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TROVSHO 

LGUASTO 

INUNSOFFIO. 

Le lunghe ricerche del 
componente guasto sono entrate nel 
passato. Ora basta un getto di 

refrigerante RFG 101 BITRONIC e il 
componente sospettato non ha 

scampo, si mette in mostro 
da se. 

principio fe 
basato sulla 

reazione ol 
freddo dei 

condensatori, 
delle resistenze, dei 

diodi, dei 
semiconduttori. 

II RFG 101 con la 
rapiditd e la sicurezza che 

offre, e indispensabile per 
'immediota locolizzazione dei 

guasti e frova applicazioni non solo 
nel campo delle riparazioni radio-TV 
e apparecchialure elettroniche, ma 
anche nelle fasi di ricerco e sviluppo 
dei semiconduttori, dei computers, 
deH'outomazione. 
Ingredienti-. tluoro-doro-carburi 100% 
Punto di ebollizione: -30 0C 
Pressione collaudo bombola vuota:l4 Atm 
Temperatura collaudo bombola 
piena: 50 0C 
Pressione max bombola a 50 0C: 11 Atm. 
Non infiammabile 
Coniezionato a norme GEE 

IJITRCNICfl 
electro chemical development 

i -1 i 

\ th«n,ical 
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Dislributore 
esclusivo 
per I'ltolio 
GBC 
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Cos'6 un TUP? 
Cosa signilica 3k9? 
Cos'e il servizio EPS? 
Cosa vuol dire DT? 
Cosa si inlende per 
il lorlo di Eleklor? 

Tlpi dl semlcondultori 
Le abbreviazioni TUP, TUN, DUG, 
DUS si Irovano Impiegale 
spesso nei circuili di 
Elektor. Esse si rileriscono a tipi 
di Itansislori e diodi di impiego 
universale, che hanno dati lecnici 
corrispondenti tra loro e 
differisco'no solo per il tipo di 
conlenitore e per 1 collegamenli ai 
piedini, Le prestazioni limite 
inleriori dei componenli TUP- 
TUN, DUG-DUS sono raccolte 
neile labelle I e II 

Tabella I. 
Prestazioni minime 
per I TUP e TUN. 
Uceo max 20 V 
Icmax 100mA 
hio mln 100 
Pioi max 100 mW 
It min 100 MHz 

Esempi di elemenli TUN: 
BC 107 (-8, -9), BC147 (-8, -9), 
BC 207 (-8, -9), BC237 (-8, -9), 
BC 317 (-8, -9), BC347 (-8, -9). 
BC 547 (-8, -9|, BC171 (-2.-3), 
BC 1821-3, -4), BC382 (-3, -4), 
BC 437 (-8,-9), BC414 
Esempi di elemenli TUP: 
BC177 (-8. -9), BC157 (-8. -9), 
8C204 (-5. -6|, BC307 (-8, -9). 
BC320 (-1,-2). BC350 (-1.-2). 
BC557 (-8,-9), BC251 (-2,-3), 
BC212 (-3, -4), 8C512 (-3. -4), 
BC261 (-2. -3). BC416 

Tabella II. 
Prestazioni minime 
per I DUG ed i DUS 

DUG 
Ur max 
If max 
In max 
Ptoi max 
Co max 

20 V 
35 mA 
100 pA 
250 mW 
10 pF 

Esempi di elemenli DUG: 
OA85. OA91. OA95, AA116 
Esempi dl element! DUS: 
BA127. BA217. BA317, BAY61 
BA217. 
1N914, 1N4148 

Molti semiconduttori equivalenli 
Ira loro hanno sigle diverse, 
Trovandosi in diflicolta a reperire 
in commercio un lipo speciale, 
viene fornilo su Eleklor, dove 
possibile, un tipo universale. 
Come esempio ci si puo riletire al 
tipo di circuito integrate 741. II 

quale puo essere siglalo: 
pA 741, LM 741, MC 741, MIC 741. 
RM 741, SN 72741 ecc. 

Valorl delle reslstenze e dei 
condensatori 
L'espressione dei valori capacltivi 
e resistivi avviene senza uso della 
vlrgola. Al posto di questa, 
vengono impiegale le 
abbreviazioni di uso inlernazionale: 
p (pico) = 10" 
n (nano) = lO11 

P (micro) = lO"8 

m (mllli) = 10^" 
k (chilo) - 103 

M (mega) = 10" 
G (giga) = 10s 

DUS 
25 V 

100 mA 
1 pA 

250 mW 
5pF 

Alcuni esempi di designazione 
dei valori capacitivi e resistivi 
3k9 = 3,9 kO = 3900 O 
0033 = 0,33 Q 
4p7 = 4,7 pF 
5n6 — 5,6 nF 
4p7 it 4,7 pF 
Dissipazione delle reslstenze: 1/4 
Walt (in mancanza di diversa 
prescrizione) 
La lensione di lavoro dei 
condensatori a film plastico, deve 
essere di circa il 20% supetiore 
alia tensione dl alimentazione del 
circuito 

Oatl In tensione contlnua 
I valori di tensione contlnua fornili 
in un circuito, devono ritenersi 
indicativi, quindi il valore misuralo 
se ne pub scostare enlro i limiti 
del ± 10% |lo slrumento dl misura 
dovrebbe avere una resislenza 
inlerna ^ di 20 kQ/V). 

Servizio EPS 
Numerosi circuiti pubbllcati sono 
corredali della basetta stampata. 
Elektor ve la fornisce gia pronta, 
pubbllcando ogni mese I'elenco di 
quelle disponibili solto la sigla 
EPS (dall'inglese Elektor Print 
Service, servizio circuiti slampati 
Eleklor). II montaggio dei circuiti 
viene alquanto facililalo dalla 
serigratia della disposizione dei 
componenfi, dalla limitazione 
delle aree di saldatura e dalla 
riproduzione delle piste condultrici 
riportata sul lato component!. 

