettori con il

metodo del parallelogramma.

2) Composizione di 'n' vettori con il

metodo de! poligono di vettori.

3) Composizione di ’n' vettori comun-
que disposti sul piano.

4) Scomposizione di un vettore lungo

due direzioni assegnate.

Il programma, tranne per il caso 3),

effettua la costruzione grafica che si

richiede usualmente agli allievi di un

corso di Fisica.

Nei primi due casi le forze da som-
mare hanno il punto di applicazione nel-

l'origine degli assi per cui è necessario

IO Rr.M*' -I hpi -.Ila ili pi ni.f'ntazioiie
'

10 -SCRrFN IlIFlIOCATE STRI SCJSi 205 '

in lOi'ATF l.EiPRiyr CHRSi20l i;qS:i'HR5i 157'

lO H)R I .1 III IMUICATF I.EiiniIST CKRSi IRti'ilfllAn l.lstPRnr
THBSI IShiiNFXT

70 ir rips "1” TUFt IM
-lO i.nPAiF 7 ,'i! PRisT" V F I r n R I"
'<0 MtlAlF lO.litFriR I I TO lOil'RIS! i HKS' 705 i

: iSFXt : PSTRT

100 lIlfATF I l.SiPKINT'' l tl 1 P I A N A B t"

120 PHI'iT SPc-.RIlt FFTSi BBS, I •RIliFtrS'BBS.I I ;Fim RI I TU ’OlBE.ia

un ini ATI 71 , l i: PRtNr"piMM un li.-lii"

150 A$ INPlT'ilillF A$'"" THtV I lO

I I 4(1 I JVF' I.’U. iD -I IJO.O-.I
M-illlOrATF l..^^:pRI^T''V';!l>lAIF 1 . 42 :T'B I VT"V’

IIOUM AB5 'iR\-.«' IJOi:F 7-ABS"K 5 U 5 - 200

1

ino IF F 1 -=F 2 ABD 1 I F .5 rHFB l'.-U

1)40 FS-INTi FS -

1

1 iWISDOW i-)’0''F 5 ,
200UF i-i 170-FS,-70n-fS

M-O SD- 20 ’rS;SDS-STRSiSO':.si;5 -". . "-BU5 :S 1 5 =" . . -SOS

1170 l.OrATf J.l;PRnir’5r.i|p;"iSCS'"'l. "-SlSilF F|-l THFS
RF'IPRB

1510

URO

UBO
UBO

1510

1520

15)0

Mi-Sl 1

1

i-PI''ri)SiAI ' lYli YF ! '‘Pli'SINiAl I

XH=\Fi I
i-PP'L'OSlA’i :YH=rFi I •-PP-'SIB- AJ •

IF RX 0 TUFI ALFA-SOB'RYi'PI 7 FIAF A!FA-ATB'RY R\ |

IF RYARX’O -AND HY'O THFA A 1,FA=A1.FA-P 1

I F BY •HX 0 ANI) ar 0 TBFN Al F A Al I A-Pl

F'OR 1-1 TO 1000 :NFXT 1:11 FI • THFN RFn«\

I IHFN RFrPRV
FOK l-l TU IOOO:NtXT I

1550 inCATE 23 ,

I 5 A0 A8 = lSPlITSi

1570 UIMTF 2 ), ;PRtNI'

15-10 UPS I\PlTS'H:If UPS-'"' IHF 5 1550

1540 IF nP5 -''.A" OR I|PS="a" I-HEN 1-50

imo IF riPS-"L" OH OPS-"!" IHES 10

liiiO IF ripS'i'F" OR UPS='>" rHF'N 70011 FIxF f.lilTi |
5 -i0

U 50 UN FL GOTO

2000 SORtlS 0 . 0.1

2010 IF FI -5 nir

2020 XR-miXX'l:

lOlO.JOIO.iOIO.iOtO

20)0 YR ISTiYYMOOi "•STHSiYB "

100:

2070 R SQR|RY-RV-RX-R.\I: K »l,NiK. I 51

1

AB5 R • 100 -.>. lUO;
USllii-''R '••STRSIRi'CHBSUAi

2050 FDR l-l TO •):IT-LF.NiD?( I I I

2090 IF LT-I THEN 21 tO

2120 I,e*i I
* 5 - liji'FS

21)0 LINEI -ns-'FS.It'O-FFS l-l -) 20-'FS-lR. 50'FSi,.B
2 U 0 FOR I I TO 6 :LI 1CATE 1 -]. 2 :I'BINT DSiI't.VCXT

2150 GOTO 15 H0

2 UO LnC.ATF 2 i.l iPRINT SPS
2170 LOCATF 22.

1

: lNETT"cooi ilinatp ae-fk: Xa if-i“:

2130 lOCATF 2).l:INPrr " '
: Va u

YA:YAS-STRÌliYAi

lOO-.Si lOOiMS-STRS'WUi.n-l
2200 IF ABSIXAi 230*PS OR ARSIVA' ITO^FS FBEN 3 J"0 :II 1-0

2210 P.SFTIXA.YA'.rriiCIHCI F i XA.YA • . JOFfS .CC), 0 . 1 .5 ' PI . > n
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introdurre, per ciascuna forza, l'intensi-

tà in 'N' e la direzione {angolo rispetto

all'asse 'X') in gradi sessagesimali.

Nel terzo caso, oltre all'Intensità ed
alla direzione, occorre fornire le coordi-

nate (in cm) del punto di applicazione

di ciascuna forza. •

Per effettuare là scomposizione di

una forza, di cui devono essere note

intensità e direzione, occorre introdurre

le due direzioni lungo le quali sì deside-

ra trovare le componenti.
Se si vuole determinare la differenza

tra due vettori, è sufficiente introdurre

l'intensità del vettore sottraendo con il

segno meno.
Una volta determinata la risultante o

le componenti richieste, nella parte in-

feriore dello schermo, viene visualizza-

ta una linea menu che consente, pre-

mendo il tasto specifico, di effettuare

altri calcoli, di tornare al menu principa-

le. di avere i dati della risultante o delle

componenti, di uscire dal programma.
Nonostante il S.l. delle unità di misu-

ra preveda l’uso del metro [m| per la

misura delle distanze, si è volutamente
preferito che le misure richieste o for-

SOFTWARE

MS-DOS

nite da! calcolatore siano date m «cm».
per consentire agli allievi di avere una
idea immediata, attraverso il monitor.

delTordine di grandezza delle misure
stesse.

II programma si presta per futuri am-
pliamenti quali l'estensione del calcolo

ad un distribuzione spaziale di vettori,

la stampa dei dati e dei risultati, la

stampa dello schermo grafico. mc

YA-io»rsi.cn:«oTn ’2W
1240 UNE<XA-l0*FS.»A-'>O'FS'

lO'FS. VA-IOO'FS'li.CU
2250 IF eO"0 THF» 1570

22h0 IHS-"II r.on^entD nel puii

:IIMS>''N»'’:7(0S-IMS-XAS-VS-Y

2280 LOCATE Zl’.hPRlNT MOS :

22S0 lUCATF 21.1 ;PRIM'’prer:i
2300 AS-JNPmi M:iF AS-"" T
2110 lOl'ATE 22.I:PRIST SPS:P
2120 iSOIIi 3210
3310 REniR»
3000 RF>|A>*soro4 di du
parai lelntraera***

E0:SPS-SPS-"
159:-W5‘PI

1020 C'LSiScREEN OiWIo™ S0:SF-3:F1-
T£5'"METnDn BEL PARAI.LEL0OR.A.W

1010 FOR l'I TO HF:PaiNT"Furra"r"
3040 INPlT"niieeione risprltn ili

ASn CA.Si I |A!IMI*P1 URO
3050 VFXT liriS:C0S(’& IIOO:OISI'h IJ>

inno FOR l-l TO RF:lrNEiXF< 1 '.VF* 1

I

1070 FOR RI-l IO lOOtHEXT RI:RFXT I

lOHO F

4020 rlSiSrRFFA OlUIDTH 5

01 vFrrnRi"
hOIO IN'PIT’Ql'AMF FORZE 0

AR-5'PI'h!.ACS""a -"iFOll

NF-.’;H'3:TFS-’'SFT(lDo 0

ì SOMMARfiSFrlF XF I

•

0 ISP|iI''Dmv.one

4100 LlNFiSX.5Y>-‘TX,nM.,i,HFMa
• no FOR RW TO 300:NFXT R1:NFXT 1

4120 FOR RI-I T(l ’OOtSEXT RIiGOSOB 1500
5000 RER''=‘5ConposiiiODe di un vettore Imigo dui' direnon

assegnate***

h0:SPS SPS-" ":NEXT
' ^ ''' ‘

5020 Cl.Si.H'REEN OtUIDTH 90:NF*2:FL-4:TfS'"srOKPOSI/infil n

VETTORF"
5010 INPI flntensita ' della foraj da scnvpntie iS'''tTS
50*0 IPiPIT'liireziniie .ispello all 'asse X igrnrti

5050 F

1 IRÒ

2 : PRIST'Olierione corpanenle"!

50ft0 ANiI ivASn •'pnHOiNEXT ncLSiCOSlR 1100
5070 IF ABS'SIViAM 1 '-ANi’i' .01 rHFX 5110
'•OW Lni'ATF 22. l:PR!NT"le due diieriom coint utoiiul I

11"

50*10 PRIRT'*pj etri un tasto e Nitinduci i diti corretti**:
5100 AS'IKPt'TS* I 1 :1F IS-"'* THI.'i 5100 FISE ROTO 5010
MIO TX'TS*C<lS'ATi:rr»TS*SJNlAI'
M20 F<n-ITX*S3»lANI3i>-TY*COS'AVi2''- SIS' AX' .•-.«• P
5110 Fi2'-'TX*.5IN'ANMn-TT*raS'ASn ••• SIS.A5' 1 '-AS'!'
5IA0 CnSI'B l"
5150 F : PX-A);P

MhO PSFT'P.X.pyi.I:PX'PX-10*F
Py-PJ'IO'FSlYF'n.F'I I

5170 IF ABSiPXi !»A*F.5 AND AB

occoiie introduire le due diierioni j^eegnate
at t laversol *»ngolD fornratn da ciascuni dtieaione con 1

«120 PRIST" Se deve afreiluaie una differenra 'jj
vettori e* sufficiente introdur re] * intensità* del w’
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CONTINUA IL SUCCESSO
A FIRENZE, BOLOGNA, MILANO

• PROFESSIONALITÀ

• QUALITÀ

• CONVENIENZA

• PRONTA CONSEGNA
• ASSISTENZA DIRETTA

NEI NOSTRI NEGOZI

COMPUTER DISCOUNT

FINO ALLA FINE DEL MESE

L. 5.000 DI SCONTO
SULL’AGQUISTO DI TRE CXJNFEZIONI

QUALSIASI DI DISCHETTI, COSI
QUESTA RIVISTA È GRATIS

m C.D. MILANO
Via Cenisio, 12 -20154 MILANO

aaaBÌ rei. 02/331 00204 - Fax 02/331 00835

C.D. BOLOGNA
Viale Lenin, 1 2 c/d - 401 39 BOLOGNA

BUi Tel. 051 /4941 03 - Fax 051 /540293

C.D. FIRENZE
Viale Matteotti, 9 - 50121 FIRENZE

^SSmSSm Tel. 055/660524 -Fax 055/587765



SOFTWARE
cura di Francesco Ragusa

Numero «doppio» anche questo
mese: vi presentiamo un
sintetico, ma efficace programma
per lo studio di funzioni ed una
utility sicuramente originalissima

(che a noi è spesso servita).

Prima di passare la parola

all'autore sottolineiamo che
questi due programmi, sono
rimasti per lunghissimo tempo in

«lista di attesa» per l'eccessiva

stringatezza della

documentazione acclusa. Morale
della lavala: per aumentare le

possibilità e la velocità di

pubblicazione del vostro

programma non lesinate mai le

spiegazioni. A presto

Analysis
di Damele Canonaco.
Taverna di Montalto U ICS)

Questo programma costruisce e

stampa grafici di funzioni bidimensionali

del tipo y=f(X). La sua gestione a menu
ne rende estremamente intuitivo l'uso:

dato II RUN appare un primo menu
comprendente cinque voci. La prima,

Definizione Funzione, una volta selezio-

nata visualizza l'ultima funzione Immes-
sa. Questa può essere modificata o can-

cellata per Impostarne una nuova. Una
volta immessa la funzione e confermata

con RETURN, si ritornerà al menu prin-

cipale, La seconda voce, Tracciamento,
apre un ulteriore menu che ci permette

di scegliere tra tre diversi "passi». In

ogni caso l'asse x ha la stessa unità di

misura dell'asse y, perciò se la funzione

non «entra» in uno schermo, si dovrà
provare con gli altri due. Nel caso la

i disponibile, presso la redazione, il disco

con I programmi pubblicati in questa
rubrica Le istruzioni per l'acquisto e
l'elenco degli altri programmi disponibili

sono a pag. 247.

funzione sia discontinua il calcolatore

visualizzerà gli Intervalli e gli asintoti

(solo i verticali) colorandoli in rosso. Una
volta visualizzata la funzione, si potrà

scegliere, tramite i tasti funzione FI . F2

e F3, se stamparla su carta, registrarla

su disco 0 ritornare al menu principale.

La terza voce di quest'ultimo è Carica-

mento grafici da disco, che visualizzerà

la lista di quelli disponibili e chiederà

l'immissione del nome di quello deside-

rato prima di effettuare il caricamento e

ritornare al menu principale. La quarta

voce di questo è Visione sequenziale di

grafici. Questa è attivabile dal momento
che i grafici sono salvati su disco tramite

l'istruzione COPY del Basic MSX. Per

ottenerla si dovrà immettere il numero

t

dei grafici da vedere ed il loro nome.
Infine, l'ultima voce del menu principale

(e l'ultima possibilità di scelta offerta dal

programma) è fin troppo ovvia per meri-

tare spiegazioni e quindi ci limiteremo a
citarla: Fine programma. Buon lavoro.

Listar Basic
di Damele Canonaco,
Taverna di Montalto U. ICS)

Questa utility è stata concepita soprat-

tutto per la comprensione di quei pro-

grammi chilometrici in Basic spesso ac-

cusati di «spaziofobia» ed è stata scritta

in Turbo Pascal 3.0 su di un VG 8235.

Analysis si occupa di ricercare e listare

le variabili di un programma scritto in

Basic, comprese le funzioni e le chiama-
te al L/M a condizione che il suddetto

programma sia stato salvato in formato

ASCII.

Dato il running (sia sotto Turbo che
sotto DOS) verrà richiesta l'immissione

del nome del file ASCII da esaminare
(ricordatevi di specificare anche l'even-
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tuale estensione), quindi inizierà imme-
diatamente la stampa su carta delle va-
riabili trovate. Naturalmente chi non di-

sponga di una stampante può facilmente
modificare II programma per ottenere

una stampa a video.

il listato del programma dovrebbe es-
sere abbastanza chiaro dal momento
che sono stati usati volutamente nomi
piuttosto lunghi per agevolarne la Iel-

la procedura più importante è Trova-
Variabile alla quale è data man forte da
due funzioni; Variabile (che stabilisce se
la Parolacorrente lo è o meno) e Gia-
Presente (che verifica che la variabile

non sia già nel vettore delle VariabiiiTro-

vate). Il controllo della Parolacorrente
viene fatto sulla costante tmìzzata Paro-
leRisefvìte u'. '.ji sono stale raggruppa-
te le istruzioni Basic indispensabili. La
stampa di un punto interrogativo accanto
al nome di una variabile significa che il

ì non è sicuro che la Parola-

3 sia effettivamente una variabi-

>to accade con quelle istruzioni

parti di esse che non causano
mi di errore se usate come va-

d esempio AS). m
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nEWELsri

A CASA TUA
DiREnAMENTE>
02/33000036

computers e accessori

UNICA SEOE: VIA MAC MAHON. 75 • 20155 MILANO
Tel 02/323492 solo per negozio informazioni relative ac-

quisti in Milano - direttamente m sede tei 02/33000036
per ordinazioni da tutta Italia. Fax 20/33000035 in fun-

zione 24 ore su 24 BBS MODEM 02/3270226 (banca dati)

al pomeriggio dopo le 13 00 fincva mattino successivo

Aperto al pubblico nei giorni feriali dalle 09,00 alle 12,30

e dalle 15,00 alle 19,00 e il sabato dalle 09,30 alle 13,00

e dalle 14.30 alle 18,30 - chiuso il lunedi.

