
Sezione di Padova 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

INFN/TC-85/18 
14 Ottobre 1985 

D. Bise110 e G. Menon: ANALIZZATORE MULTIPLO 01 CONOUTTIVITA' 
PER PROFILI GRAFITATI 

Servizio Oocumenltlzione 

de; Leborelori Nezloneli di fresclII' 



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Sezione di Padova 

INFN/TC-85/18 
14 Ottobre 1985 

ANALIZZATORE MULTIPLO OJ CONDUTTIVITA' PER PROFILI GRAFITATI 

Dario Bisello e Giorgio Menon 

Dipartimento di Fisice dell'Universita di Padov8 

Sezione di Padov8 dell'Jstituto Nazionale di Fisica Nucleare 

1.- INTROlJUZlONE 

Nella catena di grafitatufa di profili dei Labofatori Nazionali di FreseaU e presente una tale 

quantita di variabili meccaniche (velocita di scorrimento del profilo, qUBntita di erogazione della 

g'r~lfile e clensila della stessa, imprecisioni dovute a starature della macchina verniciatrice, ecc.) 

che due profili, anche successivi, possono presentare notevoli variazioni eli conduttivita. Occorre 

pertanto, posti dei limiti cltre i quali iJ profilo va scarlata, contl'ollare il valore di ogni singoJo 

canale, possibilmente in piu punti. Un sistema di lettura canale per canale come puo essere un 

puntale di carbone 0 di grafite collegato ad un ohmetro puo I'allentare notevolmente il potenziale 

rendimento del tubiCicio. 

In questa nota si descrive un sistema di letture multipla che consente di vedere se il valore 

(Ii tutti oHi i canali di un profilo e compreso tra quattl'o diversi valori di resistenza prefissati. Tale 

stl'umento e stato cOl'rentemente usato per misure di resistivita di profili dal gruppo SLD. 

~ . - lJESCI{IZJON E 

Tutta l'apP[l l'ccchiatura si basa suI principio di funzionamento del cempuratore di tensione (fig. 

J), realizzato con un operazionale non reazionato (open loop). Cornie noto, appena la tensione 

applicata aU'ingresso non invertente (A a) supera di alcuni millivolt queUa presente aU'ingresso 

invertente (Vb) 18 tensione di uscita Vout) salira a circa il valore dell'alimentazione positiv8 (0 

1 logico). 

Viceversa, se sara Vb maggiore di Va aliora Vout sara 8 0 logico (GND). Jl passe successive 

consiste nel dimensiollare questo comparatore (fig.2). Dalia fig. 2 si puo notare come Va sia a 1/2 
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Vee (supponendo che la corrente di ingl'csso del com parat ore sia irrilcvante) e Vb sia stre ttamente 

legats HI valorc incognito di Rx che, nel nostro caso, e il valore di r esis tenza di un cana le del profilo 

'lVen te lungllezza I U mill. H.isulta COS! ovvio che se p.es. Rx)2 J\IlQ aUora Vb>Vao Di conscguenza 

Vou t=GND, per c ui flui!'iJ una corrente, lim ita ta daUa resis tenza R, che accendera il LED. Al 

cont l'urio se Rx<2 IVIn , allora Vb<Va e Vout=+Vcc' con conseguen t e spegnimento del LED. 

Jl cOlllportolllclito del circu ito di fi g. 3 e analogo a queUe di fi g. 2. L'unica diffe renza sts nel 

fa t to cile ]'uscita del cOJllparatore e bassa, e quindi i1 LED si accende, qua lora I'x SiB minore di 

2MSl. 

+ Vee 

'--------..--1+ 

lig 3 

Pussiollio a ru /.lIla SChClll/l completo di fig. 4. Come e possibi le osservare da tale figu re c i sono 

4 COlllplJI'Hlol'i (LM 3~3) con uno degli ingressi coUegati fra lora che va a l puntale di miSlJrll . Due 

ingl'cssi sono invcrtcllti (-) e gJi alt r i due non inveJ'tenti. Le sogUe di accensione dei LED sono 

['egolDbiJi tramite i trimmer a 10 gil'i da 270 Kn. Tali soglie sono sta te fissate in 150 Kn e 300Kn 

cOlll e lim iti infel'iori, e 4MQ e J!\lQ come lim iti superiori. Qucsti sono i valori imposta ti per l'uso 

eli puntuli di carbone di cui pal'le rclTlo pill avanti. In ingresso del c ircuito, in para lle lo ad !lx, cle 

un condensatore da 100 nF che serve a cor tocircuitare even tua li ronzij di alternata. Ogni singolo 

ca nale viene ultimato da un compal'atore (LM 311) a collettore aperto. 11 fUllzionamento di 

qllcst1ultimo integrato e molto semplice: se uno qualsiasi de i 4 LED si accende a llors il eatodo del 
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corrispondente diodo con cui e collegato ringresso invertente si trove 8 circa 2V, mentre l'Bnodo, 

collegato ai 12 V tramite una resistenz8 da 10 K, 5i trovera a circa 2,5 V; pertanto l'uscita sara 

a 1 logico. 

Le uscite degli 8 can ali vengono sllccessivamente messe in ingresso di una porta OR, ottenuta 

con l'uJtimo LM 311. £ ' quindi sufficiente che solo uno dei 32 LED sis acceso per attivare il ciealino. 

Jl problema e che quando non S1 [anno misure Rx;:cc e quindi soranno accesi per ogni canale i LEU 

indicanti alta resistenza con conseguente funzionamento del ciealino. Per ovviare a tale 

inconveniente il puntale di misura e stato provvisto di un apposito pulsante che abilita il ronzatore 

solo quando viene premuto. 

Passiarno ora a descrivere brevemente il puntale di misura. Esso si compone di due parti: il 

corpo contenente gli elettrodi ed il coperchio, necessario per non falsare la misura con il contatto 

delle dita. Entrambe Ie parti sono di materiale isolante, come ad es. il Nylon. La distanza di profilo 

grafitato da misurere e stata rissata in 10 mm. Gli elettrodi usati sono normali spazzo}e rotonde 

da motore elettrico con molla, 10 cui estremita libera e arrotondata per evitare di danneggiare 

18 grefitatura. Una vite senza testa evita la fuoriuscita delle stesse e dB. aUa molla la forza 

necessaria per un buon contatto. J1 contatto e assicursto da una rondellins posta tra la vite e la 

molle su cui viene saldata l'estremita di un cavo flessibile passante attraverso Is vite. 

Si ringraziano i sigg. B. Migliorato ed A. Paonessa per la coUaborazione preslata. 
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Fato n. 1 - Puntale di misura aperto . 

Fato n. 2 - Puntale di misura . 
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.. ~ .. .. ~ . .. ~ . 
•• ~. 0 ... -.. ..... .. ~ .. .. ~ .... 

Fota n. 3 - Esempio di misura effettuata con 1 'analizzatore . 

•• ~O (' •• ~ 0 

•• 0 
•• 00 
•• • 0 

\ . •• 00 , •• 00 
•• • 0 

Fata n. 4 - Analizzatare can puntale. 
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