Servizio lecnlco lettori 
— Domande tecnlche (DT) 

possono essere evase sia per 
iscrilto che oralmente durante 
le ore dedicate alia consulenza 
telefonica. La redazione 
rimane a disposizione ogni 
lunedi dalle ore 14,00 alle 
16,30. 

— II lorto dl Elektor fornisce 
tutte le nolizie imporlanli che 
arrivano dopo I'uscita di un 
articolo. e che vengono rlferile 
al lettore quanto prima e 
possibile 

I 
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Piccoli Annunci 
le mserziom dovranno esseici invlalg uiihzzanao lapposlto coupon riporlalo qui sofio. 

Modelli professionali persinletizzato- 
re coslrulsco a prezzi convenienti. 
Anche singole lastiere lineari o espo- 
nenziali. Inviare richieste detlagliate. 
Giovanni Calderini - Via Ardaalina. 
160 - 00042 Anzio RM - Tel: 
06/9847506 

Cerco seria Dllla per esecuzione 
montaggi o cablaggl a domicilio. 
Lepti Giovanni - Via Bargi Baigno 
Barceda. 140 - 40030 Bologna - Tel: 
051/43303 

Cerco microcomputer tipo KIM - 
1/SIM1/MMD1 oppure similari (unzio- 
nante e a buon prezzo. Telefonare ore 
8-9/12-14/19-20, 
Roncolalo Giorgio - Via Cornale. 25 - 
36071 Arzignano - Tel: 0444/672073. 

Se hal compluto 112 annl e sei interes- 
salo a fare parle del Club llaliano 
"PIERINI" Radioelettronici, scrivi 
unendo francobollo da L 200 per sol- 
lecita risposta informaliva. 
Siamo una libera associazione, apoli- 
tica senza scopi di lucro, di hobbisti e 
studenti, affelti da radio-eletlronlte 
cronica. Indirizzare a: 
C.I.P.R.E. - Via Irnerio. 16-40126 Bo- 
logna 

Microcomputer MMD1 perfetlamente 
funzionanle, complelodel bugbook V 
e VI vendo a L. 250.000. 
Giuseppe Longobardo - C.P. 139 - 
80058 Torre Annunziala ■ Tel: 
081/8615194 (ore past!) 

Cerco In preslllo. dletro compenso e 
rimborso spese postal!, cassette per 
giochi televlsivi della ditta MESA. 
Paves/ Roberto - V.le Giulio Cesare, 
239 - 28100 Novara - Tel: 
0321/454744. 

Vendo generatore d! barre colorate 
Unahom EP686/B 10 test prova TV/C 
- oppure camblo con kit microcompu- 
ter N.E. 
Furlani Etigio - Via Bobbio, 15/5 - 
16137 Genova - Tel: 010/816705 

Sinclair ZX80, monlato, nuovo, origi- 
nale inglese vendo a L. 240.000 telefo- 
nare dopo le 19. 
Vincenli Vaierio - Via Mecenale, 103- 
20138 Milano - Tel: 02/5065318 

Vendo casse GBC 3 vie 60W seminuo- 
ve a L. 80,000, 
Gianlranco Bonaitl - Via XXV Aprile, 
235 ■ 20092 Cinisello B. - Tel: 
02/6184288. 

Vendo oscillalore modulalo con gam- 
me BP. OC, OL, OM, MF, mod. 412 
Eletlra, munito di custodia e perfetla- 
mente funzionante a L, 45,000 e corso 
radio stereo SRE con dispense rilega- 
le a L. 50.000 Irallabili. 
Di Cencio Claudio - Via Frenlana. 86 - 
66043 Casoli - Tel: 0872/7189 

Realizzo programml assembler su 
8080-ZSO-6502 ecc; programmi in Ba- 
sic. Progettazione hardware e softwa- 
re. Consulenza tecnica gratuila. Scri- 
vere per informazioni. 
Nardini Paolo - Via Carlo Llvi, 89 - 
50047 Pralo 

Cedesl causa realizzo, ricetrasmetli- 
tore 27 MHz 1W 3 canali + cavo e 
antenna stilo caticata L 23.000; Rice- 
vitore CB labes L. 18 000; Generatore 
BF onde quadre 20 + 20 kHz L. 12.000; 
Amplificalore per auto 10W L. 12.000; 
Reld temporizzalo per lergicristallo L. 
6.000; Pacco con piaslra filodiftusore 
3 trasformatori alimenlazione + ba- 
sette monlate con transistor conden- 
salori etc ... Gruppo TV radiolina bal- 
teria eleltronica 2 rilmi + materiale 
vario + In omaggio 4 annate di riviste 
di elettronica L. 21.000. 
Bruno Sergio - Via Giulio Pelroni, 
43/D - 70124 Bari - Tel: 080/367736. 

Sinclair ZX80 come nuovo. complelo 
di alimentalore, lasliera, interfaccia 
TV. manuale in italiano 4k ROM Ik 
RAM espandlbile a 16K, linguaggio 
Basic, vendo a L, 270.000 Irallabili (di- 
sponibile modulo 16k RAMaL 140.000|, 
Magnanelli Giorgio - Via Vigna due 
Torri, 99 - 00149 Roma - Tel: 
06/5265991 

Vendo 53 riviste (Radio Elettronica, 
Onda Quadra, Selezione, Nuova Elet- 
tronica, Eleltronica Pralica, Elettroni- 
ca in 30 lezioni) a L, 30,000; inlegralo 
AY-3-8550ancorainbuslina +sche- 
ma applicalivo L 8.000; superlesler 
680G otlimo stato complete L. 20.000. 
Todde Gianclaudio - Via Argentina. 
65 - 74100 Taranlo 