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA
Cod.Fisc.ePart.lVA08723120153-C.C.I.A.A.n.1245227-Trib.47550/23-2-87
Contrassegno con posta o corriere espresso - Vendita rateale Bankomat in sede

STAMPANTI 80 col. KICKSTART 1 .3 ROM
Mannesmann UT ' 81 340 000
Commodore UPS 1230 490 000
Star lC - 10 440 000
SlarLC lOOOlOr 540000
SlarLC 24/i024aghi 860 000
NecP 220024aghi 9SOOOO
NecP6 Plus 24 aghi 1 690 000

OFFERTA
AT286 1 2MHZ 1 mtl RAM (esDanO'tXe

Il nuovo sistema operativo dell Amiga
ora in ROM applicaOile tacilmenle su
A500 e A2000 senza saidaiuie e serua
pBfdereiiveecliiol 2,disponit>lBanche

i inversoperchipossiedel 4evuote1 2.

con inler rullare per selezionarlo

NOVITÀ KICKSTART IN ROM ORO-
LOGIO peiA lOX esterno {NEWi")le-

leionare

scheda RS23 Parallela skeOa vdea
CGA T Hercules

HardD>Sk30MB Disk5li4l2M5
Testiera estesa DOS GW BASIC e
manuali
GARANZIA 12 MESI LI 2 890 000

OFFERTA SPECIALE
HARD DISK SU SKEOA
20MB L'I 599 000 30MLSRLL
32MB Lll T39 000 rrieccanica M-ni

40UBLit 899 000 Controller Western
IGI
30MB Hard Disk iradrzionale

Lll 699 000 come sopra

Drive 3 1/2 carenato 51 <4 720 K

Drive 3K2 carenatosi '4 1 4 MB
Lll 210 000

Murata FAX G3 LI 1 400 000

JoisiickdifelloXPCAmsiradLcI 39 000
Scheda CGA Lii 79 000
Scheda Hercules La 89 000
Scheda RS232 La 79 000
Mouse (COITD McrosoH)HS232

Lll 79 000

Sono disponi Olii I nuovi AMSTRAD sene
2000 2286-2386
RIVENDITORE AUTORIZZATOSET-
TORE BUSINNES AMSTRAD (GA-
RANZIA SANIGAR)

AMIGA ACCESSORI IN

OFFERTA!!!
Dnve3’ v2esierr>ooeramioasi'miine

passante L 3’ 7 000
DnveS I i2come sopra piu disconneci

incorporalo L 239 000
Drive 3 V? interno per A2000 NEC
(Con vili eco I L 1 79 ODO
Dnve5 1/4esternonovilà(AmpgaDos
•» MS DOS) L 329 000
DnveS" i'4 0C 1

1 a drive per 64 0 ami

S
a -p emulalo: L 249 000
laDonibilianchemuoviAMIGA DRIVE

NEWEL con Dispiav TRAK

NEWEL KIT
& ACCESSORI

BOOTSELECTOR
L. 20.000

Trastormaiisacondodtive(at1 )m(d!0)
evriandocosTi eccessiva usura del me
desimo risolvespessomotlipioblemidi

carcamenlo dovuti alle precar«condì
ZKini del driveinlerrxidopouso Iraquen
le sempiicedainslallareCnon necessita

disaldaiure), ist imialiano

DISCONNECT
L. 20.000

Per sconneitere a secondo drive senza
dover spegnerei! computer bastaagi-
re su un apposito mlerrutlore, recuoe
rando cosi memoria che spesso
necessaanomoliiprogiammc cheaim-
meni! non lunziorrefebOero

OFFERTAHI BOOTSELECTOR »

ANTIRAM p DISCONNECT
L. 50.000

ANTIRAM L 20 000
OuesloKit sconneneluneleespanzio-
ni di memoria Su am iga. sia interneche
esterne, risolvendo anche qui problemi

diincompalibilaaconilsolware sempli

cemslaiiazioneisl miiaiiano

VIRUS DETECTOR PLUS L 35 000
VIRUS DETECTOR PLUS p VIRUS
SKILLEfl SOFTWARE

L 45000

untissimo peri noiosi s noovi virus che
Sidillonoonotaciimente questo dispo

srtivo hardware è m grado d< segnalare

con un segnale acustico quando un vi

cosi che il virus VI rechi dei danni molto

utile per tulli gli amiga. si attacca alla por-

TASTIERAMIDIPERAMI-
GAYAMAHA -k INI. MIDI
PROF.

L. 299.000

AMIGA EPROM
PROGRAMMER

L. 229.000

Nuovo progiammaiore di eprom pei

amiga $1 collega semplicemente alia

porta parallela del amiga e permette di

programmare tulle le EPROM dalie

27i6alle275i2e270il ri tuiiocompie-

ra/scntluta e verifica delle EPROM
moiieopzonicomeprog vetocetrami

lealgorilmi acc completo di isl'uz<uni

ESPANSIONI DI MEMO-
RIA AMIGA
A501 Espansione onginaJe Commodo-
re cne porta a t mega il tuo A500

L 319000
AMIGAPROTEXEw esieinada2MB
auloconfiguraiile. con swich on/oti

L 1 290 000
AMIGA 1000 RAM Esp da 2 MB per
A1000 esterna auIDConliguranle

L 1 280 000
AMIGA 2000 RAM Esp interna da 2
MB onginalecommodore L 1 190 000
Tutteieespansionisonolornitecompiete

di chip tam e garanzia 1 2 mesi" '

REALTIME
GRABBER AMIGA

L. 599.000

perlospiiiier (vedi sotto)

AMIGA SPLITTER
NEWEL
(RG8/PAL CONVERTER)

L. 285.000

Interfaccia midr p'olessionaie per AMI
GA L 79 DOO
ProSoundDestgnerGOLDvers dig au
diostereo'i’ L 169 000

SchedaJanus XT peramiga 2000pena
axnpMS DOS L 900 000
SchedaJanusAT per am -ga 2000 pci la

comp MS DOS LI 760 000

Le schede sono compiale di diskdr>ve

5’1/45maniiai. . soltwa'e

AMIGA MOVIOLA
L. 79.000

Eccezonaienovita permette di rallenta

’eungiocolirxia 1 00 a 0. per poter su
neraieluli gli ostacoliecanreconcalma
Il gioco, mollo utile anche per program
migratici, animazioni cad.ecc perva
nsre la vetociia di esecuzione cartuccia

complela 0i isl m italiano

Per chi possiede già undigilatizzalorc v-

deo del tipoAmiga Eye. Amiga Vid. Ea
sy View, Digi View ecc Evita il

passaggio dei rtoiosi tre tilari losplitter

newei converte direnarne niei immagine
acolori. indispensabife cerchi possiede
un digitalizzatore normale Chi possiede
unVDAmiga Grabber ReaiiimeVD n
un qualsiasi digitalizzatoreiniemporeale

rn b/n con newelst^itter potrà ollenere r>

AMIGA BOX
TRASFORMER

L. 399.000
M famoso bo> Oi espansioni BIGBLUE
ora disponibile r-ella nuova versione per
iraslormareunamiga 500/1000 marni-

gaZOOO. Si puO tisol vereil problema del

e espansomdi memoria eoeieschede
XT&ATperremuiazoneMS-DOS que
stocabmei e predisposto ge per 2 fiop-

py0a3''l/2 IlloppyS 1/4, 1 harddisk

3 slot di amigados. 3 slol IBM XT eompa
libili. SsioUSMATcompatibrii tsioipei

schedave(ocizzai'ice68070/6888i pò
Irete quindi utilizzare tulle le peutenche

de! amiga 2000 (dai un tocco di profes-

AMIGA MOUSE
L. 89.000

Fmaimenledisporvoaeamousedincam
bioongmaecommoooie dedicaioper
amiga 500/1000/2000

AMIGA FAX
StraorOinariD FAX peramiga permette di

ecc completodihardwaiedi gestione

disco&manuaieimiaiiano.rinstailazio

neel usosonodi una semplicità estre

CMI ACCELLERATION
BOARD L. 499.000
CMI COPROCESSOR •

68881 L. 299.000
Sctieda accelieralnce per AMIGA
500/1000/2000 raddoppia la velocita

dettuoamigaportanooiaaieMhZ md
IO utile pei che usa programmi gralici

con VIDEOSCAPE SCULPT VIDEO
EFFECT PRO VIDEO emotlialtr. pre
disposta per coprocessore maiemaico
68881 meni iilurboalluoamiga'

HARDDISK ESTERND PER AMIGA
500 20 MB in otlerta L 990 000
HARDDISK AMIGA CARD 20 MB per
amiga2000 L 990 000

GVP HARDDISK CON AUTOBO01
PER AMIGA 500 L cali

(lasltae sistem ona)

GVP HARDCARO CON AUTOBOOT
20MBconr.oniroi!er

L 1 390 000
GVP HAROCAROi CON AUTOBOOT
40 MB con controller

L 1 690 ODO

GVP HARDCARO CON AUTOBOOT
* ESP 2MB . HAHDOUANTUM45
MB lims

L 2a90 000(proanvB)

HARDDISK CARD PER AMIGA 2000
(con scheda XT AT) partinonabili

20MBL 619 000
32M8L 759 000
40MBL 939 000



SOFTWARE (Tn-^ll^
cura ài Tommaso Pantuso

Otto
mini-programmi
di istogrammi

per C-I28

Il C-128, rispetto al C64. presenta una
grafica molto versatile e facile da pro-

grammare, grazie a istruzioni dedicate,

che permettono di realizzare efficaci ef-

fetti speciali con pochissime linee

Basic.

I programmi di istogrammi (realizzati

interamente in Basic per comodità) per-

mettono dì visualizzare ogni tipo di bar-

re; dalle barre ad effetto tridimensiona-

le a quelle negative, dalle semplici barre

bidimensionali a quelle coi confronti.

Quindi ce n'è per lutti i gusti, per soddi-

sfare le esigenze dell’hobbista, ma an-

che di chi ne vuole fare un uso più

seno. Infatti data la semplicità delle

vane linee Basic, il programma può es-

sere modificato facilmente da chiunque,

e adattato ad ogni esigenza. Ad esem-
pio, i vari programmi possono essere

uniti in un unico programma, per avere

subito a portata di mano tutti i tipi di

istogrammi proposti, senza doverli cari-

care singolarmente. Per una applicazio-

ne veramente seria di questi program-

mi. occorre una stampante del tipo

MPS-803 Commodore, 0 qualcuna com-
patibile. Non ho scritto una routine di

Hardcopy, in quanto ritengo che. quella

pubblicata sul numero 73 del mese di

aprite 1988 su questa rubrica, sia ottima

per stampare perfettamente su carta

CIÒ che appare sul video, sia nella mo-
dalità a matrice di punti standard, che

nella modalità a matrice di punti multi-

colore. Quindi per stampare il grafico, si

consiglia di caricare in memoria il pro-

gramma di Hardcopy e dopo il program-

ma di istogramma desiderato. Quando il

grafico é totalmente stampato, premere
contemporaneamente RUN/STÓPe RE-

STORE e seguire le indicazioni della

routine di Hardcopy.

Ritornando ai programmi, questi per-

mettono di visualizzare (sia in modo
standard che a matrice di punti multico-

lore) lesti e commenti alle barre (que-
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sfuliima op^ione non è disponibile negli

isTogrsmmi negativi)

Pertanto poche barre, accompagnate
da un buon commento, permettono di

esprimere lacilmente ed efficacemente
concetti e cifre meglio di lunghe righe di

dall e peicentuali

Un’ultima cosa. i programmi non ne-

cessitano di un monitor a 80 colonne, in

quanto soni- ^uii reali^7ati in modo da
essere v;- rzzati su un semplice tele-

visore, e ; ’ncii a 40 colonne

É doveroso dire che. per un serio

sfruttamento degli istogrammi, la stam-
pante risulta indispensabile

Utilizzo di ogni programma

Progianima numero I. Isi 3D a barre

strette.

Questo programma permette di nca-

vare istogrammi tridimensionali a barre

strette, riuscendo a visualizzare con-
temporaneamente un massimo di 18
barre e un carattere di commento
Programma numero 2 tst 3D a bene

larghe

Il programma é simile al precedente,
cambia però la lunghezza delle barre

che qui risulta raddoppiata. Pertanto vi-

sualizza un massimo di 8 barre con 3

IO usare • consueti

paremes. sp esempio cursore desirp per
(RGHTI, CTRL-3 per (RED) eccetera

(CLR) (YEL) =

(HOMEi * sf IRVS) = a

(DOWN) = *1 (OFF) =

(UP> = n (ORNGI =

(RGHT) = M (BRN) = f!

(LEFT) Il (LRED) = O
(BLK) * (GRYl) = W
(WHT) = 9 (GHY2) = 53

iRED) = m (LGRN) = Il

(CYN) ILBLU) = n
(PUR) » « (GRY3) = ::

(GRN) 3 (SWLC) = ^1

(BLU) ° il

caratten di commento.
Programma numero 3: Ist. a barre

strette.

Permette di visualizzare istogrammi
bidimensionali multicolori a barre picco-

le. Son ben 18 le barre visualizzabili con
un solo carattere di commento.
Programma numero 4: Ist a barre

larghe.

È simile al precedente, però dato

l'aumento di dimensioni delle barre è

possibile visualizzarne 12 con 2 caratteri

dt commento.
Programma numero 5: Ist negativi a

barre strette.

Permette di visualizzare, oltre ai valori

positivi, anche quelli negativi. Si posso-
no visualizzare un massimo di 24 barre

senza commento.
Programma numero 6: Ist negativi a

barre larghe.

Programma simile al precedente, solo
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C-128

che le barre sono più grandi e per

questo possono essere visualizzate solo

18 barre, senza commento.
Programma riamerò 7: Ist. con con-

fronto a barre sfretfe.

Visualizza barre di tipo bidimensionale

con l'imporiante vantaggio del confron-

to tra due valori. Il numero di barre

massime consentite è 12, con un com-
mento di due caratteri.

Programma numero 8: Ist. con con-

fronto a barre larghe.

Questo tipo di istogramma permette
di ricavare barre più larghe delie prece-

denti. con lo svantaggio di visualizzare

solo 7 barre, ma con un commento di

ben 4 caratteri.

Funzionamento dei programmi

Dopo aver definito i colon del bordo,

dello schermo e del carattere, vengono
definiti i vettori che conterranno

i
valori

degli istogrammi e del commento agli

istogrammi stessi. Poi alla variabile M
viene assegnato lo spazio che servirà in

seguilo alla buona spaziatura dei com-
menti nel grafico. Successivamente vie-

ne definito il vettore VE e, mediante un
ciclo FOR/NEXT. vengono caricati in tale

variabile i divisori usati per calcolare

l'altezza delle barre. Dopo viene chiesto

di immettere il testo dell'istogramma

che viene caricato nella variabile stringa

T$ e confrontato col numero massimo
di colonne visualizzabili (40 colonne).

Rispondendo a questa domanda segue
la richiesta del numero di barre deside-

rate. Avendo superato anche quest'ulti-

ma formalità, comincia il ciclo DO/LO-
OP, che permette di inserire il commert-
to all'istogramma e il valore, per il nu-

mero di volte scelto prima Durante il

ciclo (mediante una LEFTS) viene ridotta

la stringa P$ al numero di lettere massi-

me che II programma può accettare

{solo negli istogrammi negativi manca il

commento airislogramma e di conse-
guenza non esiste la stringa P$). Inoltre

viene effettuata una serie di controlli

sulla variabile P(N) che non può essere
minore di 0 mentre, se supera il nume-
ro massimo (variabile NM) fino ad allora

introdotto, diventerà il nuovo numero
massimo (solo negli istogrammi negati-

vi fa variabile P può essere minore di 0,

e in questo caso trattata opportunamen-
te con la funzione «ABS>i per la ricerca

del numero massimo)
Infine, puma della chiusura del LOOP,

vengono sistemati i commenti della

stringa PS per una buona visualizzazione

nel grafico. Quando tutti i dati sono stati
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Anagrammi 128

di Cerio lannuccelh Velletn IRorra)

Spett. Redazione di MC, dopo aver

letto il commento al programma Ana-
grammi di Ruggieri, pubblicato sui nu-

mero 81, mi sono messo a pensare a

come risolvere il programma in Basic,

considerato il senso di sfiducia, i lun-

ghissimi tempi di elaborazione denun-

ciati dal sig. Ruggieri e i 22 mesi tra-

scorsi fino alla scoperta di una procedu-

ra ricorsiva.

Ovviamente se un problema é di tipo

ricorsivo e il linguaggio usato non ha

strumenti diretti, ovvero non consente il

passaggio di parametn e l'autorichiamo

di una procedura, bisogna sviluppare un
certo numero di cicli uno airinterno del-

l'altro e prevederne quindi un massimo.
D’altro canto anche nei linguaggi ricorsi-

vi vi è il limite posto dalla capienza dello

stack! Inoltre il signor Ruggieri parla

della possibilità di anagrammare parole

lunghe solo fino a 255 byte e dice che
la limitazione non l'ha imposta lui. Gli

inseriti, mediante operazioni sulle varia-

bili viene centrato il testo deH'isiogram-

ma e la variabile C conterrà il numero
della colonna da cui partirà la scritta;

quindi si passa alla fase di elaborazione

vera e propna in cui viene scelto il

dividendo in base al numero massima
introdotto e calcolate le lunghezze delle

barre. C'è da notare che negli istogram-

mi negativi viene controllata la variabile

P(N) per vedere se contiene un valore

negativo, se si verifica questa condizio-

ne viene calcolata la lunghezza della

barra tenendo presente il valore negati-

vo introdotto, pertanto sarà visualizzata

in senso opposto alle" barre positive.

Infine vengono eseguite le istruzioni

che sen/ono al disegno del grafico.

Usta variabili

PS( Commento per ogni barra dell'isto-

gramma
P( Valori delle barre introdotti dall'utente.

NI Numero di istogrammi che si desidera

visualizzare.

T$ Testo dell istogramma.

AS Spazio per centrare il commento delle

barre Poi numero massimo trasforma-

to in stringa

NM Numero massimo introdotto

A Lunghezza del testo.

6 Serve per calcolare la perfetta spazia-

tura del lesto.

C Numero di colonna da cui partirà il

L Lunghezza del commento
VE( Valori dei divisori.

A-8-C-0-X-Y-Z Contengono i

valori per la creazione delle barre.
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Esempio di anagramma di siringhe di ordine-'3, 4

anagrammi di una parola di dieci lettere

sono 3.628.800. di una di undici sono
39.916.800. Quanto tempo pensa di im-

piegare per leggerli tutti!

Il programmino che invio, pensato e

fatto m un paio di ore, pone il limite

massimo a sei caratteri, ma è facile

portarlo a 7, 8, .,, aggiungendo otto

istruzioni per ogni carattere in più ed

aumentando la dimensione del vettore

vc% che funge da memorizzatore. È
scritto per il C-128. ma può funzionare

anche sul Vie 20 trasformando i cicli

DO-LOOP e EXIT in GOTO. Occupa una
manciata di byte ed é velocissimo.

Per ovviare all'inconveniente dovuto
all'elaborazione delle stringhe (vedi gar-

bage collection), a cui forse erano dovu-

Si prega il sig. Carlo lannuccelli di metfer-

si in contatto con la nostra radanone.

ti i lunghi tempi di elaborazione, ho
pensato di trasformare subito la stringa

da anagrammare in un vettore numerico
contenente i codici ASCII dei suoi carat-

teri e lavorare con tale vettore.

Approfitto per esprimere un mio pare-

re in merito alla questione sollevata da
alcuni lettori su quale sistema indirizza-

re le proprie risorse (economiche e
mentali). Il giorno in cui un disco scritto

con un qualunque sistema potrà essere
tetto da un diverso sistema, che un
programma sorgente potrà essere com-
pilato su una qualsiasi macchina, ovvia-

mente con il compilatore della macchi-

na, quel giorno qualunque sistema an-

drà bene!
Purtroppo così non sarà mai e quindi

occorre orientarsi verso quei sistemi

operativi che sono più universali e la-

sciano sperare di avere successori com-
patibili: MS-DOS per ora—

NASTRO DA 1/2 POLLICE SU IBM PC

UNEA DIRETTA FRA IL VOSTRO PC E QUALUNQUE MAINFRAME. USATO DA PIU* DI 20 ANNI IL NASTRO DA 1/2 POLLICE E IL MEZZO PIU'

COLLAUDATO E GARANTITO PER SCAMBIARE DATI, E NOI VI OFFRIAMO UN SISTEMA DA COLLEGARE AL VOSTRO PC PER SCRIVERE
NASTRI ACCETTABIU DA QUALSIASI MAINFRAME, E VICEVERSA. IL NOSTRO SISTEMA CONSISTE IN UN CONTROUER CHE VA INSERITO
NEL PC ( IBM, XT/AT, OUVETT1 M24/M28 O ALTRI COMPATIBIU) E UNITA' NASTRO CHE GENERA AUTOMATICAMENTE UNA BOBINA DA 1/2

POI I irtE IN FORMATO IBM ANSI/ECMA 600d 600/6250 BPI.

mncTRonics
6900 LUGANO (SWITZERLAND) - VIA SORENGO, 6

TEL. (091) 568721 - CABLE. MACTRON LUGANO - TELEX. 79734

20159 MILANO (ITALY) - VIALE JENNER. 40/A

TEL. (02) 66800548 (3 LINEE) - TELEX 332452 - FAX (02) 6881209
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cura di Tommaso Paniuso

Sprite 6499
Programma per l'adattatore

telematico 6499 del C64
di Flavio Palermo Ventimigha

Ogni giorno, quando ci capita di dover
utili2zare il Servizio Videotel della SIP.

per poterne trarre tutte le informazioni

che ci possono aiutare nel nostro lavo-

ro. 0 che CI aggiornano su determinati

settori della nostra società, compiamo
dei gesti molto semplici, quasi banali,

come premere alcuni tasti prestabiliti

della tastiera di un computer, o di un

qualsiasi terminale. Bene, a me è venu-
to il desiderio di conoscere ed arrivare a

capire che cosa avviene dentro l’adatto-

re telematico 6499 del C64.

Alla fine di tutte le mie ricerche, sono
riuscito a trovare i punti focali, sui quali

intervenire, per aggiungere qualche
possibilità in piL{ a! programma di comu-
nicazione con il VDT: in particolare, nel-

la versione che qui vi presento, ho
realizzato uno sprite a forma di freccia,

che si muove sullo schermo, mentre
siamo collegati con ii VDT. dandoci la

possibilità di selezionare i vari argomen-
ti, senza utilizzare la tastiera.

Per introdurre in memoria il program-
ma, ho usato un caricatore Basic. Dopo
aver digitato il listato del caricatore (fate

molta attenzione a trascrivere le linee

DATA in modo corretto, perché basta

un solo codice sbagliato, per provocare
il blocco del sistema], lo registrate su

disco, 0 su nastro, e poi, subito dopo,

digitate in modo diretto;

POKE 8192,0; POKE 44.32 NEW

Quindi, caricate il programma carica-

tore, e date il RUN.
Dopo alcuni secondi, vi verrà chiesto

se volete utilizzare i! disco oppure il

nastro, dove verrà registrato il program-
ma vero e proprio.

Per utilizzare quest'ultimo, si deve;

1) accendere il C64. con l'adattatore

telematico inserito; 2} tornare al Basic

per mezzo del tasto F8; 3) caricare e far

eseguire il programma Sprite.

Se tutto funziona correttamente, vi

troverete nel menu principale del 6499.

£ disponibile, presso la redazione, il disco

con I programmi pubblicati in questa

rubnca Le istruzioni per l'acquisto e
l'elenco degli altri programmi disponibili

sono a pag 247

244

A questo punto, premete il tasto F5, per

selezionare il menu Videotex. Avrete

sicuramente notato che, in alto a sini-

stra dello schermo, è apparso uno spri-

te a forma di freccia, ma attenzione; fin

quando non sarete collegati con il VDT,

10 sprite non viene attivato.

Dopo aver chiamato il 1 65, per mezzo
dell'agenda su disco o direttamente sul-

la tastiera, potete utilizzare lo sprite. per

mezzo dei joystick in porta 2, e cliccare

con il tasto fire gli argomenti che vi

interessano. Vi è possibile modificare la

velocità dello sprite, tenendo premuto il

tasto fire e posizionando la leva del

joystick in una delle quattro posizioni.

Cerchiamo, ora, di descrivere, in linea

generale, la struttura ed il funzionamen-
to del 6499.

É noto a tutti che il 6499 è un modem
con software di comunicazione, incor-

porato in una ROM da 32K. In realtà

quest'ultima. però, é composta da due
ROM sovrapposte, che chiameremo
ROM! e ROM2. mappate dalla locazio-

ne $ 8000 alla locazione $ BFFF.
Per selezionare la ROM1 oppure la

ROM2, occorre, rispettivamente, setta-

re 0 resettare il BIT3 della locazione I/O

SDE01 :

Es:

seleziona ROM1
LDA #$3C 00111100
STA $ DEOl
seleziona ROM2
LDA #$34 00110100
STA S DE01

Mentre, per attivare o disattivare la

ROM selezionata in precedenza, biso-

gna rispettivamente settare o resettare

11 BIT3 della locazione I/O $DE03;

Es.

attiva ROM selezionata

LDA #3E 00111110
STA $ DE03

disattiva la ROM selezionata

LDA #536 00110110
STA $ DE03

All'accensione del C64, con l'adattore

telematico 6499, viene attivata la

ROMI, dove sono abilitate tutte le fun-

zioni del menu principale, ad esclusione

del tasto F5. Quando si seleziona que-
st'ultimo, viene attivata la ROM2, che ci

permette di accedere al menu Videotex,

in CUI sono attivate le seguenti funzioni:

• F4. modo disco.

» F5: visualizza trame,

• F7. editor mailbox.

mentre quando si selezionano le fun-

zioni;

» FI chiamata manuale;

• F3: chiamata da file;

• F8: ritorno al menu principale,

avviene una commutazione dalla ROM2
alla ROMI.

Prendendo in esame la routine di

commutazione del 6499. da ROMI a

ROM2, e quella opposta, ossen/iamo

che esse sono identiche, e si trovano

sia sulla ROMI che sulla ROM2: la

prima è allocata dalla locazione $800D,
e la seconda dalla locazione $802A.

Es
,

routine di commutazione da ROMI a

ROM2
800D LDA SOEOl
8010 EOR #$08
8012 STA $DE01

routine di commutazione da ROM2 a

ROM1

802A LDA $DE01
802D EOR #$08
802F STA $DE01

Nota
I codici di controllo nei listati sono riporta-

ti in forma >espliciiai>. in conseguenza
dell'impiego della stampante Star NL-10

e relativa interfaccia per Commodore
Ovviamente, nella digitazione del pro-

gramma è necessario usare i consueti

tasti che corrispondono alle indicazioni fra

parentesi ad esempio cursore destro per

{RGHTl, CTRL-3 per (RED) eccetera

(CLR) (YEL) .

(HOME) = (RVS)
(DOWN) = (OFF) =. m
(UP) = (ORNG) =

(RGHT) = » (BRN) = K
(LEFT) = li (LRED) =

(BLK) = (GRYl)
(WHT) = 4 (GRY2)
(RED) = (LGRN) - 1
(CYN) = k. (LBLU) = n
(PUR) = m (GRY3) = ::

(GRN) = s (SWLC) «

(BLU) il
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La prima routine viene chiamata
quando giunge a noi il segnale VDT
(dopo la chiamata da file o manuale),

oppure, subito dopo la pressione del

tasto F5 da) menu principale, per acce-

dere al menu Videotex.

La seconda routine, invece, viene

chiamata quando dal menu Videotex si

premono FI. F3, F8.

Chiaramente, se noi dal menu princi-

pale, selezioniamo, tramite F5, il menu
Videotex, e poi premiamo FI o F3,

avvengono tre commutazioni:
I commutazione: da ROM! a ROM2
(dopo aver premuto F5 dal menu princi-

pale);

II commutazione: da ROM2 a POMI
(per comporre il 165 manualmente o da

file),

III commutazione; da ROM1 a ROM2
(quando giunge il segnale VDT).

Se vogliamo inserire una routine, che
giri contemporaneamente al PRG di co-

municazione. dobbiamo effettuare alcu-

ne modifiche a quest'ultimo, che deve
essere trasferito in RAM.
Precedentemente, abbiamo detto

che la ROM del 6499 è composta da

ROMH-ROM2. e che la locazione

$DE01 ci permette la commutazione da

una ROM all'altra.

Dovendo traferire la ROM del 6499
nella RAM, sarebbe comodo avere a
disposizione una locazione di I/O, che ci

permetta la commutazione di due RAM.
Ma questa è un'utopia, perché nel C64
esiste un solo banco di RAM da 16K,

allocato da $8000 a $BFFF sotto la

ROM del 6499. Perciò, ho dovuto
ideare un sistema che mi permettesse
di effettuare una commutazione da
ROM1/ROM2, sempre sullo stesso

banco di RAM,
Una volta che la ROM, attiva in quei-

ristante. viene copiata sulla RAM sotto-

stante, per mezzo della subroutine, alla

locazione $7FA3, tramite i sottopro-

grammi alle locazioni S7E07. $7E1B,

S7E3E, viene effettuata una modifica

del PRG originale agli indirizzi S800D e
$802A.

Es.:

originale ROM modifica RAM
800D LDA SDE01 800D NOP
8010 EOR #S08 800E NOP
8012 STA SOE01 800F

8010

8011

8012

NOP
NOP
NOP
JSRS

indirizzo

In questo modo, quando il PRG do-

SOFTWARE

C-64

vrebbe compiere una commutazione,
viene deviato agli indirizzi $7DB8,
S7DD8, $7DE7. i quali provvedono a:

1) attivare la ROM de! Basic e del

6499;
2) eseguire la commutazione da ROM1
a ROM2 0 viceversa;

3) copiare la ROM attivata nella RAM
sottostante:

4) disattivare la ROM del 6499 e la

ROM del Basic;

5) effettuare le modifiche opportune.

Quello che mi ha lasciato perplesso é

che. se si cerca di attivare la ROM del

6499, senza prima attivare la ROM del

Basic, tramite la locazione SCO, non si

ottiene il risultato voluto. Oltre ai sotto-

programmi di modifica per le commuta-
zioni, già illustrati, esiste un'altra modifi-

ca ($7E2F). che permette la deviazione

dal PRG principale della ROM2 sul PRG
di gestione dello sprite, E cioè;

originale ROM2 modifica RAM
AF19 LDY $C6 A519 JMP S7E55
A51B BEO SA52F
A51D prosegue programma
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SOFTWARE

C-64

Con questa modifica, il PRG principa-

le, invece di controllare il numero di

caratten del buffer della tastiera ($C6),

viene deviato aH'indirizro S7E55, dove
inizia la routine sprite.

Chiaramente, l'istruzione di controllo

del buffer, si trova proprio alla locazione

S7E55,
Se nel buffer è presente un carattere,

il PRG sprite provvede a restituire il

controllo al PRG principale, tramite un

JMP SA51D; viceversa, se nel buffer

della tastiera non è presente nessun
carattere, viene controllata la porta 2 del

joystick, per rilevare la posizione di que-

st'ultimo.

Le routine che permettono la gestio-

ne dello sprite, sono le seguenti:

S 7E9E - $ 7EC4. movimento verso detrs

$7EC5-$7EF6: movimento verso sinistra

$7E8E-$7E9D movimento verso Tallo

$7E7C-$7E8D movimento verso il basso

$ 7EF7 -$ 7F07. routine di ritardo dello

sprite

$7F08-$7F15 modifica velocita sprite.

Il sottoprogramma che invia al VDT il

Trace 64
di Andrea Agostini - Bologna

Il programma, che gira sul C64, svol-

ge la funzione di un'istruzione purtroppo

assente nel Basic 2.0 del 64. Il suo
compito é di visualizzare in tempo reale

il numero della linea di ciascuna istruzio-

ne eseguita in un programma Basic,

dopo il RUN.
La routine si attiva con SYS49178

(SCOIA) e SI disattiva con SYS49189
(SC025). Il funzionamento è semplice;

alle locazioni $308-309 si trova un vetto-

re che punta alla routine di esecuzione
delle istruzioni Basic, e tutte le volte

1(J I-4V15J
zo REAliA 'IFHENEVD
30 PrtKEI

, A- I-, :i1('T".;u

40 DATAln^,05H,2iì:
, Z'*! . 24U . 017 , 166

50 DATA057, 16v. uv
i ,-i . 2 1 0 . 255 . iò5

óO DATA05tì,U32.2Ci5.iaS. lbv.093.032
70 DATA21 0 . 255 . 07c> , 228 . lo7. xt,9 . DQO
90 DATA141.00e.00J, 169. 192. 141.009
90 DATAU03,096. 169.228, 141 .000.003
100 DATAÌ6?. l6V. 141 ,009,003.096.208
no DATA-;

1/sratD dal programma Trace in formato Data Ma-
ker 64 Ivedi MC n 79. novembre >938. pagg 257-

2531

246

carattere sotto lo sprite, quando si

esprime il tasto fire del joystick, invece,

è allocato dalla locazione S7F16 -

S7FA2. Quest'ultimo esegue la trasfor-

mazione delle coordinate dello sprite in

un indirizzo della memoria, che corri-

sponde al carattere sotto lo sprite. ed
invia il carattere al buffer della tastiera,

proprio come se avessimo premuto il

tasto corrispondente.