Vendo causa realizzo, conlenitori per 
amplificatori BF L 10,000:3 grossl tra- 
sformatori L 9,000: RxTx CB 1W 
L. 23.000; fonorele UK 762 L. 9 500; 
VU Meter stereo a LED L. 13.500; Si- 
gnal Tracer UK 406 L, 14.000; Tester 
680E L. 8,500; Temporizzatore per ler- 
gicristallo Amtron L. 6.500; preampli- 
ficatore stereo UK 175 L. 32.000; cuf- 
fia stereo L. 8.000; filodifussorestereo 
Uk 175 L, 32.000; cuffia stereo L. 
8,000; filodiffusore Siemens L. 10.000; 
50 + SOW L. 28.000. 
Bruno Sergio - Via G. Petroni, 43/D 
70124 Bari - Tel: 080/367736 

"^nv^Te questo tagliando a: J.C.E. Elektor - Via del Lavoratori. 124 - 70092 Clnltallo B. (Ml) 

PICCOLI ANNUNCI 
(scrivere in stampatello) 

Cognome 

Via   

. Nome 

Tel. 

Citta . 

Firma _ 

C A P 

Data 

M I M I I I I M i I I I I I I I 

I I I I I I i i I I I I I 

I i I I 

I II I I    

i I I l i i l i i i i I l I 

I I I I I I M I 

i i i : i 

i i i i i 

Vendo OM 961 L. 25.000 autoradio 
stereo 7 L. 60.000 gran quantila ICSN 
76131; cinescopi b/n; orologi da pol- 
so. Richiedere preventivi a: 
Cinelli - Via Slarza, 97 - 82019 S. Aga- 
la dei Goli - Tel: 0823/953793 paga- 
mento anlicipato. 

SI eseguono per serla Dllla cablaggl 
elettronici e collaudi anche comples- 
si. Si reallzzano anche master e prolo- 
tipi. Per conlalli direlti telefonare ore 
pasti. 
Slorza Lelizia - Via P.Ill Cervi, 6/F - 
02010 S. Rulina (Rieli) - Tel: 
0746/696360. 

J Vendo equalizzatore SE 450 L. 330.000 
Soundcraftsmen materiale Kenwood 
KA 80 + KD 1600 + KX 600 + L5330 L, 

| 900,000 coppia ampli KA 8100 +PIA5 
TRA KX 830 L. 900.000. 
Cinelli Alfonso - Via Slarza, 97 -82019 

I S. Agala dei Goli - Tel: 0823/953793 

■ Vldeoregislrazlonl cercasl VHS oppu- 
J re Beta, appassionato di film possiedo 

entrambi i sislemi di videoregistrazio- 
. ne, faccio trasposizioni, copie. cerco 

J altri appassionali come me per scam- 
biare film. 

. Barberio Roberto - Via F.lli Carle, 45 - 
J 10129 Torino - Tel: 011/585252 
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Selektor 9-16 

Appunti di elettronica 9-18 
Alcuni suggerimenti per migliorare, aggiornare e personalizzare requipaggiamento delle 
discoteche. 

Luci da soffitto 9-21 
Con I'aiulodi uncircuilodi controllo preprogrammato (oprogrammabile) 6 possibileoriginare 
delle figure fanlastlche di ogni tipo che "danzano" sulla superficie del soffitto. 

Mlsuratore dl pressione sonora 
Lo slrumenlo che descriviamo effetlua la misura in dBA enlro I'intero campo. che va dalla 
normale conversazione alia piii forte disco-music. 

Potenza bruta 
L'ampliflcalore descritto eroga 200 Wsu un carico di 4 Q, sufficienti anche per rusoaH'aperto. 

9-28 

9-32 

9-36 Mini mixer 
Un banco dl miscelazione semplice ma buono. Affidabile, facile da costruire, senza compo- 
nent! "strani" e relativamente comodo da ingrandire in caso di necessilS. 

Misuratore dl llvello 9-41 
Queslo misuratore di llvello. comprende un circuito compressore, in modo che lo strumento 
possa dare un'indicazione apprezzabile anche ai livelli piii bassi del segnale 

Condensatori in commutazione 9-43 
Lo slogan deH'elettronica negliannl SOsembra essere "un chip per ogni cosa", Sepensaleche 
stlamo esagerando, vi preghiamo di dare un'occhiala a questa nuova ricelta dell'alta cucina 
elettronica: condensatori commutabili in forma inlegrata. 
Un componente ideale per costruire del filtri eslremamente compatli ed a "taglio ripido" e qui 
per taglio ripido s'intende una pendenza di limilazione della banda di 30-100 dB per otlava! 

II grande VU Meter 9-48 
Gli ordinari VU Meter sono troppo piccoli per poler essere usali come effetti luce nelle 
discoteche. La versione che descriviamo, pud essere costruita grande abbastanza per assol- 
vere a questo ulilizzoi 

Poster... che danza 
Qualcosa di diverse per decorare le paretidi unadiscoteca. Un poster che si muoverimanendo 
al suo poslo ii 

9-52 
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SPECIALE DISCOTECA - 
etfeltl lumlnosl e sonorl. i • 

"wr 
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m ■ ■ A 
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In queslo numero descriviamo 
un nuovo elfelto: un manifesto 
che "danza " pur rimanendo 
lermo! 
II trucco sta nell'usare due 
lampade di colore diverse. 
Quando e accesa una si vedra 
la ligura verde e viceversa. 
II risuUato e che le ragazze 
sembrano danzare su un 
sollofondo tampeggianle. 

Duplicatore di frequenza 
Tra i molti effetti ulilizzali dai chitarristi, ii duplicatore di Irequenza e tra i piii interessanti. 
Questo accessorio non e cost facile da concepire e mettere a punto, in quanto ii segnale di 
uscila degli strumenli musicall non rassomigliache vagamenteai segnalldicui si parla nei libri. 