La formula che ci permette di indivi-

duare l'indirizzo del carattere sotto lo

sprite, è la seguente:

I
= M-i-40 X INT (Y/8) -i- INT IX/8)

dove X e Y sono le coordinate dello

sprite, ed M è l’indirizzo $1750. che
rappresenta la prima locazione della me-
moria in cui viene memorizzata la pagi-

na VDT, prima di essere elaborata, e

visualizzata sullo schermo.
Passiamo, ora. ad analizzare le routi-

ne che eseguono questa formula:

$7F16-$7F1F: azzera puntatori F7, F8, F9,

FA:

£7F20-$7F2A. esegue INT IY/8);

$7F2B-$7F40. somma 40 volle il valore

ottenuto dalla precedente 40 x INT (Y/8);

$7F41 -$7F5D. esegue INT IX/8);

$7F5E-$7F6B' somma le ultime due, otte-

nendo 40 X INT (Y/8) + INT (X/8)

che deve esserne eseguita una l'inter-

prete salta all'Indirizzo contenuto in tale

vettore. Volendo eseguire una procedu-

ra (in questo caso stampare un numero
di linea) ogni volta che viene eseguita

un'istruzione, si deve mettere nel sud-

detto vettore l'indirizzo iniziale della

routine, in modo che anziché eseguire il

comando l'interprete passi i! controllo

alla routine in questione. Se occorrerà

anche eseguire i comandi Basic (come

$7F6C-$7F79: somma il valore $1750
alla precedente;

$7F7A-$7F91: preleva il carattere al-

l’indirizzo specificato dalla precedente,

controlla che sia compreso tra «1» e
<i9» 0 che sia il carattere «#)i e lo invia

al buffer:

S7F92 - S7FA0; routine di ritardo e salto

alla $7E55, da dove si avrà il ritorno al

programma della ROM

Come potete vedere, questo pro-

gramma, pur essendo già di se stesso

abbastanza complesso, può certamente
servire da supporto, per lo sviluppo di

altre utility, abbinate all'adattatore tele-

matico 6499. E quindi, sù, datevi da fare

anche un po' voi, adesso! Il

Nota:
Per utilizzare il programma occorre:

1
)
Accendere il C64 con la cartuccia del

6499 inserita:

2) tornare al Basic del C64 per mezzo
del tasto F8;

3) caricare dal disco il programma e
farlo eseguire.

N-d.r. E disponibile in redazione il di-

schetto contenente anche il file-agenda

dei numeri Videotel di tutta Italia.

in questo caso), basterà concludere la

routine con un salto incondizionato ad

A7E4. l'indirizzo al quale punta normal-

mente il vettore.

Analisi del disassemblato

C000-C005; legge il contenuto di $3A
e, se è uguale a SFF e cioè se il

comando è stato inserito in modo diret-

to, salta a CO 17.

C006-C016: stampa il numero di linea

(contenuto in $39-3A) racchiuso fra pa-

rentesi quadre. La routine in BDCD ser-

ve a stampare un numero compreso fra

0 e 65535 il cui byte basso sia contenu-

to nel registro X e il byte alto nell'accu-

mulatore.

C017: in A7E4 è locata la normale routi-

ne di esecuzione delle istruzioni Basic

dopo avere stampato il numero di linea,

il programma vi salta per eseguire i

comandi
C01A-C024: questa routine serve sem-
plicemente ad attivare il Trace, facendo

puntare il vettore in 308-309, che con-

tiene l'indirizzo di partenza della routine

di esecuzione delle istruzioni, a COOO,
indirizzo di partenza della routine di Tra-

C025-C02F: staccata anch'essa dal re-

sto del programma, questa routine di-

sattiva il Trace, facendo puntare il vetto-

re di CUI sopra ad A7E4, e cioè ripristi-

nandone 1 valori normali.
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Per l'ordinazione inviare l’im-

porto (a mezzo assegno, c/c o
vaglia postale) alla Technimedia
srl. Via Carlo Perricr 9, 00157
Roma.

Elenco del software disponibile

su cassetta o minifloppy
Per ovviare alle dijficohà incontrate da molti lettori nella digitazione dei
listali pubblicati nelle varie rubriche di software sulla rivista.

MCmicrocomputer mette a disposizione i programmi più significativi

direttamente su supporlo magnetico. Riepiloghiamo qui sotto i programmi
disponibili per le varie macchine, ricordando che i titoli non sono previsti per

computer diversi da quelli indicali. Il numero della rivista su cui viene

descritto ciascun programma è riportalo nell'apposita colonna: consigliamo

gli interessati di procurarsi i relativi numeri arretrati, eventualmente

rivolgendosi al nostro Servizio Arretrati utilizzando il tagliando pubblicalo in

fondo alla rivista.



Viale Monte Nero, 31
20135 Milano

Tel. (02) 55.18.04.84 rie. aut.

Fax (02) 55.18.81.05 (24 ore)



—^ida computer—

COMPUTER

PERIFERICHE - ACCESSORI

ACER
SHH Sii va fxmwa 173/A iBlIK Ramm

AM-500 +/0Q1M-M, - 8088. 256K fD 360K mor I2' mon
AM-SOO +/O02M-M. - 8088. S40K. 2i360K tnon ir mono
AM-500 +/021M M - 8088. 6A0K, 20M*360K, moti 12" m
AM-1030/D02V-M • 8086, 2«720K. tot 14" monoci

AM 103Q8321Y-M • 8086 640K. 20M-I-720K. mon 14" moni

AM-I03CWI21Y-C - 8086 6W 20M-^720K mw 14" colon

AM-910AI21M - 80288 512K 20M-> 1 2M fflon 14" monoa
AM-SIO-OAIUM 80286 512K 4GM-1-I2M itnr 14" mon
AM-910W1E-E • 80286, 512K. 40M + 12M. tiw 14" col E

AM-91QA341V-C - 80286
.
5I2K. 40M + 1 2M. mon 14* col 1

AM-91CW71M-M - 80286, 512K. 70M + 12M, moti 14" mon
AM-913/021E-M - 80286 512K. 20M+720K, mor 14" mone

AM-91ÌI021E-E 80286. 512K 20M+720K. mon 14" COI E

AM-915AJ21E-E • 80286, 512K, 20M+ 1 2M mon 14” col E

AM-915A541E-E • 80286, 512K, 40M-H 2M, mon 14" col E

AM'1116/D41M-M - 80386 2M. 40U-I-I.2M mon 14" mone

AM-11167041V-C - 60386, 2M, 40M + 1 2M. mon 14" Col V
AM-I11&071M-M 80386, 2M. 70M+I2M. tnon 14" mone

AU'1116/141M-M - 80386 2M. l40M + 12M.moo I4" mor

AM-520CW71M-M - 80386t20MHj, 2M, 70+1 2M, 14" moro
AM-5200A)71V-C - 8038&20MHt. 2M, 70+1 »i1, 14* col VI

AM-EaOOtiAIM-M - 80386/20MHZ 2M. 140+1 2M. 14' mon
/W-5200/341M M 80386720MHz. 2M. 340+1 2M 14" mon

ACORN (G.B)

S HkoiiIi S C Spi Va Siiimone, 77 - 70I3B Milano

.. '0 y'A p
Hard Disk 20M per AtchlmaXs Sene 300

ROM tn

Campionatote audio Atmadiiio

Scheda Genlack Chromalock C+
Oomesday Proied (SIsietna Video Inietaliivo) - Masiet 128 • Itilerfaccla

Lellore Laser DIsc Philips - Monilot MR
Master 512 - CPU 80186 - 512K RAM I28K ROM - DOS

Mastei 128 - CPU 65C12 - 1^ K RAM - 128 K ROM
Petsonai computer BBC 8 - 32 K RAM 32 K ROM
Petsonai cotr^s BBC B • senza itti disco

Co-ptocessore Turco (65C1B2] pet Master 128

CO'Ptocessote 80186 (upgiade da Master 128 a 512)

1730000
2290000
2480 000

3130 000

3830.000

3590000
4.450000

5290.000

4480000

5.190.000

7790000
8990000
8590000
10280000

10590 000

11 790000

12 690000
15 690 000

Atchimeoes 305 Base - CPU RISC 32 bil S12K RAM S12K ROM Disk

dnw r'/i - Mouse

Archimedes 305 Mono - CPU RISC 32 (ni • 512K RAM • 512K ROM - Disk

dove 3"l4 - Mouse - Monilot tVn

Aichimedes 305 Colout - CPU RISC 32 Dii - S12K RAM - 512K ROM - Disk

Atchimedes 310 Base ' CPU RISC 32 bit 1M RAM - 512K ROM Disk

drive y'/> - Mouse

Atchimedes 310 Mono • CPU RISC 32 tht IM RAM - 512K ROM - Disk

drive rvt - Mouse - Momlot tvn

Atchlmedes 310 Colout - CPU RISC 32 bit - IM RAM 512K ROM - 0.sk

drive - Mouse Monitor MR
Archimedes 440 Base - CPU7RISC 32 bit - 4M RAM - 512K ROM - Hard

Disk 20M - Disk drive 3*V1 - Mouse
Atchlmedes 440 Mono • CPUffiISC 32 fl.l 4M RAM 512K ROM - Hard

Disk 20M - Disk drive 3‘1o - Mouse - Moniior b/n

Atchlmedes 440 Colout • CPU7RISC 32 bit - 4M RAM - 512K ROM - Hard

Disk 20M - Disk Olive 3*'^ • Mouse - Moniior MR
PC EMULAIOR pet Atchlmedes con MS-DOS 321

OEM

2642000

6214000

6362000

144 000

435 000

1 233 000

848 000

773.000

327 000

273 000

I prezzi riportati nella Guidacomputer sono comunicati
dal distributori dei vari prodotti e si riferiscono alla

vendita di singoli pezzi all'utente finale. Sul prezzi indicati

possono esserci variazioni dipendenti dal singolo
distributore. Per acquisto OEM e comunque vendite
multiple sono generalmente previsti sconti quantità. I

dati sono aggiornati a circa 20-30giorni prima della data
di uscita in edicola della rivista. MCmìcrocomputer non si

assume responsabilità per eventuali errori o variazioni.

Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

DM 12 • Momioi monocfomabco 12"

DM 14 - Monllof monocromalico 14'

DM 1400 - Moniloi monocr 14" per adati colore

DM 1502 - Moniior monoaomalico 14" media lisol

DM 2214 - Momior EDA 14"

ALLOY
Dola Sii - Vali Aguggim. 77 - 2VOO V3re«

Rtdneve'740 back-uo AU.DY inierno da 40 Mb per 80286. 80386 e personal

System/2 Model 30 1 0SO

Tape Syslemi2 back-up ALLOY inlemo da 40 Mb (W Personal SysienV2

Model 50.60.80 1 150.000

Relriever/120 back-up ALLOY esterno da 120 Mb pe 80266 e Personal

Syslem/2 Model 30 4 000

Cortlrolier IPTFA del Relr>evei/120 per XT. AT. 386 e PS/2 Mor» 30 350000
Adapler TA/2 adattatore del Retiever/120 per PS/2 ModrH 50.60.80 350

AMSTRAD
AmsCad SpA Va TPaione. 7

CPC 464 GT
CPC 464 CTM
CPC 6128 GT
CPC 6128 CTM
PC1S12 SO MM - 8086/3MHZ. RAM S12K. ED 360K. monocr

PC1213 DD MM ' 8086r8MHz RAM 5I2K. 2>360K. monocr

PC1S12 SO CM 8086/8MHZ. RAM S12K. FD 360K. colore

PCI512 OD CM 8086/SMHz. RAM 512K. 2x360K colore

PC1640 SO MO - 8086'8MHz. RAM 640K. FD 360K monca
PC1640 DD MO - 8086/BMHz. RAM 640K. 2x360K. monocr

PC1B40 HD MD 8086flMHz, RAM 540K. 2W+360K, monOCT

PC1640 SO ECO - S386/8MHZ. RAM 640K. FD 36W. colore

PC1640 DD ECO • B086/6MHZ, RAM 640K, 2x360K, colore

PC1640 HO ECO - 6086/BMH2 . RAM 64DK. 20M+360K. colore

PPC 512 SO - 8085/8MHÌ RAM 512K, FD 720K. LCD
PPC 512 DO - 8086i«MHZ, RAM 512K, 2x720K, LCD
PPC 640 SO - 608&W4HZ. RAM 640K. FD 720K, LCD
PPC 640 DO - 8086/3MHZ. RAM 640K. 2i720K. LCD
DMP 3160 - 80 col 160 CP& (ini parallela)

DMP 3250 di - (mi parallela + seriale)

DMP 4000 132 coi, 200 as
LO 3500 - 24 aghi. 80 col

,
160 cps (ini parallela)

LO 3500 di - (ini pareliela + sanale)

LO 5000 di • 24 aghi. 132 COI
.
286 cps. (Ini pai + sar

)

1290000
1290000
1640000
1 199.000

1 549 000

APPLE COMPUTER
Appli Canpuiei SpA Via ffivo/Oru, 8 - 20090 SetnTe IMI)

i: 11 iS
la II GS S12K. moniior a cruori Ri

Macimosb SE 2Mb-HD20
Maanlosh SE/30 2Mb-HD40
Maciniosh SE/30 4Mb-HD40

Macmiosh li 4MB-H040 (lastiera base)

Maciniosh II 4MB-HD40 (lastiera estesa)

Macmiosh Ilo 2MB-HD40 (tastiera base)

Macmiosh Ilo 2M8-HD40 (lasiieta estesa)

1 695 000

1 990000

3.300000

5.500000

6800000
8750000
10 ODO ODO

10700 000

10800000
9450000
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LaserWriler ti NTX

Apple CO se (drive CD-flOUj

Scannei Apple 300 dpi 16 livelli di grigio

APRICOT
STflHOLD Sp3

Vi3 Cipiiani, 2 - 42ÌOO ffeggio Smilis

XEN • I COMP IBM AI

X 120 80286 (8 MHi), 512 Kbyle RAM. HD 20 Mb, 1 floppy da 1,2 Mb

XEN -
i 286/30 80266 (10 MHz). 1 Mb RAM. HD 30 Mb. floppy da 1.2 Mb

(5,ESI 0 da !,« MB (3,51, manilor 12*

XEN -
I 2^ con monijoi Mille

XEN •
I 266/45 80286 (10 MHz], 1 Mb RAM. HD da 1.2 Mb. floppy da 1.2

Mb^(5,ai^^ 1,44 Mb (3,5"), con^moniloi 12"

XEN -
1 386W1 *S*(l6*Mm), TMb'’RAM. HD da 1,25 Mb (5,25*) 0 da

1.44 Mb (3,5*). cor morllor 12"

XEN -
I 386W1 come sopra con monitor paper Mille

XEN - I 386/30/1 come sopra ma con rnonitoi EGA

XEN -

1

386/45/1 80386 (16 MHa). 1 Mb RAM. HD da 45 Mb. floppy da

1,25 Mb (5,25") o da 1,44 MB (3,5"), con monitor 12'

XEN .
I 386/45/1 con monìlor pape/ white

XEN -
i 386/45/1 con monllor a colori all ris EGA

ARCHIVE
DaBffic - l'à A# BMeltì 2^/29, 00163 Roma

Telcom - Vii M Cmaii 75, 20I4S Milano

TAPE 60 - Sistema di back-up 60 M su nastro

TAPE 150 - Sisiema di back-tip 150 M su nastro

AST
Oeia Srl - Viale Agusgiari. 77 - 21100 Varese

Ptemium/286 mod 60 - 60286 6/10 MHz, RAM 512K. 1 lloppy 525"/1,2M

PiBmlunv266 mod 85 • come mod 80 Con RAM 1M
Premiumi266 mod 90 - come mod 85 con scheda video muilistandard

(HGC, CGA, EGA]

PiemluiTV286 mod 120 - come mod. 90 con HO 20M
Preraium/266 mod 140 • come mod. 120 con HD 40M
Piemlum/286 mod. 140X - come mod 140 senza scheda video mullislan-

daid

Premiumr286 mod. 170 • come mod. 120 con HD 70M
Premium/386 mod. 300 - 80386 20 MHz. RAM 1M. 1 lloppy 5.25''/1 2M
Premium/386 mod 340 - come mod 300 HGC, HD 40M
PiemiunV386 mod 390 - come mod 340 con HO 90M
Piemiumr386 mod 3150 - come mod 340 con HD 150M
PiemiumAVS mod 200 - 80286 10 MHz. RAM IM
PiemiumWS mod. 203 - come mod. 200 con dtiva 3,5'71,44M

PtemiunvWS mod 205 - come mod 200 cwi drive da 5.25''/1,2M

Ptemium/WS mod 243 - come mod 203 con HO 40M
PremiunvWS mod 245 - come mod. 205 con HD 40M
Monllor monociomallco 14"

Monitor EGA 14"

Turboiaser Pnnlei PoslSciipt - SOOdpl 8 p/m

Interfaccia PC per Turboiaser

Erosione 512K RAM per Turboiaser

Kit emutazioni per Tutbolaset

Kit controller PostScripl + Mulllpleser

Emulaloie HP LaserJet Plus per Turboiaser

Tuiboscan - scanner 3D0dpi 16 livelli di grigio

guida computer

10.700.000

10800000
11 500.000

11.600000

12350.000

12 450.000

13.750.000

13 850.000

600000
2970000
4.420 000

1 500.000

1 200.000

2300 OOQ

4800000
7 600.000

9100000
1990.000

3.350000

5 100.000

OCR per Turboscan

Turboscan Flai-Bed - scanner 300 dpi 32 llv grigio

Kit collegamenlo Tutbescan pet IBM PC/XT/AT

Kit collegamenlo Turboscan per Maciniosh

ATARI

STI 1040 - RAM 1 M, 1 FO 35"/720K

Mega 2 - RAM 2 M, 1 FD 3.5"/720K

Maga 4 - RAM 4 M, 1 FD 3.5’/720K

-f 314 - FD 3.5-/720K
• -—

- HD 20 MBMe^FKe 20 - HO 20

PC/SL •

'

—iS 3.2 - btM
PC2/B • come PC2/E con 2 FD 525*/36CK

rc2flf • come PC2/E con HD M M
PC3/B - come PC/SL con RAM 540 K, 2 FD 5.25'7360K

PC3A1 - rame PC/SL con RAM 640 K, 1 FD 5,25"/360K. 1 HD 30 M
PCF554 • FD 5.25 '/360 K

PCH204 - HD 20 M
PCM 124 - monitor ir EGA

7040.000

9340.000
BULL HN
Boll HN Irìlormahon Via V:Oa. Il - 20127 Milana

10840.000

10.840.000

9.290.000

9700.1BO

11.440.000

10990.000

11400.000

13 140.000

3300.000

3600.000

3900 000

4 800 000

5700000

5.250.000

6300.000

7 700 000

9 250.000

11 700 000

14.400.000

3600.000

3850.000

3.850.000

5650 DOD

5.650.000

350.000

1 200000
8.950.000

1 500000

870000
2,100000

6.200.000

ao.ooo
2.850000

UNITÀ CENTRALI

HWS0420 - XP RAM 256 K, 2 FO 360 K

HWS0440 - XP RAM 546 K, 1 FD 360 K. 1 HO 10 M
HWS0610 - AP RAM 512 K, 1 FO 1,2 M
HWS0715 • AP-X RAM 640 K. 1 FO 1,2 M
HWS0745 - AP-X RAM 640 K. 1 FO 1.2 M, 1 HD 30 M
HWS0755 - AP-X RAM 640 K, 1 FD 1,2 M, 1 HD 70 M
HWS0B45 - SP RAM 2 M, 1 FD 1,2 M. 1 HD 30 M
HWS0850 - SP RAM 2 M. 1 FD 1,2, M 1 HD 70 M
HWS0B55 - SP RAM 2 M, 1 FD 1.2 M, 1 HD 116 M
HWS1570 - AP-L 20 M
HWS1575 - AP-L 40 M
HWS1846 - APM-45 RAM 640 K. 1 FO 1.44 M
HWS1847 - APM-45 RAM 540 K. 1 FO 1,44 M, HO 20 M
HWS1648 - APM-45 RAM 640 K. 1 FO 1.44 M, HO 40 M
HWK0802 - KIT AP-X IN SP
TASTIERE

KBD07S3 - XP Tasi Intern

KBD0786 - XP Tasi. Ita!