9-56 

Campanello a sensore 
Sono stati pubblicali su Elektor, diversl campanelli ma non si e mai preso in considerazione 11 
piccolo pulsante che sta di fianco alia porta d'ingresso, che annuncia ii visitatore. Pensiamo 
che si sia finalmente trovato un soslituto elettronlco al tipo di pulsante meccanico normal- 
mente usalo 

9-58 

Mercato 9-60 
Mendle ascoclato all'USPI 
Unlone Stampa 
Perlodlca Itallana 
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^S-servizio circuiti stampati 

keltembr* 1980 

glugno 1979 
EPS 9453 
EPS 9453F 
EPS 9465 
EPS '8041 
EPS 1234 
EPS 9743 
EPS 4523 9831 
EPS 1473 
EPS 1471 
EPS 9765 

generator© di lunziom 
semptic© 
pannello per generaloi© di 
tun2<on( sempiice 
ahmeniaior© $iabiiirzaio a 
circmto miegrato 
lachimetro p©' ta bicicielia 
nduilore dinamico del 
rumor© 
comanoo automaiico per il 
cambio deile dtsoosil've 
i© lotogidhe di Kirlian 
simulaiore di liscrtio a vapor© 
smleiizzaiore di vaporie»a 
imeitore di segnaii 

L 4 000 
L 2 800 

2 500 
7 400 
3 650 
3 400 
2 450 

gennalo 1980 
EPS 9984 
EPS 9965 
EPS 9988 
EPS 9985 
EPS 9966 
EPS 79519 

febbraio 1980 
EPS 9974 
EPS 79038 

'ozz-bo* vanabll© 
iaslie»a ASC" 
pockei bagaieiie igioco 
di destrucza) 
conlammuti cbiocctante 
eiekiermmal 
sinion»a a (asit 

nvelaiore a piossimiia 
i esiensione deile pagin© 
oeil eieklermma' 

EPS 79088-1-2-3 n rj.g.farad 

logllo'agoslo 1979 
EPS HBIl ouslereo alimenialore r 
-f H012 amphlicalore Hi-Fi aa 3W L 7.900 
EPS HB13 auslereo preamplilicaiore L e 300 
EPS HD4 nferimenlo di ireouenza 

universal© L 5 500 
EPS 9525 indicator© di picco a LED L 4 300 
EPS 77006 dislorsiomelro L 5 900 
EPS 77059 alimenialore 0-10V L 4 200 
EPS 77101 amplihcalore per auioradio 

da 4W L 3 300 
EPS 9398 • 9399 D'campiilicaiore preco L 10 500 
EPS HB14 auiiereo preamphficatore 

'ono L 4 400 

EPS 79514 
EPS 78003 
EPS 79077 
EPS 78087 
EPS 79082 
EPS 79095 

marzo 1980 

gale dipper 
(ampeggiatore di poienza 
sempiici efleilt sonon 
cnassis di media Irequenza 
decodiiicaioi© sie'eo 
eiekdoorbeli 

EPS 79019 generalore smusoidale 
EPS 9913-1'? unna di nverbero dignale 
EPS 79040 modulator© ad aneilo 
EPS 9753 bigiia eiettromca 
EPS 80021-1^23 sintoma digital© 
EPS 80016 dislurbalore elenronico 

L 4 200 
L 16 000 
L 4 500 
L 6 300 
L 17 000 
L 8 900 

L 6 500 
L 14 900 

L 10 900 
L 4 300 
L 4 500 
L 4 500 
L 5 500 
L 5 800 
L 11 000 

L 4 900 
L 15 000 
L 6 300 
L 7 400 
L 16 900 
L 3 900 

EPS 79513 VSWR meter L 1 500 
EPS 80027 generalore di col ore L 3 400 
EPS 79033 qulzmasler L 3 000 
sistema d'allaime cenlralizzalo 
EPS 99Sn-l siazione master L 4 000 
EPS 9950-:' siazrone slave L 3 600 
EPS siazione d'allarme L 2000 
EPS 9945 consonaoi 
EPS 9945-F pannello Irontale consonant L 16 000 

consonant 

otlobre 1980 
EPS 80067 digisplay L 4 500 
EPS 80045 lermomelro digitate L 6 200 
EPS 79035 mlllivollmetro CA 

e generalore di segnaii L 2 800 
EPS 9954 preconsonanl L 4 300 

novembre 1980 
EPS 80068-1/2 il vocoder di eiekior-bus 

board L 15850 
EPS 80068-3 >1 vocoder di elekior-filin L 5 450 
EPS 80068-4 il vocoder di eieklor- 

modulo I/O L 5.500 
EPS 80068-5 il vocoder di elektor- 

alimenialore 4 500 
EPS 80022 amplificaiore d'anienna L 1 500 
EPS 80060 chorosyni L 25 500 
EPS 9956/9955 doppio regoiaiore di 

dissoivenza per proielton L 5 100 

sellembre 1979 
EPS 9797 
EPS 9860 
EPS 9817-1 - 
EPS 9970 
EPS 9952 
EPS 9827 
EPS 9927 
ottobre 1979 

Inner logantmico per camera 
oscura 
PPM voitmetro di picco AC 
su scaia logantmica 
voitmetro LED con UAA 180 
oscidographics 
saidaiore a lemperatura 
controllata 
campi magnelici in medicma 
»n<ni-irequen/imelro 

aprll© 1960 dlcembr* 1980 

EPS 79650 convert it ore per onde cone L 4 500 EPS 9423 antenna FM miegraia 
L 5.800 EPS 79039 per inlerm L 3 500 

- pannello monoseiektor L 19 000 EPS 9368 rel© capacibvo L 3 600 
L 4 900 EPS 79070 slemore L 8 500 EPS 9329 sonda logtca versatile L 3 600 
L 5 900 EPS 79071 assistentor L 6 000 EPS 9369 rmni-ncevrtore ad onde 
L 5 500 EPS 80023 lopamp L 3.500 medie L 1 850 