KBD0782 - AP. AP-X SP Tasi Iniern

KBF0702 - AP AP-X SP KEY Tipo Hai

K0DO79O - APM-45 KEY Inlern

KBD0791 - APM-45 KEY Ila!

KBD1501 - AP-L nim KEY PAD
COPROCESSORI

CPF0792 - EP, XP eoo Malem

CPF0794 - AP-X Cop. Malem

CPF0795 - SP Cop Malem

MONITOR E ADAHATOTI
DMU6794 - Monllor Mono MGA
DMU57B4 - Monitor Col EGA

CPAD78S - Adall Mono MGA
CPA0760 - Adall Col EGA
RAM & SCHEDE RAM
CMM0701 - EP/XP 128 Kb

CMM0703 • EP/XP 256 Kb

CMM0702 - AP, AP-X 128 Kb

CMM0710 - AP, AP-X 1 MB BbaiQ (512)

CMM0727 - AP-X 2 M above Boaid

CMM072B - AP-X 2 M Piggy 2 M
CMM0820 - SP 2 M 70 NS
CMM0850 - SP ext bus 4 vie

CMM08SS - SP ext bus 5 vie

CMM1501 - AP-L 1 M exi.

CMM184D - APM-45 512 K exI

CMMI845 - APM-45 2 M exi

UNITÀ DISCO FISSO E CONTROLLER

MSC0702 - XP Mnlioller

CDU0702 - XP Disco 20 Mb
CDU0704 - AP, AP-X SP 1 FD 30 M
CDU0705 - AP. AP-X, SP 1 FO 64 M
CDU0707 - AP-X, SP HO 70 M

1200.000

3 300.000

380.000

200 000

949 000

1 750 000

2.390000

349 000

890 000

249.000

495.000

349000
2490000

799.000

1099000
1680000

1 199.000

1 780.000

259 000

799 000

210000

1 800.000

2600000
4 000.000

3600000
4 700.000

6 100 000

7.800 000

9000000
10500.000

6900000
8.400 000

2.500.000

3 500 ODO

4 500.000

3.800000

346 000

346.000

300000
20.000

250.000

250 000

600 000

513.000

704 000

1 200 000

338.000

1 050.000

300000
701.000

60.000

200.000

100 OOO

545000

1900 000

1800000
2 900 0(X)

80 000

100 000

900000

250.000

1300000

562000
1230000

1900 000

2500000
2.600.000
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CDU0709 - AP-X, SP HO 116 M
CDU1860 - APM-45 HO 20 M
0001840 • APM-45 HO <0 M
MSC1B46 - APM-45 contalln

UNITÀ DISCHI

P «>-X. SP 360 K
• AP, AP-X, SP 1.2 M
- AP, AP-X, SP 720 KlI

-AP-X SP 1,4^
••

DIU0702

0100703

0100705

0100706

DIU1501

DIU1861

0101882

DIU1841

AP-L 360 K 8X1

- APM-45 1,2 M in

• APM-45 1.2 M exi

- APM-45 1,44 M inlsrii

UNITÀ NASTRO
MTU0702 - AP, AP-X, ^ Sifeamer 60 Mb
MTS1861 • APM-45 SIreamer 60 M
AOAnATOHI
DCM07I2 • AP, AP-X SP 8 polle

DCM0703 - EP. XP sei peri

DCM0704 - EP. XP sei pari

DCA0705 - mutili comm
DCM0701 - AP. AP-X s«f/par pori

DCM0713 - APM-45. AP-X SP I/O 4

STAMPANTI

Compupilnl 4/20 80 col 200/40 cps

CompupiinI 4/21 136 COI, 200'40 cps

Compupilnl 34 CO 132 col 270<«l cps

Coiwnl 36 CO 132 col 300/60 cps

Compifirini 4/40 100 col 300/70 cps

Compupnni 4/41 136 col 300/70 cps

CompupiinI 4/64 136 col 480/75 cps

Compupiinl 4/62 154 col. 250/120 «is

CompupiinI 4/66 136 col 400/l8(V75 cps

Compupmn 4/66 Plotter Siamparls -i- PiMier A2 B coloii

Compuprim 4/66 Twinex 136 col 400/75 cps

CompupiinI Coax 136 col 400/75 cps

Compupnm 4/68 136 «X 600/150 cps

Compisirinl Useipage 601 6 ppm

CALCOMP (U.S.A.)

Caicontp SpA
Paam fi 200S0 Miisnolwi Assigc IMI/

Pioner 1023 ARTISAN (loglio singolo All

Plotler 1042 6T (Oual-mode AO)

Piotisi 1043 GT (Foglio singolo AO)

Plotter 1044 GT (Oual mode AO)

Plotlef^iinlei • (ìoImnaslBf (A4-Tiasl Tenni

Taoiel 23120 (30 x 30 cm) md mlert cui penna, aiim cavo

penna, alim bvo

CAMBRIDGE COMPUTER
FoxBaje Va Simon Boccansgm S 00162 Boma

C. Riconl! S C SpA - Va Salomone T7. 20138 Urlano

Micro Siol -
l/ia Aalia 244. 00125 Roma

UniM - Via di Tene Rigata 6. ODISI Roma

Z68

AIO (i36 + manuale + 128 X RAM alimeniaioie -f Doisa)

Mac Die (268 manuale + 128 K RAM -i- alimenlaloie 4- borsa -i- Mac

Cavo Modem
Stampante 06 81

3.500.000

1000 H»
1 500.000

700000

350.000

450 000

400.000

450.000

700 000

400 000

900 000

400.000

2500.000

4.000.000

1890000
100000

190.000

570.000

300000

450000

990000

1 395.000

2613000
3000000
1630000
2.150000

3.600000

4 060.000

4 270.000

6 000.000

6000000
6.600.000

4 700.000

4.500.000

7300000

8656.000

17.956.000

14 268 000

22.017 000

6.550.000

1 150000

2,100000

4 650.000

651.^
798320

953.760

72 000

121000

485.000

72.000

121000

96.000

24 000

72 000

64 000

150.000

35 500

24 000

30000
320.000

460 000

40000

299.000

c.o.c.

C.D.C. SpA. Via T Romagnola. 61/83 - FarnaaHe (Pi)

366 Tomi 25MH2 - RAM 2M
AT 286 Compact - 80286/12MHx RAM 512K

AT LCD Tiaspoilabile - 60266/12MHZ. RAM 512K. LCD
PC/XT T8 • 808B/8MHZ. RAM 256K

Mini XT TIO - 8088/lWAHz, RAM 2S6K

XT LCD TiasportabilB - 808a/10MHz, RAM 256K. LCD
COLDRAIERCULES MINI G-7

COLDRAIERCULESMINI G-8

PAL OPTICAL MODULE PER MINI G-8

H-EGA 640 X 480 -I- PRINT

SUPER EGA HI-RES

VGA 640X460
VGA 1024 256 COLLII

PROFESSIONAL IMAGE BOARD
CONTROLLER FDD 360K/1 44M8
CONTROLLER HDD LCS6210

CONTROLLER FDD-fHOD AT WESTERN DIGITAL -i-CAVI

ESPANSIONE XT 2.0 MB EMSOK
ESPANSIONE AT 2 5 MB EMS OK
RETE LOCALE OA-LINK 6 MHz OK
SPRINGMODEM 1200

SPRINGMODEM 2400

MUSIC SYNTHESIZER CARD
RS 232 CARD
RS422 CARD
S.DL.C. SERIAL CARO
B.S.C. SERIAL CARD
IEEE 468 CARO
8255 lAD CARD
EPROM WR1TER1024 01 TEXT

EPROM WRinR1024 04TEXT
PALWRITER CARD
PROM WRITER CARD
B748/B749 MICRO PRX PflOGRAMMER

ADA)A SINGOLAR se 1401

AO/OA SINGULARSC16D1
A/D SINGULAH SA 1216-0

D/A SINGUUR SO 1203

MODULO INDUSTRIALE» 3232

STEPPING MOTOR CONTROL CARO
SHPPING MOTOR DRIVER UNIT

2PHASESTEFPING MOTOR
DIGITAL I/O E COUNTEH CARD
OPTO ISOLATED DA BOARO 16 CHAN
RELAY OUTPUT BOARD 16 CHW

6020 000

1 900000
2100000
2700000 I

920 000 D

1 100000 I

1930000 I

162000 I

220 000 I

130000 r

520.000 I

744 000 I

660000 I

I 240 000 D

2600000 D

130 000 I

160000 y

370.000 I

238000 y

327 000 I

1 160.000 I

296000 y

430 000 I

580 000 I

56 000 I

290000 y

551 000 I

237 000 y

630000 I

155 000 I

388000 I

504000 I

976 000 I

1 130 0G0 I

660000 y

746 000
I

1060000 y

910 000 y

1040000 I

910000

1 020 000

840000

460 000

520.000

416 000

448 000

CENTRAM *

Detla srl - Vale Agoggan 77. 21100 Varese

Tops - File seiver per PC in Apple Talk

Tops Flash Card - iniettacela Apple Talk per PC
Tops Nel Print - file servei pei PC In Apple Talk con siampanli Laser Wnler

Tops Repeaiei - ampiil dt linea pei A»le Talk

325 000

480.000

355 000

3SODO

CHINON (Giappone)

CD.C. spa Via I Raimgnola. 61/53 - Fomacetle (PI)

FDD CHINON FZ 502 S‘V<360K

FDD CHINON FZ 506 5"'/. 12MB
FDD CHINON FB3541 3*Vi 720K

FDD CHINON FS 3571 1 44MB

1

§§§§

1
CITIZEN
Daaiec \Oa M BolOedi 27/29. 00163 Roma

TeKom - Via M CiyiOii 75. 20148 Milano

120-D • Stamparle eoe 120/25cp$ 502000 I

LSP-10Q - Slampante BOc 175/30cps 770 000
I

MSP-10E - Stampante 80c 16(l'40cps 857.000

MSP-15E - Stampante 136c 160/40cps 937 000

MSP-40 - Slampanle 80c 24Q/50cps 1 090 000

MSP-45 • Stampante 136c 24(VS0 cps 1352000
MSP-50 - Saixnnie BOc 300/80 enn 1 479 IXn

'
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CONRAC
mtograt Và Gramsc. 1S/B - 20060 Csssw de' Pecdv (MI)

ri21 • Monitoi a ulofi ir 40MHz

7311 - Monilof a colori ir IMMHi
7351 • Monitor a colori ir 110MK;

74Ò0 - Monitor a colori ir 110MH7 Trinitron

71W - Monitor a colori ir 0» ESA
7250 • Monitor a colon ir multi scannai

^ida computer

2100000 Oual Page: monlior monocroniailco ad alta risoluzione a doppia pagina -

89.000 risoluz 1600 « 1280 • non intertaced - display 19"

97.000

122 250

800000
1.040 000

43 500

»000
148 000

233.000

31000
48 000

117 000

1035000
157 500

217 500

278 250

142 500

157500
182250

155.250

194.250

2ES500

283500
262 500

352 500

650250

251 250

162 000

262500

232 500

265.000

311250

472 500

975 000

1 900 000

1 237.500

1 536 000

93 750

825000

93 750

150 000

440 ODO

773000

821 000

108 750

143 250

167 000

211500
447.000

200.000

195 000

290.000

315 000

750.000

900000
1050000

1 155.000

2.400000

6216000

CORVUS SYSTEM (U.S.A.)

Lan Systems srl

Via Pomari, 9 40134 - Bologna

Scheda 0i

Scheda Oi

Scheda 0i

Scheda 0i

:
I^del pw DEC*flaiW^

XI (MSOXIS 211, CP/M)

n III Nehyork SoRware

1, 45, 126 MB)

Server per Apple Ile. IBM PC Family, caflaimo
-

-et per Server di PC, XT, AI NNO-8 8-User Noveil

COSMIC (Italia)

Cosma srl.

Via Viaggiano. 70 00187 - Poma

PC COSMIC 640K FIAM, 2 x 360K. MS-OOS con Dsllera monlioi

monpaom, schede graf

PC COSMIC 640K RAM. 1 x 360 4- HO 20 M8 MS-DOS con last monilpr

non scheda giat

PC • AI Cosmlc, 512K RAM. 1 x 1 2 MB -i- HO 20 M8 con lasliera mon
monocr scheda gral MS-DOS

CRYSTAL (Giappone)

eoa SpA
Via 7. Pomajnotì, 61/63 S6012 fornacsBe (PI)

Monilcr 14* Crysial duS Irequency verde

Monitor 14" Crysial dual Irepuency ambra

Monitor 14’ Orciai dual Irequency bianco

Monitor 14' Crysial CGA/EQA con basculanle

Monitor 14' Crysial col tnjlllsync per CGA/E6A/V0A con lascuianie

OATACOPY
Datate: - Via M BolOelli 27/29. 00163 ftoma

TeKgm Via M Civiaii 75. 2QU8 Milano

730 - Scanner 300 dpi 16 toni grigio

830 - Scanner 300 dpi 84 toni grigio

OCR DATA - soltware ricon caratleri per 730/830

DATA PAX - Scheda per XT/AT

6500000
6500.000

6900000
10800000

5460000
5460000

DATACOPY
Delta srl Vaile Aguggiari 77, 21100 Varese

^i

4700 000
j

900000
900000

900000
900000

4700 000

7490000

16B9ODO0

500000

900000

900.000

2.400000

2000000
2000000
120.000

400.000

1300000

[

1300000

1600000

2.950000

223.500
,

233 500 '

255.000
I

1.120 000

1 520 000 I

3«M.OOO
4 700 000

1 100 000

2 000.000

CORNESTONE
Pc Plus Srl

Via Bollano. 3t 20127 Milano

Sigle Page monilor monocromaiico ad alta risolutone a piena pagina - 2600000
risaluz 1008 > 786 - non rnlerlaced - display 15"

Jet Reader - Scanner 300 dpi a liascinamsnlo 1 600.000

730 - Scanner 300 dpi 3.600 000

830 - Scanner 73/300-30Qr600i)pi. 64 llv grigio 5.390.000

840 • Scanner per Uaanlosh. 400dpi 256 liv 10900.000

840 I
- Scanner MS-OOS. 400 dpi 268 llv RAM 3M 16630 000

MIcrolax - Scheda per comun ascincione e tax 2090000
OCR Plits -I- HI • San ricon testi -I- kri colleg 1 490.000
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.guida computer.

,
GIERRE INFORMATICA

' Gwre Inlomal'U Via Un^iì. 36 - ^?100 Reggio invili

RXTB sistema basa XT 8MHz 256KRAM - Contoilef ttoppy drive - almi

RXT1 sistema XT 8MH: 256KRAM • 1 drive 360K - Coniroilet lloppii drive •

flXTZH sislema XT 8MHa 2S$KHAM - 2 drive 360K - coflirol lloopy drive -

' alim 150W - cwilenilOfe XT mimai • lasliera 84T - scheda gral monocrom

RXTBS sistema base XT lOMHz 256KFIAM - cwtroller lloppy drive - alim

180W corner XT mimai

I RXT1S sistema XT lOMHa 2S6KRAM - 1 drive 360K - conlfoHer hoppy drive

• alim 150W - conlen XT mimat - tasliera 841

RXT2SH sisterrra XT 10MHz 256KRAM - 2 dove 360K - controller floppy

drive - alim ISOW - conlen XT mimai - lasliera B4T - scheda gralica

RXnS sisler

360K - corriroller liop(

SISTEMI IBICOMP AT

. sctieda nwire lOMHz 256KRAM -

re BHDMHz (1 waiislale) 512KHAM - alimeni

leda madre 6/IOMHz (0 wailsiaie) 512KRAM -RATBS sistema base AT

alimeli 200W - conlen

RAT1DH silema AT - 1 drive 1 2MB - scheda madre BnOUHz (1 wailstatej

I 512KRAU - alim 200W - cori AT - lasl I0n - sctieda gral non
BAT1SH sistema AT - 1 drive 1 2MB - sctieda madre 6/10MHz (0 mitstate)

I 5I2KBAM - alim 200W - «mt AT - last 101T • scheda gral non
RAHS sistema AT lia^ - 1 drive 1 2MS • controller hard disK/lloppy disk

AT - scheda rnaOre 6/10MH; |1 viailslatel 512KRAM - conlen trasp

RAHSS sistema AT Irasp - 1 drive 1.2M8 - conbpllei hard diskdloppy di^

AT • scheda rnadre 6/lOMHz (1 waiislate) 5l2KFtAM - conlen irasp

GRAPHTEC (Giappone)

SFH imonici SpA - va Gncosi. S - 20127 Uilioo

570000

910 000

1 240.000

2 000000

2 180 000

2300 000

3200000

3350000

MP3100 Plolirt A3, b penne, GPGL/HPGL, RS232-C/Cenlronics

MP32D0 • come MP3100 con display e lissaggic elettioslalico

MP3300 - come MP3200 con bulter da 24 K

MP3400 • Pendi Ploler A3, 8 peimEsiraalile. GPGLA1PGL RS232-C/

P09411-01 Pipiter a loglio mobile A4. 4 penne. HS232-C

PO931I-0I - Plptter a loglio mobile A3, 4 penne, RS232-C

WX4731-01 Plotler a tamburo A3. 4 penne. RS232-C

FP6302 - Piottei A3. 8 penne, GPGIXHPGL. RS232-C/Cenlionios

FP6302R - come FP6302 con aOaltaloie per caria a rotolo

FP6302T • come FPS302R con taglienna

FD5211-01 - Plolter A2. IO penne, RS232-C7Cenlionics

KD3200 - digitalizzatore UNI A4. RS232-C

XD3300 - digitalizzatore 305mm x 3CSmm. RS232-C

KD3800 - digitalizzatore 381mm x 381mm. RS232-C

KD43DO digitalizzatore 380mm x 260irvn. RS232-C

KD4600 digitalizzatore 460mm x 310mm, RS232-C

CD1650 - monilor a colori 16", 1024 x 800 punti

CD1660 • monitor a colon 16', 1280 x 1024 punii

C02050 - monilor a colori 20*. 1024 x 800 pumi

C020S} - monitor a colori UT. 1280 x 1024 punti

HEWLETT PACKARD

Veetia poflabte CS - 60C86 7,16 MHz. RAM 640 K. 2 FD 3,5', LCD 12*

Vediaportabie CS -60C86 7 1 5 MHz. RAM 840 ^ 2 FD 3.8' + 1 HD
20 M. LCD 12*

Vedrà CS - V30 7,16 MHz, RAM 640 K. 1 FD 5,25“ + 1 HD 20 M monitor

monociomah'co 12
"

Veclia ES • 50286 8 MHz. RAM 640 K. 1 FD 525“ +
VGA monocromatico

Vedrà QS - 80386 16 MHz. RAM 1 M. 1 FD 1 2 M +
VGA monocromatico 12"

Vedrà HP RS12 • 80286 6 MHz, RAM 640 K, 1 FD 5,25" + 1 HD 40 M
Vedrà RS20 - 60386 20 MHz. RAM 640 K, 1 FD 5.25' + 1 HO 100 M.

monilor VGA cotori 14"

2276AB - deskiel 2 ppm. 300 dpi

2235AB - stampante 24 aghi, 460 epa

33440A8 - starripame laser-iel B p^min
3830A2 - sBmpanis Pain|-iel colori

7475A2 - Plotler A3/A4 6 penne

7495AZ - Plolter DraR-Masler I A0/A4, 8 penne

I HD 20 M. moniloi

I HO 40 M. monitor

2160.000

2780000
3290000

4 100000

6617 000

6.372 000

6561 000

6 890 000

9 275 000

10600 ODO

16284 000

1590 000

1.870000

2320000
1.710000

2150.000

5.902.000

5.902000

6422000
6422000

4 335000

6398000

4.1n 000

6 350.000

9210.000

7.256000

13430000
1990000

3482000
5400000
2995 000

3281 000

18558.000

7596AZ - Plotler Dratl-Masiei il A0/A4. 8 penne + rullo

C1600A - Piotar eletlioslalico Al, 40 M 200 dpi

9I90AB - Scanner Scan-jel interi PS IBM comp o IBM PS/2

7060AB - lavolBlb gialica A4

HITACHI (Giappone)

Infogni - Via Cnmsa I67S 20060 Cissma He' Pecchi (Mll

Big 3X0 - Plotler A3/A4. 4
|

Big 35 Plolter A3/A4. 8 pe

Big 36 - Plottei A3rA4. 6 pe

irxlt", RS2'

Tigei 1212

Tigei 1212

Tigei 1515

Tiger 1515

Tig« 1217

11'xir R

12'x12"! RS232C cursore

15'x15' RS232CÌ cursore

IS-xlS"! RS232C! Se

IBM
IBM loia - Via Cavnana. 20 - 20134 Milano

2.270000

2 980 000

1 700.000

1 840000

1490.000

1630000

2800 000

2940.000

2.300000

2440000

-2FD35" 720 K

Stampante Venliquatlrore

XT 288 - 8080, I FO 360 K + 1 HD 20 M. video monocromatico

PS/2 mod 30-02 • 8086. 2 FD 3,5" 720 X, video monociomalico

PS/2 mod 30-21 - 8086, 1 FD 3.5" 720 K -e 1 HD 20 M, vidi

1 FD 3,5" 1.44 M -e I HO 20 M. vi(t

. 1 FD 3.5" 1,44 M -I- 1 HD 60 M. vidi

FD 3,5" 1.44 M -I- 1 HD 44 M. vid

]eo monocromalico

I4 M. vidi

80386. 1 FD 3.5" 1,44 M -i- 1 HO 70 M vidi

3.5 ' 1,44 M -t- 1 HO no M, vidi

DOS33
OS 2

UNITA VIDEO

Monociomatico 12" - 840x480 punii. 88 piiei

Colori 8512 14" - 640x480 punii. 68 pixel

Colon 8512 12"
- 640x480 punti. 88 pixel

Colon 8514 16" - 1024x768 punii. 92 pixel

Stampante di pagine

Prolessionale bidirez 9 aghi m- 240 cps max
Gialica a Cbloii

Di Qualità a luoQ di stampa

Silenz di Qualità termico resistiva - 270 ops max
Professionale X24 bid 24 agni, 240 cps max

XL24 tàd 24 aghi - 240 cps max - carrello lungo

PLOTTEB A COLORI

Plotler AO

ICL (GB)

tCL tana SpA Cenno direzionale Miianolioii - 20094 Mnano

Mod 19 - 512 KP - 2 Minilioppy da B« XP - CDOS - Basic - 16 Sii

Mod 49 - 512 Kb - 1 Minilioppy da 800Kb - 1 Winchester 20 Mb - COOS -

Basic - 16 Bit

Mod 59 - 512 Kb -
1 Minilioppy da 600 Kb -

1 Winchesler SO Mb - COOS -

Basic - 16 Bit

Mod 249 - Intel 80286 -
1 Mb -

1 Minilioppy da BOO Kb -
1 Winchester 20

Mb COOS - Basic - 16 Bit

Mod 259 - Intel 80286 - 1 Mb - 1 Minilioppy da 800 Kb - 1 Winchesler 60

Mb COOS - Basic - 16 Bit

Unità Video Tasliem Monocromatico

Unità Video a colori grafico

3 133.000

4 079000

6374.(I(»

7193000

430000
1057000

1247000
2 577000

3463000
692.000

1857.000

4500 000

10500.000

12000000
'

12000000

13 500000

1 700000

5000000
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guida computer

IDEA
Daaiec - Via M BoliStli 2>/29. 00163 Roma
Itìam Via M Civltaii 75. 20148 Milano

me 512 - Scheda menorla per PS/2. 512 K esp a 12 M
SMC 512 - Scheda multilunzione per PS/2. 512 K -i- porta seriale +
parallela esp a 8 M
3276 - Scheda emulazione llpo IRMA per VM/CMS. TSO
3276 MC - Si^eda emulazlcne tipo IRMA per MicroChannel

5251 LCP - Scheda emulazione 5251 per PC-I6M

5251 LOL - Scheda emui lem toc per OirveRi

5251 LMC - Scheda emul 5251 per MicroChannel

5251 R • Scheda errtulasone 5251 «a modem
S2S1 RMC - Come 6251 H. per MicroChannel

IDEA RAM S - scheda mullilunzione per AT + 2 porte seràll + 1 parallela

esp a 16 M

1.150.000

1 570000

1 650 000

1 660000
1 660000
1750 000

1 650 OOO

1 500000

1 900.000

1030000

IDENTICA
liaihnlonn Va Carlo Petriet. 4 00157 Roma

IDENTICA 60/i, come IDENTICA 40A ma da 60 Mb Velocito di registi. 5 Mb/

min

IDENTICA 60/E-5 come IDENTICA EOA. ma esterno

IDENTICA 6CVE-3 con» IDENTICA 6(VE-S. ma con sottwaia 3.5'

IDENTICA 12S/I come IDENTICA 60/i. ma da 125 Mb
IDENTICA 125/E-5. come IDENTICA 15CVI ma esterno

IDENTICA 150/E-3 come IDENTICA 150/E-5. ma con software 3,5'

IDENTICA X 604 - BacK-Up interno da 60 Mb. Vetocilà di legislr 5

MCVmin Soltware in dotazione llormaio 5,251
IDENTICA X 6CVE come IDENTICA X 6(Vl. ma esterno

IDENTICA X 123/i come IDENTICA X 60/1. ma da 125 Mb
IDENTICA X 12S/E come IDENTICA X 125A, ma eslemo

CTRL 4038/5 controller per back-up hfeniita 60 con soRware di gesirone

SYTOS 5.2S", anbienle MS-DOS
CTRL 4036/3 come 4036/5. ma con soltware di gestione Iprmaio 3.5“

CTRL 4136/5 come 4036/6. ma per Identica 125

CTRL 4136/5 come 4136/5. ma con soRware di gestione lormaio 3.5“

1600000

1 900000
1900000

2.400.000

2.600000

2600000

2200.000

2400000
2800 000

3000000

400000
400 000

440.000

440000

INTERCOMP
Iniercamp SpA - Via del Lavom. 22 - 37012 Bussolengo IVP)

Junioi XPC30-A - 8088, 512K, 20M-h720K-i-360K, 14' monoc

Junior XPC30 Plus - 8086, 640K 20M-f720K. 14' VGA
Targel XAT • 80286/lOMHz. 512K, 20M-t-12M. 14' monocr

Target XAT/16 - 20286ri6MHz, 1M, 40M-H2M, 14‘ monocr

Master X366 - B036&20MHZ. 1M. 40M-t-12M. 14' monocr

Master X366-C» - 803B6/20MHZ. 64K oche. IM, 40M-I-12M. 14-

2500000
2.700.000

3460 000

3680 000

5.260000

7360000

9060000

IOMEGA
Oaaiec - Va M Borni 27/29. 00163 Roma
Telcom Via M CivRali 75 20148 Milano

2020 - Sis&ma Bemoulll per XT/AT 2x20 M
2020 MC - Come 2020. pei Microt^nnel

20/5 - Drive 5.25' slim Bemoulll per XT/AT 20M
20/5 MC - Come 20Q per PS/2 SQI80

5800 000

6100 000

2900.000

3.500000

IRWIN
Daaix - Va M Boldelli 27/29, 00163 Roma

Telcom - Via M CiviBli 75. 20148 Milano

120 - Tape bacJiup 20 M per XT/AT

125 - Tape backup 20 M per AT

145 - Tape backup 40 M per Al

245 - Tape batìrup 40 M 3.5" per F^ SQ/80

1 100.000

1100 OOO

1350.000

1 450 000

KYOCERA
CBM ^ Via Paolo a Dono 3/A. 00143 Roma

F-1000 - RAM IM, lOppm 5700000

F-1200 - RAM 35M, lOppni B700000
F-220Q RAM 35M. lOppm 11900000
F-3000 - RAM 35U. 18ppm 16700 000

P-2000 • RAM 5M, lOppni 13500.000

Espansione memwia RM-1 - 1M pe( F-1000 1 100.000

Espansione iremoiia RM-2 - 2M per F-1200/2200/3000 2 200 000

IC card IC-3 - cartuccia 64K RAM 140 000

ICRW-lOO - hil gestione IC card 950.000

Cassetto A4 130.000

Cassetto 66 160.000

Cassetto Lelter 160 000

Cassetto Legai 160.000

Intarlacela Twmax 2500000
Intotactia Coai 2500000
Intertaccia HPt3L slandan] 2 500 ODO

Interfaccia HPGL lurtw 2.600 ODO

LASER MASTER
DBtìfec Va M Boim 27/29. 00IB3 Rana
TtKom - Vi8 M Civitìli 75. 20MS Milano

L MASTER I
- selleria di [nemaria per DTP CAD/CAM per laser tipo Canon,

emul HP. veiociaza stanata, lonts Una a 255 punii lipogralici 3350000
LMIFONTSt3-13IOntsBitslream + RAMD.5M 1250000

LOGITECH
Loiigecti laiia srl - Cenilo Diieiionale Colleonì. Palano Andioinaila ingi 5 2WI Agiate

Bnama (MI)

ScanMan per PC inglese

ScanMan per PC italiano

ScanMan per PS/2 inglese

ScanMan per PS/2 naiiano

ScanMan per Macintosh inglese

Mouse seriale C7 inglese

Mouse sanale C7 ilaiiano

Mouse Bus inglese

495000
650000

675000

750000

196000
230000

195 000

230000
160000

195000
245000

265000

M3 INFORMATICA
M3 Inloimaiica - t/6 Porli. 82 - !0U9 Toiino

PC/XT Turbo B MHz RAM 256 K. 2 FO 360 K

PC/AT 12 MHz. RAM 1 M. 1 FD 12 M. I HD 20 M
PC/AT te MHZ. RAM 1 M, t FD 1,2 M, 1 HD 20 M
•"66 20 MHz. RAM 2 M, 1 FD 12 M. 1 HD 20 M

T«i Podatile AT 10 MHz. RAM 640 K. 2 FD 720 K. disp6y LCD
Lap top Portarne AT 16 MHz. RAM 1 M. 1 FD 720 K. display LCD
Sctierù Telela» 2400/480C

Scheda VGA 640 x 460 25

1.9 asti, 160 IBS. 36 cps LO
ie. 24 aghi. iBOcps, 9DCPSLQ

ner portatile

se Microsoll/logilech compalibile

izerl?'x12"

940 000

2290 000

2 690 000

4 790 000

3300.000

3550.000

1500.000

420 000

200 000

900000
450.000

900000
400 000

125.000

750 000

150 000

MANNESMANN TALLY
Uannesmam Tali/ Via Borsini. 6 - 28094 Corsia IMII

MT eOPC 9 agni. 60 ctX, 130 cps 591 000

MT 81 9 aghi. 60 coi.. 130 cps NLO 299000

MT 66 9 aghi. 60 col
.
160 cps 1 101 000

Caricalore aulomalico logli singoli 390000
MT 66 9 aghi. 136 col. 180 cps 1 33BOOD

Caricalore aulomalico logli singoli 446000

MT 67 9 ai^l. 60 cm . 200 cps 1 H30«)
Caricalore ^lomalicQ logli singoli 361 OOO

MT 68 9 ai^l. 136 col. 200 cps 1 372000
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Caticstore autorretico logli singoli

MT 222 2* aghi, 136 col . 220 CpS

Cancaioro automallco logli sìngoli a 1 vasca

Cancaloie automalico logli singoli a 2 vascne

MT 222 F 4 COlon

MT 290 9 aghi. 132 col.200 cps

calore aulomaiioo togli singoli a 2 vaaT»

.dimore iioniate di logli singoli

MT 230/9 9 agni. 136 col. 300 CpS

Caricatore autonalico logli singoli a 2 vasche

MT 230/9F 4 colori

MT 23an6 1B aghi. 136 col. 300 cps

MT 230/lS F 4 color>

MT 23IV24 24 aghi. 136 col. 300 cps

MT 230/24 F 4 colon

MT 330 W 24 aghi, 136 col
,
300 cps

Caricaiore aulomalico logli singoli a 2 vasche

MT 330 WPF 4 colon

MT 340 16 aghi 136 col
.
400 cps

.^ida computer.