EPS 9192 sosiiiulo logico 
L 4 900 maggio 1980 del poienziomoiro a carbon© L 8 750 
L 3 600 EPS 80065 duplicaiore di treguenza L 2150 
L 6 900 EPS 79024 ncancatore affidabile L 5 000 EPS 80019 ueno a vapore L 2 150 

EPS 8O031 
EPS 80054 

loppreamp 
volet© ona voce "sirana 

EPS 9344 i . 2 mini lamburo L 8 500 (moduiaiore ad aneilo) L 4 500 
EPS 9344-3 generalore di niovi iC L 4 500 EPS 79093 limer/contfoilet programmab L 6 400 
EPS 9948 generalore smusoidale a EPS 80009 sewar (ettetti sonon con 

Irequenze 'isse L 6000 nverbero analogico) L 6 900 
EPS 9491 segnaialore per parcnimetn L 3 500 
EPS 79026 inierruttore a baiumano L 4 500 glugno 1980 
novembre 1979 EPS 80018-2 antenna ainva 

EPS 80018-1 per l automobiie L 6 000 
EDS 80084 accensmne a transistor L 9 000 

EPS 79005 indicalore dtgitale universal© L 5 500 EPS 80086 temporizzalore "mielligente" 
EPS 9751 sirene L 4 500 per lergicnslallo L 7 500 
EPS 9755-1 2 lermomelro L 9 000 EPS 80096 misuralore di consumo 
EPS 9325 il digibeii L 7 500 del carburanie L15000 
EPS 79075 microcomDuter basic L IB 500 EPS 80097 lermiamo i ladn1 (anlifurlo) L 4 000 

EPS 80101 indicalore delta lensione 
dicembre 1979 delta Datiena L 4 000 

EPS 80102 un probe ad astma L 4 000 
EPS 9987 1 - ? amplilicatore letetomco" L 7900 EPS 80109 proiezione per la ballena L 4 500 
EPS 79006 gioco prova torza L 5 700 
EPS 79073 costruzione del computer 

per TV Games (mam board) L 38 000 lugllo/agosto 1980 EPS 79073-1-2 costruzione del computer EPS 78065 nduilore di luce sensor L 4500 per TV Games (power sup- 
ply e keyboard) L 17 500 EPS 79517 canca ballena auton^alice L 4900 

EPS 9906 alimenialore per micro- EPS 79505 ammuloiilore per 
computer basic L 9 900 disc-jockey L 6000 

EPS 9885 scheda con 4k di RAM L 35 000 EPS 79114 'requenzimeiro per 
EPS 9967 moduiaiore TV UHF VHF L 4 500 smteiizzaion L 5300 
EPS 80024 bus board L 12 900 EPS 79509 servo amplilicatore L 3200 

gennalo 1981 

EPS 80050 
EPS 80112-1'2 
EPS 9915 
Piano elettromco 
EPS 9914 
EPS 9979 
EPS 9981 

dissoivenza programmabile 
per diaposidve L. 
mierlaccia cassetie 
per microcomputer basic L 
esiensiom mierlaccia cassetie L 
generator© di note universaie L 
modulo per oltava L 
alimemazione L 
fillri. pieamoli'icalore L 

li 800 
3 600 

14 000 
6 300 
4 000 

11 000 

tebbraio 1981 
EPS 9968-1 
EPS 9968 
2/3/4/5/F 
EPS 79053 
EPS 9840 
EPS 9499-2 
EPS 9862-1/2 

TV-Scopio (amphlicalore 
d'mgresso) L 4 200 
TV-Scopio. versmne base L 22 500 
toto-oracolo L 5.800 
temporizzalore per sviiuppo 
loto L 7 500 
po'laluminosa a raggi 
mlrarossi falimeniatore) L 8 000 
porta iuminosa a raggi 
mfrarossi (irasmetiitor© 
/ricevilore) L 7 200 

X    

Tagliando d'ordine da inviare a: J.C.E.-Elektor, Div. EPS-ESS - Via del Lavoratori 124 - 20092 Cinisello B. 

Nome 

Cognome_ 

Via  

Inviatemi il seguente materiale, paghero al postino I'imporlo indicalo 
, spese di spedizione 

Termini di consegna: 
EPS 60 gg dalla data di ricevlmento dell'ordine 
ESS 90 gg dalla data di ricevlmento dell'ordine 

Citia _ 

Firma 

Data ^ 

CAP- EPS 

| EPS 

EPS 

Codice liscale (indispensabile per le aziende) EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

ESS 

ESS 

ESS 

ESS 
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matzo 1981 
EPS 81047 lermometro da bagno L. 2 200 
EPS 81051 xilofono L. 2 600 
EPS 81049 cancabalterie NiCd L. 3.000 
EPS 81043-1/2 II misuratore L. 4 500 
EPS 81044 il multigioco L 3.900 
EPS 81042 il genio nel barallolo L. 2.200 
EPS 81048 cornamusa L- 2.850 
aprlle 1981 
EPS BO085 amplidcatore PWM L 1.800 
EPS 80089-1 Junior computer 