Ili a 2 v:

MT 340 F 4 colóri

MT 460 9 aghi. 132 ed. 2X cps

MI 4600 9 aghi. 132 col 270 cps

MT 490 16 aghi. 132 col
.
400 cps

Caricatole aulomalico logli sing x MT 460/490 a

MI 660 Line Prinur 600 LPM
MT 690 Line Print^ 900 LPM
MT 20 Matdierila 120 col

.
20 cps

Caricatore auiom logli singoli a 1 vasca

Caiistore auloffl logli singoli a 2 vasche

MT 90 mk-iei 80 col 220 cps

Caricatore autorrallco logli singoli

MT 91 - mi |et 136 col
.
210 cps

MT 9Ce Laser 6 Rpm
MT 910 WP laser io ppm

Oiuioni Espansione rnemoiia

miertaccia shared

Soner per mulliutena

MT 910 Video Posi Script

MT 15 Converlilore Stampa di rad tiaiia

MT 38 ConliDller IBM

MT43 Con1roll«IBM

Disco 20 M slim per AT

Disco 40 M siim per AT

Disco 70 M (28 ms)

Disco 80 M (28 ms|

Disco 116 M (28 ns)

DISCO 160 M (28 ms)

WORM 800 - Sistema a disco ot

Cartuccia per Worm 800

675000

3592.000

3525.000

675.000

3 781.000

4.237.000

4 456.000

4 581.000

4.877.000

1.712000

14 476000
18.747 000

986000

617000

1 770.000

1.467.000

237.000

2171000
3.281.000

9.581 000

500000
1500.000

1950.000

1 290.000

2850.000

2600.000

5900.000

6100000
7100000
350000

MAYNARD ELECTRONICS - TAPE STREAMERS
OK Srt - vis Boaano. 31 - 20127 Milsfo

MAYNSTREAM mlemal 60 PS2 (con ar

MAYNSTREAM intemal 1500 PS2 (con
,

MAYNSTflWM pi^ble a ^^^^c^ar^er^

MAYNSTR^ Internai ?500^>a^Af|co^«S

1 14' VGA/EBA

,
mon 14' CSA

,
mon 14" VGA^SA

MITAC
Hallev srl - Vis Fontsne 13. 33170 Pi

- V30. RAM 640K. HO 20M-FF0 360K

M-i-FD 12M
12M

RAM 1M. FD 1 2M
66. RAM 1M. KD 20M-fFD 12M

RAM 1M. HD 40M-V FD 1 2M
I. RAM 1M HD 104M+FD 12M

MFC 2100VE - 80286/16MH2. RAM 1M, FD I 2M
IM. HO 40M+F0 1 2M

MPC 2100VE/100C - 80286/16MHL RAM IM, HD 104M+FD 1 2M
MPC 3100C - 80386n6MH/. RAM 2M FD 1 2M
MPC 3100C/40C - 8(BB6/16MH2. RAM 2M. HD 40M+FD 1 2M
MPC 3100C/100C - e0386/16MHr, RAM 2M, HD 104M-^FD 1 2M
MPC 310OE - 80386«)MHr. RAM 2M FD 1 2M
MPC 3100E/40C - B0386/20MHJ, RAM 2M. HO 40M+FD 12M
MPC 3100E/100C - 803B6i20MHz. RAM 2M, HD 104M-vF0 1 2M
MPC 4000 ET - 80386/20MK;. RAM 1M. FD 1 2M
MPC 4000 ET/40C - 80386/20MH4, RAM 1M. HD 40M+FD 1 2M
MPC 4000 ET/IOOC - 80388/20MH?. RAM 1M. HD104M+F0 12M
MPC 4( 4. FD 12M
MPC 4000FT/100C - B0386/25MHZ, RAM 1M, HOI04M+FD 1 2M

DX-30 - 2 FD 3 5" 720 K

DX-30/20 - 1 FD 3.5" 720 K + 1 HO 20 M
DX-XT/2 • 2 FD 360 K
DX-XT/20 - 1 FD 525" + HO 20 M
DX-AT/20 - 1 FD 525"" + HO 20 M
DX-AT/4D - 1 FD 525” + HD 40 M
DX 386/40 - 1 FD 5.25"' + HD 40 M
OX 386/60 - 1 FD 5 25"' + HD 70 M
DX 386/80 C - 1 FD 5.2S " + HD 70 M
P2200 - 24aghi.80col 168cos.lnter pai

Alimentatole aulpmalico di logli angoli per P22D0

Carlueeeìwiw^P^
P6 PLUS -24 aghi. 80 col 265 cps. miei par

Ailmentalote aulomalico di logli singoli per P6 auS
P7 auS • 24 aghi. 136 col 265 cps, inler par

Ile aulomalico di logli singoli per P7 auS
seriale per P6/P7 aUS

3700000
4 450.000

3.340.000

3.990000

4 990.000

5.780000

7560000
4 580.000

6350.000

8090000
6280000
6050000
9840 000

7500000
9280.000

10 990.000

9260000
10990000

12780000

11580000
14 980000

M.P.M. Computer (Italia)

MPU Sri V CssofstI, 12 - 42100 flegpw Enulis

MPM xT aus
F2 XT aus 8088-2 6 MHz - 256 K6 5*1/4 a 720 Kb rV2. 8088-2 8 MHz.

Allm 150 W. Moniloi 12* ADI 1990000

F20 XT PLUS 6088-2 8 MHz 256 Kb. drive 380 Kb 31^. H D 20 Mb 65

ms. Monitor 12 ADI 2730.000

F40 XT aus 8088-2 MHz 256 Kb. drive 360 Kb 51/4 o 720 Kb 3-1/2. HD.

40 Mb 40 ms. Monlloi 12* ADI 3300 000

A20 AT 60286-10 13 MHz 512 Kb, drive 1.2 Mb 5'1/4 o 720 Kb 3-1/2, H D
20 Mb 65 ms. Monllor ir ADI 4 330.000

A40 AT 80286-10 13 MHz 512 Kb. drive 1 2 Mb 5'l/4 o 720 Kb 3"l/2. H D
40 Mb 28 ms. Allm 200 W. Monitor ir ADI 5100 000

T40F 386 80386 20 MHz 1024 Kb drive 1 2 Mb S'l/4 o 720 Hi 3*1/2. H D
40 Mb 28 ms. Allm 200 W. Momlor 14’ ADI 9070.000

T70 386 80386 20 MHz 1024 Kb. drive 1 2 Mb 5'l/4 o 720 Kb 3*1/2. 70

Mb 28 ms. Allm 200 W. Monitor 14* 10650000
ADI MPM PORTATILI SCHERMO LO
LPT 88 XT B0B8-2 8 MHz 640 Kb, 2 drive 360 Kb 5*1/4 o 720 Kb 3*1/2 3 125.000

LPT 68 20 XT 6088-2 8 MHz 640 Kb. drive 360 5*1/4 o 720 Kb 3'1/2. H D.

20 Mb 65 ms 3900 000

LPT 286 AT 80286-10 13 MHz 640 Kb. drive 1 2 Mb S'1/4 o 720 Kb 3*1/2.

HO. 20 Mb 65 ms 5000.000

NEC
Diginonlca - Corso Milano. 84 - 37138 Vtroos

2990.000

1 750000

2450000
3950000
4490000
7490.000

8 490 000

9880000
990000
195.000

185.000

120.000

1690 (XX)

490 000

2.290.000

680 000

220 000

290000
145000

258 MCmicrocomputer n. 85 - maggio 1 989



MCmicrocomputer n, 85 - maggio 1989 259



260 MCmicrocomputer r>. 85 - maggio



MCmicrocompuler n, 85 - maggio 1989 261



262 MCmicrocomputer n. 85 - maggio 1989



MCmicrocomputer n. 85 - maggio 1989 263



264 MCmicrocomputer n. 85 - maggio 1989



MCmicrocomputer n. 85 - maggio 1989 265





liniero market

Annunci gratuiti per vendita o scambio di materiale usato o comunque in

unico esemplare, fra privati.

Vedere istruzioni e modulo a pag. 273.

Per motivi pratici, si prega dì non lasciare comunicazioni o chiedere
informazioni (telefoniche o scritte) riguardanti gli annunci inviati.

VENDO

ATTENZIONE
Per gli annunci a carattere
commerciale speculativo è
stata istituita la rubrica
MCmicrotrade.
Non inviateli a
MCmicromarket, sarebbero
cestinati. Le istruzioni e il

modulo sono a pag. 273.
Per motivi pratici, si prega di
non lasciare comunicazioni o
chiedere informazioni
(telefoniche o scritte)

^ riguardanti gli annunci inviati.
^

iialK» e oaurier e unii altri ptogrammj par Amiga Per

mlotmajioni Tel 051/971270 ore 20 Massimo.

Vendo PC IBM CompMiblla modello X'piess 16 della

speclravideo 256*1 esparviibile a 640K due dove da bW

Vendo causa muidirao 23 giochi li nuglion successivi

pruto^nlenuto Per maggiori inlo^ioni telslonars al

051/750296 sera, massima sanala

conieniiore Amiga 1000 Regalo loysiik e arca 100

programmi a morti iibn. il ludo a L 750.000 Meoroio
BineUo • Tel 011/781546 Iseralil

Vendesi n. 5 computer portatili

Toshiba T1100 plus, utilizzati dalle

redazioni di MCmicrocomputer.
AUDIOreview e Orologi.

Completi di borsa, alimentatore,

imballo originale ed eventualmenie
modem interno 300/1200. sono
venduti cadauno al prezzo di lire

1.750.000+IVA (senza modem) e

2.100.000+IVA (con modem).
Telefonare, ore ufficio, al numero
06/4180300.

4 2 manuali di Basic 4 van programmi il lutto a I

700.000. Telefonare dopo le 19 allo 0542/684211

QL 4 loolkit 2.02 su Eprom 4 hbn e programmi vendo a

compilalore assempiei 4 lipri 4 slampsnte ilpnacom 32
vendo a L 200 000 Carrd Andrea - Via BarOalecyie. 1 •

27040 S Oamiano al Code |PV| Tel 03S&f766104

200. inlerfaccia midi per C-64. C-128. scrt^re'^ica^i

meme. G^fredo Forni . Via Vemjrti. 10- 66l2e*P^ra
Tel 0651^790.

Vendo Apple HE- irranttor F.V. compleiD di due drive,

seneda 60 colonne, espansione di 64 KB. mlerl parellcla.

Epsnn. lastiera numerica separata, pregi e manuali, tulio

8L 600.000 Tel 070/301 1S6 chiedere di Alberto

Basic in Bom. lutti I^cavoiti e c manuali *1™*^ 000
trattabili Meglio se sielo entro un raggio di 200 km da

Milano. Dispombila ogni prova Talofonare 02/6173143
16/21

OffenissimaMi Causa realizzo vendo computer porfene-

mente funzionale Sharp MZ 700 (CPU Z8I764KRAMI con

a^ols L. iro^'^Teloiow^alki 0&528379?e chiedere

di QauOio

Vendesi al irugtor otferenie

HP9121^4 progiemi^/ 2| cassetto pone R0M4memx
rom 4 PCOTTER ROM 4 AOVANCEO PROGRAMMINO
ROM /3.I plotler HP722SA. Inviate le aliene a Peins

0433M3412
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. micromarket

.

TRS so'uodeu! nu^
E2« Romeo - V<« Canore • Loti Zarb< - B9029 Tour»

(RCl Tel 09B&6133S6-0966/6123S5.

r< Tsleronaie a»o 0823/434554 lo

softwire MS-DOS IBM PS/2, poi

poco non posseggo maienals di su
ationi. listo. Irequenro su gualMSi li(

per compatIbHI IBM MS-DOS a OS/2. Scrivere 0 lele'o-

nsre Franco Meigsnni - Va Pilo Alpertelli I - 00
Roms. Tol 06/3563546

ino la stampa ut NLQ e diati di documenti
e giustificati Con la sumpamo UPS1SOOC
1 Langalla Gioacchino C Postale 117

Apple nCongmalo, monilor/C, supporto monitor, rnout

grammi mousepaini. mousodesk. ucsd Pascal e

,

Ilo moine libroguiOa perApploC L. 700 000 Iran
t Zulum - Via Doniaoni. 2S£I - 37060 Sona (VRI

045/7180106 ore pomeridiane

AttenKjne" Vendo ad un pieno eccezioni MSX 64
registralore mollissimi godu a programmi iiioYstil

nodivila Tel 081/82682 AntonioMcssma-Va Fasolais,

13 - 80070 Ischo (MAI

Occasione' PC XT compatibile 640K. 2 dove 36QK. moni-

lonocromaiico con vari programmi (pascal, cobol. GW-

istema supenois Tet 0434/44992. Renaio di ^ide-

Otlenissimai Cedo Amiga 2000 isenaa monitor) quasi

ta a Claudio 0S7474269 ore serali

Floppvdpive - InterfaeelapeiQLsInclairpcrfBni-qalsia-

jva Zani Slelano • Va Emiii.i 3 40068 IBOI Tel. OSI/
452907

COMPRO
Compro programmi M5.DOS m particolare pi
- -

-resmissioni dati IMoOomi Inviare Iste co

1 a Egtdi Arcangelo Strada ToOota n 1

'rozzo modico Tolclonaro o scrivore a Gaspan Waltoi,

'laC Ballisti 43 -240B0Chiuduno<6GI Tel 035/839151

Tel 0935/36202

Pierluigi- Va BoincoNi, 16/3 30027 di P*ws^

19032 Ler

Compro r onHor colora a drive S.2S' da applicaro al

m appi* Il GS. compro Ptottar per Macin.
Formalo Al I AO iitg tlio Scilo, Ve

17 97016 Modica Tol 0932/944622

r Tel 0461/920B30

scambadi Coniano mottra pois

- 30174 Zolenno (VE) Tal {

Compro espansioni di memoria Sharp CE201M o
CE202M da 8kE 16 K Canchetia Sergio. Va Firenze 4

71019 Viesle IFGI oppure Via F Fon, 34 iVo PillaroHa

Compro Sinclair ZX81 per ei

(anche solo scheda cuculiate) F

lelonsie allo 099/572545 dalle
'

a. Paolo Guailoli. Va Allegn 49 Carpi

Tel 0546/660262

la Plebani. Va B Ciocs. 4 • 20039

I 12 27100 Pavia Tol 0382/303634

ni ollereme Ore pasti allo 055/417446

do grafiche particcilaii) di gi

Govsnm XXIII. 307 4S0u'

pei grafica pubbUeiuia o desktop pubkshing. Ir

10137 Tonno Tel 011/3081388 3092702.

Cereo monitor monoaomitico Atart SM li

MEDIA DISK
di L. Antonelli

Importazione e distribuzione

supporti magnetici e data cartridge

delle migliori produzioni mondiali

SONV \ferbatim-

3M
specializzato in forniture a

enti pubblici - scuole • università

software house • computershop

00162 ROMA - Via Ciociaria. 12 - Tel. 06/42.40.379

CC.I.AA. 653620 - MICOMEX 7012371
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micromeeting
Scambio progiammi MS-OOS a Amiga. RichiulK-

massima sonota Per ewiaro k) scambio scrivere o leiefo-

naro a ennco Cavam Via Maruoni. 1S - 200AO
Tel 02/9501472 dopo le 20 00.

Scambio^compio programmi par AurI ST inviale lo

vostre hste a Ramno Rossi Via Alberto da Glossano. 5
00176 Rorr^a

Scambio programmi e manuali par MS-DOS. Inviare

elenco Sera conlraccambieio Evitare scopo lucro Scrive-

re a Lugar* S . Via Maznm. 375 - 1 S03S Sanremo.

ScambiCMtompro sotnware MS-DOS a. ogni genere m

eli F Va Colaianni, 24 • 70124 Ben

Cerco Manti Auri S20/1040 ST per scamtao espenen-

I^.Cas^la'poslalo276-'471(» Forti Tel 0543/83046

Studente di ingegrtena elettronica - Polit. Tonno - Cerca

Isuper-EGAJ O'Agostino Francesco • Vie Pdestnne, 7

Nichelirro (TO) • 10042 Tel 011/625109

pel duoslo favoloso computer Scrrvetemi a/o inviatemi la

vostra lista software, o vi manderò immediatamenie la

miai Renato Burai vm Filadelfia 200 - 10137 Tonno

Tel 011/326294

Programmi con documonlasiono su disciu 5 25' Igest

MS-OOS ultime novità Annuncio sempre valido Inviare

^silo. 15 -*00132 Roma

Paolo • v/iiWiaet.. lO/L*- 50047*irato |FI(

ScarnibiQ-comprò programmi per Amiga inviare Usta a

Fiore Anloiuo. Via L da Vinci. 66 - Cassina 03043 (FRI

Tel 0776/21694

Helpl Cerco dispoialamento lurOo C 2.0 o/o US CE1 e/o

Waicom C65' Scambio con oltre 200 programmi (tra cui

word 4 AutoCAD 9. ecc I Scnveie a Damele Buferirn. via

della ripresa. 1 - 02100 Rieii o lelelonaie dopo le 2000
allo 0746/40042

Possegga piu di 50 programmi di analisi, geometria e

um'^trim. Ònmormairzzanone di GRAU-SCHUIOT

CIO sempre valido Telefonare a- Sentimenu RoOeno, Vie

Linguem. 19 - 40026 Imola (BOI Tiri 0542/43963

Nuova BSS aparlmantafa a erascia per sialami MSX 1

a 2 rnoliissimi programmi ancRe originah sono prelevabili

Por la connessione idomio peramelii -Videotel IB/Nfl -

75/1200) al n 030/2304929 benvenuu' PeseUa Pasrjualo

Scambio programmi per Amiga. Mi interessano so-

preitulla i gestionali Marco Sivoii. Via Barcfietla. I3i9

16162 BoUanoto IGEI

Scambio aoftwaia di ogni tipo per MS-DOS. Speditemi

la vesta lista e rispondere con la mia a aireilo giro di

posta Scrrverea Gievanni Lopes Pegno -Via Sciaioia. 79
. 50136 Firemro. Tei 055/2476998

petibUi. Gianni Sgarbi. Va Duccio De Boninsegne 84

41100 Modena

spengo orai 400 litoii Èva Fontana, Corse Ausugum, SS

3B051 Borgo Vatsugara (TN) Tel 0461/754111

micro
meeting
Annunci gratuiti per richiesta di

contatti e scambio di opinioni ed
esperienze tra privati. Vedere
istruzioni e modulo a pag. 273.

Per motivi pratici, si prega di non
lasciare comunicazioni o
chiedere informazioni
(telefoniche o scritte) riguardanti

gli annunci inviati.

Carco utenti MS-DOS IpreforiDilmenlu m aonal per

scambio di programmi manuali ed uspciicnae Annuncio

sempre valido Astenorsi pardi tempo Sorrvero 0 lelefo-

naie a Alessandro Pedone Via P Nanni. 24 - 56025

Pomedsia (PII Tel 05B7/S5058

Carco inanti Amiga por scambKi programmi e informa-

axmi Solo in zona Padova Benetollo Vanto - Via Motami,

1 1 - 35010 Vigenza IFOI Tel. 049/9095029

Cereo utenti MSX 1 E 2 per scambio informazioni idee o

programmi Massima serietà rispondo a tutti Scrivere o
leletonare a Napolitano Nicola - Via San Paolino. 32 -

80035 Nola INA) Tal 081/6233460.

Mano Va G Galliano. 6 - Celinia. Tel^'aTIB».

Aperto Ailvanced Computer Club per utenti CBM64-1Z9.
MS-DOS competibni. Amiga. Per mtormaiioni p iscnzio-

niscnvore ouriofonarsa MaicoCamorani-Via Vivaldi 1-

48022 Lego (RAI Tel 06/^/31636

Cerco utenti Acurn Archimedes a Fleggio Emilia e

provincia per scambia inlormaziom e programmi da iivi-

slo Maurizio Fenan- Via Paralo, 12 -42020 Abmea (RE).

Tel 0522/89233

Disponoile vaste bbUoleca Tal (dopo 201X101 0382/

21780 Giacomo

programmi Coniattaro Fossati Alfio. Via della Peganella.

1/1 - Faenza (480181 (RAI Tel 0546/660282

dil'tu*iM^MUiM^a ftfsx!lciv^ o^eSkJwe TDo
Nigns Alessandro. Via Fomgno. 4 - 84100 - Saioma Tel

089/723296 (Pie pastil

Possiedo un Honeyweil XP c cerco Qualcuno che mi
sappia due come attivare il clocit a 10 MHZ In cambio

con utenti PC MS430S^ 08779701 Piotio Paroian. Via

Umberto Biancamano, 33 - 00165 Roma

Cerco utenti Amstred 1512 ScambKi programmi - Espe-

iienze - Tei 06f3497195

Cerco utenti Alari S20/1040 ST per acambro ospenen-

di una biblioioca soft di oUro 1.400 moli Taioli Eraldo -

Casella postale 276 - 47100 Ferii Tel 0643/83049 (ore

19-221

Carco informazioni alla cartuccia per far Magic solca del

C64 altre parole bilie alle 220 giè memonzzsis Piar bugi

Corrri» Cso Salvemini 41/C - 10137 Tonno - Tel 01 1/

3061388-3092702.

Neo acquirente Amiga cerca Anugos per scambio idee

c software possibilmente zona Cuneo Massima ssrietà

Astenersi vendiion. Senvoro a Bogoito Roberto - Via

Roma. 8 • S Albano Sluia 12040 (CNI Tel 0172/87442.

Insegnante scuola media superiore scambi programmi

didatuci ed ospenenzo in ambienTe MS-DOS, Paola Giani

Via S Giovanni. 29 - Bondono 44012 IFE)

sto Mas serietà Se Pai un Amiga Fatti avanti Baldon

Leonardo, via Pozzetto. 29 - 35043 Monsolice (PO)

da Gemunia fiduciosa, aspeno notizie per maggion cPian-

3M61 toìsaino (VII • Taf 0424^3213

esperienze o piogrammi Sono particotarmenie intoressa-

to a programmi CAD ed arcfutellura Annuncio sempre
valido Albeno Garfagmni - Vie Velperga Caluso. 32 -

10125 Torme. Tel 011/6690061

cp^mrDisponim?*ulPmiMi^ 04*32/

9555941 Tdefonaie ore pasti o dopo le 17.30!>i Uarii-

nuzzi Fatsano - Via S Zanona. 30 - Uiiano lUO)
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^microtrade. Annunci a pagamento di carattere commerciale-speculativo fra privati e/o ditte;

vendita e reali^^a^io^e di materiali hardware e software, offerte varie di

collaborazione e consulenze, eccetera. Allegare L 50.000 Un assegno) per agni

annuncio. Vedere istruzioni e modulo a pag. 273. Non si accettano

prenotazioni per più numeri, né per più di un annuncio sullo stesso numero.
MCmieroeomputer si riserva il diritto di respingere, a suo insindacabile giudizio

e senza spiegazioni, qualsiasi annuncio dietro restituzione della somma inviata.

In particolare saranno respinte le offerte di vendita di copie palesemente
contraffatte di software di produzione commerciale. Per motivi pratici, si prega
di non lasciare comunicazioni o chiedere informazioni (telefoniche o scritte)

riguardanti gii annunci inviati.

Atari Serie ST. Disponibile biblioteca soft-

ware con oltre 800 programmi scelti con
manuali, novità in anteprima e software

originale Richiedete telefonicamente la no-

stra lista con possibilità d'iscrizione al Bit

club ST. Bit B4 - Via Italia, 4 - 20052
Monza (MI) • Tel. 039/320813.

Per IBM XT-AT, Olivetti e compatibili
MS-DOS. vasto assortimento di program-

mi a prezzi modici, su dischi da 3 o 5
pollici, tutti corredati da manuale d’uso per
ingegneria, gestionali, CAD, grafica, toto-

calcio. linguaggi, medicina, didattici, giochi

Richiedere ampio e dettagliato catalogo

gratuito Fanelli Gabriele • Via C. Zacca-
gnini, 129 - 00128 Roma • Tel. 06/
5071176-6151345 dopo le ore 20

MS/DOS Amiga-Atari ST-Archimedes-
Commodore 64/128 vastissima biblioteca

software, arnvi settimanali dall'estero, ulti-

me novità, giochi utilità, grafica, linguaggi,

gestionali, manuali istruzioni, dischetti,

hardware speed dos plus, cartucce final IV.

nikv 2, penne otticheiAlfredo Aromolo -

Via Pescosolido. 88 • 00158 Roma • Tel.

06/4505267-341163.

Per Atari ST 520-1040 (oltre 1900 pro-

grammi) rivolgersi Aromolo Rino - Via C.

De Fabritiis, 61 - 00136 Roma - Tel. 06/
341163.

Programmi con documentazione su dischi

da 3 0 5 pollici (gestionali, ingegneria, utili-

tà. giochi, totocalcio) compilati o in sorgen-
te; Modem I300, 1200 Videotel) con auto-

matismi vari modelli, vendo per IBM XT-AT
e compatibili, Amiga, 64, 128, Apple, Ma-
cintosh, MSX, Atari, HP86, Vectra; calcola-

tori, periferiche, accessori, dischi vergini

note marche, installazioni, consulenze, cor-

si. traduzioni, compilazioni testi tecnici, reti

di calcolatori, interfacce, applicazioni grafi-

che Ing. Maurizio Carola - Via Luigi

Lilio, 109 - 00142 Roma - Tei. 06/
5916325 (sarà 5037104)-5190646.

Algosystem sistema di fatturazione con
anagrafe clienti ed archivio magazzino Po-

tente gestione degli archivi, valonzzazione

magazzino, stampa listini, fatturazione rapi-

da e precisa, ideale per piccole e medie
aziende Disponibile in versione Amiga ed
MS-DOS compatibili Atgovideo (solo MS-
DOS! il piu polente software per la gestio-

ne completa dee videoclub II software é
fornito completo di chiari manuali da Nuo-
va Algobit sne • C.so Genova, 7 - 20123
Milano - Tel. 02/8350804.

É nato l’iiAmiga club 2(X)0ii che ha come
scopo la diffusione di software per Amiga a
prezzi bassissimi Già disponibile una lista

con oltre 1600 programmi Per riceverla

gratuitamente telefonare alto 02/2428315
(dopo le 19.001 o senvere ad Amiga club
2000 - Via Maffi, 112/C - 20099 Sesto S.

Giovanni (MI)

Analista programmatore CoboI Ho-
neywell DPS6. DPS4, DPS7, PC AT dieci

anni di esperienza cerca impiego anche
come collaboratore esterno o proprio
domicilio. Telefonare allo 085/335103.

Amiga, tutto il miglior soft desiderabile.

Noi non svendiamo programmi, ma abbia-

mo e vendiamo soft di alta qualità, selezio-

nato e perfettamente funzionante Inoltre

tutta la grafica disponibile, le pu belle

animazioni e dimostrative incredibili di qual-

siasi tipo. Arrivi settimanali di tutte le

glion novità da! mondo intero Noi non
promettiamo, abbiamo subito tutto disponi-

bile. Supertisia, oltre mille titoli. L 10 000
con animazione omaggio Spedire ad Ami-
ga Freak's club • Vie Agro, 21 • 25079
Vobarno (6S) • Tel. 0365/598757.

VIA DI

PORTA MAGGIORE, 95
00185 ROMA

mtaPortm TELEFONO :

06-770041

BISETTIMANALE DI INSERZIONI GRATUITE

144 PAGINE -30.000 ANNUNCI

500.000 LETTORI

TUTTI I MARTEDÌ' E VENERDÌ' IN EDICOLA
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microMARKET • microMEETING • microTRADE
Desidero che il presente annuncio venga pubblicato nella rubrica;

Micromarket

vendo compro cambio

Annunci gratuiti per vendita o scambio di materiale usato o comunque in unico esemplare fra privati,

Micromeeting

Annunci gratuiti per richiesta di contatti e scambio di opinioni ed esperienze tra privati.

Microtrade

Annunci a pagamento di carattere commerciale-speculativo fra privati e/o ditte: vendita e realizzazione di materiali

hardware e software originale, offerte varie di collaborazione e consulenze, eccetera. Allegare L. 50,000 |lr> assegno! per
ogni annuncio llurtghezza massima: spazio sul retro di questo modulo). Non si accettano prenotazioni per più numeri,
né per più di un annuncio sullo stesso numero.

RICHIESTA ARRETRATI 85
^

Cognome e Nome
indirizzo

C.A.P. Città Prov.

Inviatemi le seguenti copie di MCmicrocomputer al prezzo di L 7.000* ciascuna:
• Prezzi per l'estero- Europa e Paesi del bacino mediterraneo (Via Aerea! L 13.000 Altri (Via Aerea)
L. 19.000

Totale copie Importo ,,

Scelgo la seguente forma di pagamento:
allego assegno di c/c intestato a Technimedia s.r I

ho effettuato il versamento sul o/c postale n. 14414007 intestato a: Technimedia s.r.l. Via C. Perrier n 9
00157 Roma
ho inviato la somma a mezzo vaglia postale intestalo a Techmmedia s.r.l. Via C Perrier n. 9 - 00157 Roma

N B non si effettuano spedizioni contrassegno

CAMPAGNA ABBONAMENTI 85
^

Cognome e Nome
Indirizzo

C.A P. Città Prov.

(firma)

Nuovo abbonamento a 12 numeri

Decorrerua dal n,

Q Rinnovo

Abbonamento n

L. 54.000 (Italia) senza dono L. 57.500 con dono 2 minifloppy Dysan 5” '/•

L. 57.500 con dono 2 minifloppy Dysan 3.5"

L 158 000 (Europa e Bacino Mediterraneo - Via Aerea) - senza dono
( L 222 000 (USA. Asia - Via Aerea) - senza dono

L 278 000 (Oceania - Via Aerea! senza dono
Scelgo la seguente forma di pagamento;

allego assegno di c/c intestato a Technimedia s.r.l

ho effettuato il versamento sul c/c postale n 14414007 intestato a Technimedia srl Via C Perrier, 9
00157 Roma

O ho inviato la somma a mezzo vaglia postale intestato a Technimedia srl Va C Perrier n 9 - 00157 Roma

^
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Testo dell'annuncio Imax 1 350 caraUeril MC 85

Attenzione gU annunci inviali pei le luOnche Micfomarlcel e Micromeeling il cui conlenulo sarà ritenuto commerciate-

speculativo e gh annunci Microtratìe mancanti dell'importo saranno cestinali sema che sia data alcuna specifica comunicazione

agli autori Per gli annunci relativi a Microtiadc. MCmicrocomputer si riserva il dintio di respingere, a suo insindacabile giudizio e
sema spiegazioni, qualsiasi annuncio dietro semplice restituzione della somma inviala In pamcolaie saranno respinte le allerte

di vendila di copie palesemente contrallatie di software di produzione commerciale
Per mo(/v/ pratici, si prega dì non lasciare comunicazioni o chiedere informazioni Itelefoniche o scritte/ riguardanti gli

annunci inviati.

Scriveie a macchina. Per esigenze operative, gli annunci non chiaramente leggibili saranno cestinati.

Spedire s : Technimedia - MCmicrocomputer - Via Carlo Perrier n. 9 - 00157 Roma

RICHIESTA ARRETRATI

Compila il retro

di questo tagliando

e spediscilo

oggi stesso

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA
MCmicrocomputer
Ufficio diffusione

Via Cario Perrier n. 9
00157 ROMA

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Compila il retro

di questo tagliando

e spediscilo

oggi stesso

spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA
MCmicrocomputer
Ufficio diffusione

Via Carlo Perrier n, 9
00157 ROMA

274 MCmicrocomputer n. 85 - maggio 1989



Computer Graphic:

soluzioni infinite

È difficile orientarsi tra le mille so-

luzioni esistenti oggi nel mondo della

grafica assistita dal computer.

La diffusione della produzione del

software, i miglioramenti dell'hardware

hanno reso facilmente realizzabili pro-

getti fino a ieri ritenuti impensabili.

Segui il Filo.

Centro Apple Grandi UtentiINFORMATICA DISTRIBUITA
Via Viggiano 70 00178 Roma

Tel 06-547851 (ZDì.neer.a.) Fax 5042627

Bisogna però districarsi in una giungla

di offerte, di incompatibilità e di confi-

gurazioni non sempre adatte alle spe-

cifiche esigenze.

Il Gruppo Cosmic con i
suoi

continui collaudi, i suoi test, con la

sperimentazione di configurazioni

innovative su hardware APPLE,

può offrire la soluzione idea-

le dei problemi della

grafica pubblicifa-

ria, di business

presenfafion,

di Desk Top

Publishing

La migliore so-

luzione costa sempre meno.

Rivolgetevi al Gruppo Cosmic.

GRUPPO ^

COSMIC



DISITACO PERSONAL COMPUTER

EffìdentL Praticamente indispensabili.

I PC DISITACO IBM compatibili

rappresentano degli strumenti indispensabili per

lavorare con il massimo risultato e la massima

velocità, sia per chi studia sia per chi esercita una

professione, grazie alla maggiore memoria base

e alla più alta velocità di calcolo.

Tutti i PC della gamma DISITACO hanno

la garanzia di assistenza valida 12 mesi.

Il potere dell’efficacia.