(basella pnncrpale) L 17 300 
EPS 80089-2/3 Junior computer 

(basella display e allm.) L. 6500 
EPS 9911 D'eamplificalore pick-up L 7 500 
EPS 9873 modulatore d( colore L 4 800 

magglo 1981 
EPS 9874 elektornado L. 5 700 EPS 80069 Sislema intercom L. 4 400 EPS 80077 Prova transistor! L 6200 EPS 81124 Infeieki L 11.000 
glugno 19B1 
EPS 9897-1 equalizzatore. sezlone di 

fillro L 2.500 
EPS 9897-2 equalizzatore. controllo 

dei toni L 2.500 
EPS 9932 analizzalore audio L. 6.300 
EPS 80502 scatola musicale L. 5 650 
EPS 80128 tracciacurve per transistor! L. 1.600 
TV-Scopio versione ampliala: 
EPS 9969-1 basetta memorie L. 8.100 
EPS 9969-2 circuito trigger L. 3.200 
EPS 9969-3 base tempi Ingresso L. 3.200 

lugllo/agosio 1981 
EPS 80071 monitor digitate del battilo 

cardiaco L 10 800 
EPS 80145 monitor digilale del baltito 

cardiac^ (display board) L 2 900 
EPS 80505 ampllficatore a V-FET L 5 300 
EPS 80506 ricevitore super atlivo L 4 900 
EPS 80516-1/2 illumnazione per vetnna L 8 300 EPS 80516 admentaiore a tensione 

varlablle 0-50V/0-2A L. 3900 
EPS 80532 preamplilicalore stereo 

dinamico L 1 900 
EPS 80543 ampllficatore STAMP L. l 800 EPS 80556 programmatoro per PROM L 9 200 

settembre 1981 
EPS 81012 luci da soffitto L 18 900 
EPS 81072 misuratore della 

pressione sonora L 3 600 
EPS 81082 potenza bruta L 6.300 
EPS 81005 campanello a sensore L 2 700 
EPS 81073 poster che danza 

(basetta) L 4 500 
EPS 81073-P poster che danza 

(poster) L 5 000 
EPS 81068 mini mixer L 25 800 
II grande VU Meter 
EPS 81085-1 versione base L. 4 900 
EPS 81085-2 estensione a 240 V L 8 500 

a i> 

Iniettore di segnali 

UK 220 

L iniettore di segnoli UK 220 
e uno strumenlo 
indispensobile a tutti i tecnici 
die si dedicano alia 

Alimentazione: pila da 1,4 V 
Frequenza; 500 Hz 
Armoniche; fino a 
-30 MHz 
Tensione d'oscita-. 1 Vp.p. 
Tensione applicabile al 
puntale: mqx 500 Vc.c. 

riparazione dei 
radioricevifori e degli 
amplificatori di basso 
frequenza. 

a 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

@35 - servizio software 

nP TV Games 
1 - Mastermind 
2 - Codebreaker 
3 - Peversi 
4 - Amazone 
5 - Space shootout 
6 - Four in a row 
7 - Four in a row 

pP TV Games 
test patierns. 
PVI programming 
space shoot-out 

3 - Jackpot 
9 - Surround 
A - Shapes 
B - Piano 
C - PVI Programming 
D - Disassembler 
E - Test patterns 
F - Lotto 

ESS 006 

r> 
Ml 
y 

Psicometro a 6 canali 

KS 272 

ESS 007 Isu nasiro) L. 7,000 

(su Olsco) L 5 S00 

Tulll I clrculll slampall e I dischi software, sono in vendlfa presso I 
migliori rivenditori (Indlcati altrove in questa rivisla) e possono es- 
sere richiesti alia noslra Redazlone ulilizzando il coupon qui sotlo. 

* 

& 

w- 

Un drcuito dalle iHimitate 
applicozioni, che funziona 
come VU-meter a scala 
lineare con luci di potenza 
fino a 300 W per canole 
1800 W in tofale. 
Alimentazione; 220 Vca. 
Consumo Icircuito 
elettronicol; —350 mA 
Potenza massima pilolabile; 
6x300 W 
Livello minimo d'ingresso 
audio; 500 mV 

Completamente a stalo 
solido, indispensobile per 
effetti psichedelici inconsuefi, 
per pubblicita, per 
trattenimenti audiovisivi, per 
giochi e decorazioniiluminose. 

55*° 1 
V. CO^ fjn 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 
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Distributori della rivista Elektor e dei suoi circuiti stampati. 

Teknel 
Via Raffaello, 10 
36070 Castelgomberlo 
Tel.: 0445/90132 

S.G.E. 
dl Splnalo Glanrenzo 
Via C, Colombo. 6 
33077 Saclle 
Tel.; 0434/71988 

Telelecno 
dl Adeodatl Donatella 
Vicolo Rizzardo, 26 
25100 Brescia 
Tel.: 030/54125 

L.P.S. Elettronlca 
dl Saverlo Pantaleone 
Via Sardegna, 56 
90144 Palermo 
Tel.: 091/527477 

C.P.E. 
Via Appia, 279 
04028 Scaurl (LT) 
Tel.: 0771/65590 

Folotecnlca 
Via X Giornale, 4 
25100 Brescia 
Tel.. 030/48518 

De Do Electronic Fillig 
dl Malatesta F.&C. s.r.l. 
Via F. Crispi. 9 
64100 Teramo 
Tel.: 0861/53331 

Gray Electronic 
Via Nino Bixio, 32 
22100 Como 
Tel.: 031/557424 

Pinto 
C.so Principe Eugenio 15 bis 
10122 Torino 
Tel.: 011/541564 

FOREL Elettronlca 
Via Italia 50 
60015 FALCONARA (AN) 
Tel. 071/9171039 

7400 400 74LS273 1800 
74LS00 400 74390 1600 
7402 400 74393 1600 
74LS02 400 4000 450 
7404 400 4001 450 
74LS04 400 4011 450 
7405 400 4012 450 
74LS05 400 4013 600 
7410 400 4015 1050 
7413 600 4016 600 
7414 900 4017 1150 
74LS14 900 4023 450 
74LS20 400 4027 750 
7427 400 4029 1350 
7430 400 4040 1200 
7432 400 4042 1000 
7442 1000 4049 650 
74LS42 1000 4050 650 
7445 1050 4069 450 
7446 1200 4081 450 
7448 1100 4093 800 
7473 550 4511 1350 
7474 550 4514 2900 
74LS74 550 4518 1200 
7486 550 4520 1200 
74LS86 550 4528 1600 
7490 800 CA 3161 1600 
7493 800 CA 3162 6500 
74121 700 LM 301 650 
74123 800 LM 311 900 
74LS125 700 LM390N 2200 
74132 1000 LM391N 1600 
74LS132 1000 LM555N 600 
74LS138 900 LM556N 1050 
74LS139 900 LM723H 1050 
74148 1400 LM3900 1000 
74151 950 TBA810 1400 
74153 950 TBA820 1200 
74LS153 950 TDA2002 1600 
74154 1400 TL081 900 
74157 900 TL082 1300 
74160 950 TL084 2200 
74161 950 UAA170 3200 
74164 1100 UAA180 3200 
74165 1100 XR2203 1900 
74166 1100 XR2206 7000 
74LS166 1100 XR2207 6300 
14174 950 MM2114 
74LS174 950 N3 (300 nsec) 
74190 1100 6600 
74192 1100 E 2708 
74193 1100 Eprom 7000 
74221 1200 8080 A 8500 
74LS241 2000 Z 80 11000 
74S241 2500 MM5303- 74LS244 2000 AY-5-1013 9000 
Spedizloni in conlrassegno I prezzi riportali 
sono netti. non oomprensivi di IVA. Spese di 
spedizione a carico dell'acquirente. Ordine 
minimo 1.10.000. 

Forel Elettronlca 
Via Italia, 50 
60015 Falconara 
Tel.: 071/9171039 

CSE F.lll lo Furno 
Via L. Tolstoi, 14 
20051 Limbiate (Ml) 
Tel.: 02/9965889 

DIPREL 
dl Perrone Caterina 
Via Solemi, 32 
91026 Mazara del Vallo 
Tel.: 0923/941874 

MDM Elellronica 
Via Sbarre inf. Tr. XI di V.le Moro 
89100 Regglo Calabria 
Tel.; 0965/56043 

Dltta Tosi Stefano Elettronlca 
Via R. Fucini, 8/10 
56025 Pontedera 
Tel.: 0587/212164 

CENTRO KIT 
Via L. Cacciatore, 56 
84100 Salerno 
Tel 089/394901 

Elettronlca Mezzetti s.n.c. 
Via A. Agnello 20 
48100 Ravenna 
Tel: 0544/32267 

A.P.L. srl 
Via Tombelta, 35/A 
37100 Verona 
Tel: 045/582633 

Cenlro Eleltronico 
di E. di Bari 
C.so Mantredi, 112 
71043 Manfredonia 

alia C.P.E. 

troverete puntualmente ogni 
mese la rivista Elektor ed i kits 
dei progetti che pubblica. 

C.P.E. Via Appia.279 
04028 SCAURI(LT) 

Tel. 0771/65.59.0 

C.E.L. 
di Langella Ollmpo 8. F.sco s.n.c. 
Via S. Anna alle Paludi, 126 
80142 Napoll 
Tel.: 081/266325 

BMP s.n.c. dl Benevelll e Prandl 
Via Porla Brennone, 9/b 
42100 Regglo Emilia 
Tel.: 0522/46353 

Elettrotecnlca Sud srl 
Via Settimio Mobilio 27 
84100 Salerno 
Tel.: 089/239576-9 

T eleradioprodoltl 
dl Antonio Vltlello 
Via Gaetano De Bottis, 7 
80059 Torre del Greco 

CSE F.lll Lo Furno 
Via Maiocchi, 8 
20129 Mllano 
Tel.: 02/2715767 

CF Elettronlca Professionale 
C.so V Emanuele, 54 
80122 Napoli 
Tel: 081/683728 

REEM 
Via di Villa Bonelli. 47 
00149 Roma 
Tel.: 06/5264992 

Farisalo Elettronlca di S. Sosic 
Via Pioga, 142/B 
35011 Campodarsego (PD) 
Tel.: 049/759288 

Delta Elettronlca 
Via California, 9 
20144 Mllano 
Tel.: 02/436244 

Lyra Elettronlca 
P.zza Muzji, 16 
80129 Napoli 
Tel.: 081/362414 

Grlvar Elettronlca 
Via Traversagna, 2/A 
41058 Vlgnola 
Tel.: 059/775013 

REO Elettronlca 
di Sacchl M. Rosa 
Via Briosco, 7 
27100 Pavla 
Tel.; 0382/ 465298 

Costruzlonl Eleltronlche 
Industrial! 
Via G. Puccini, 297 
55100 S. Anna Lucca 
Tel.: 0583/55857 

Cenlro Eletlronico 
Via A. Specchi 54 
96100 Siracusa 
Tel: 0931/41130 
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Distributori della rivista Elektor e dei suoi circuiti stampati. 

Presso la sede GBC - V.le Matleottl 66 
20092 Cinisello B. - Tel. 02/6181801 
e reperibfle la 

TASTIERA PER IL 
COMPUTER TV GAMES: 
lastlnl 
cappucci 

codioe GL 0900/00 
codlce GL 0902/00 

Alia Cross Point polele aoquislare la 
TASTIERA ASCII 

Key switch lipo JP 5045 
Key switch lipo JP 5025" 
' richiedele cappuccio normale 
e doppio con inneslo ad "X" 

CROSS POINT - Via Mlglioretli 2 
20161 Mllano - Tel. 02/6461061 

Alia I.C.C. polrete Irovare i seguenli 
componenli: 

MM 5303 
AYS - 1013 
96364 
RO - 3 - 2513 

I.C.C. - Via Palma, 9 - 20100 Mllano 
Tel.: 02/4045747 

Alia 

LPS elettronica 

troverete puntualmente 
la rivista Elektor, i 
circuiti stampati e i 
componenti dei progetti 
pubblicati. 
Inoltre; 
Contenitori e rack TTL - 
CMOS - memorie - 
tastiere - microcomputer 
- data books e biblioteca 
tecnica. 

LPS elettronica 

Via Sardegna56 

90144 Palermo 

Tel. 091/527477 

ELETTRONICA 

41058 VIGNOLA (Modena) 
COMPONENTI ELETTRONICI 

RIVENDITORE AUTORIZZATO DEI 
CIRCUITI STAMPATI E DEI COMPO- 
NENTI ELETTRONICI RELATIVI Al 
PROGETTI APPARSI SU ELEKTOR 

Inoltre e disponibile una vasla 
gamma di transistor, integrati, kits 
elettronici, minuterie varie e 
altoparlanti per hobbisti. 
Antenne per impianti TV e 
componenli elettronici per Industrie, 
artigiani, riparalori e inslallatori. 

Tel (059) 77.50.13 

Via Traversagna, 2/A 

S.G.E. ELETTRONICA 

via Colombo, 6 - 33077 Sacile (Pn) - Tel: 0434/71988 

ELEKTOR KITS • ELEKTOR KITS • ELEKTOR KITS • ELEKTOR KITS • ELEKTOR KITS 

-AUDIO- 

9817 
9860 
80023 
80031 
9945 
9954 
80060 
9874 
9932 
9897-1 

9897-2 

80502 

Vu-meter 
p.p.m. 
Topamp 
Topreamp 
Consonant 
Preconsonant 
Chorosynt 
Eleklornado 
Analizz. audio 
Equalizzatore 
sez. di filtro 
Equalizzatore 
controllo dei toni 
Scatola musicale 

25.000 
10.000 
32.500 
52.000 
52.000 
11.000 
85.000 
29.500 
33.000 

L 20.000 

23.000 
40,000 

-LUCI- 

78065 Riduttore luce 
sensor L. 14.500 

80027 Generatore 
di colore L, 45.000 

- FOTO- 

9797 Timer logaritmico 
per camera oscura L, 32.000 

79024 Ricaricatore 
affidabile L, 20.000 

9840 Temporizzatore 
per foto L, 28.500 

81049 Carica batt. NiCd L. 15.000 
81002 Dissolvenza 

diaposilive L. 87,000 

-MISURE- 

9453 Generatore 
di funzioni L. 45.000 

9465 Alimentatore 
stab, a C.I. L. 20.500 

9927 Mini 
frequenzi metro L. 50.000 

80077 Prova transistor L. 24.500 

■AUTO- 
79517 Caricabatterie 

automalico L. 11.500 
80084 Accensione 

a transistor L. 26.500 
80086 Temporizzatore 

per tergicristallo L. 32.000 

-COMPUTER- 

80089 
80089 

2/3 

Junior computer 
Alimentatore per 
Junior computer 

180.000 

L, 20.000 

-HOBBY- 

80021 
9967 
79095 
9423 
81044 
81047 

Sintonia digilale 
Modulalore TV 
Elektorbell 
Antenna P.M. 
Multigioco 
Termometro 
da bagno 

L, 
L. 
L. 
L. 
L. 

70.000 
11.500 
59.000 
12.500 
28.500 

L. 14,500 

AVVERTENZE; 
Ogni kit comprende il circuito stampato e tutti i componenti necessari alia realizzazionedel progetto, escluso il trasformatore di alimentazio- 
ne e minuterie di accessorio. 
I prezzi sono comprensivi di IVA. 
Reperibilitd: spedizioni postali in contrassegno oppure presso i migliori rivenditori. Spese di spedizione a carico dell'acquirente. 
Vengono evase richieste di kit non ancora pubblicati. 



Questa e una etichettatrice Rotex, 

26 solidi pezzi in garanzia totale per 5 anni. 
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Rnrex 
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In cinque anni anche alia migliore 
delle etichettatrici puo succedere di tutto. 
Perci6. oltre ad avere un'etichettatrice 
all'avanguardia per maneggevolezza, 
facility d'uso. nitidezza di caraltere 
e grande varieta di nastri 
e di misure. da oggi potrete avere, 
con Rotex. un'etichettatrice 
supergarantita. 

Rotex 
assistenza e garanzia totale 

Sblikan distrlbutore escluslvo per I'ltalla nel settore cancelleria e tlmbrlficl. 
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8ROWN BOVER1 

GOERZ 
METRAWATT 

METRAWATT ITALIANAspa 

20092 CINISELLO B (Ml) - Via F III Giaccfii 48 - Tel 6121481 (5 linee r a.) Telex 332479 METRAI 

METRAVO* 1D/1H 

in esecuzione digitaie 
od analogica: 

□ Boccole di collega- 
mento e cavetti speciali 
di misura, protetti contro 
contatti accidentali 

□ Possibility di usare 
cavetti di misura dotati 
di usuali spine a banana 

□ Ampia gamma di 
portate, predisponibili 
mediante commutatore 
di portata di sicura 
affidabilita 

economici in 

in esecuzione tecnica 

professionale con indicazione 

digitaie od analogica 

□ Protezione contro i 
sovraccarichi per lo 
strumento 1D: su tutte 
le portate fino a 250 V~ 
per lo strumento 1H: 
protezione dell'equi- 
paggio di misura 

□ Portate di corrente 
alternata 

□ Portate per tensione 
alternata con elevato 
valore di risoluzione 

□ Costruzione razio- 
nale per agevolare 
eventual! riparazioni 

□ Gli strumenti corri- 
spondono alle norme 
DIN 40050, 43780. 
57410 e 57411 



SOS. 

DALLA GBC ITALIANA 

PER I CIRCUITI 

INTEGRATI 

nuovo saldatore senza fili 

luce incorporata 

carica rapida 

f 

% 

s. 

k 

'r> 
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Nell'era dei microprocessori delle sofisticate tecnologie MOS 
e BIFET il saldatore WAHL-ISO-TIP risolverd tutti i vostri pro- 
blemi di affidabilita relativi alle saldature. 
Tecnici professionisti fatelo diventare uno strumento indi- 
spensabile per il vostro laboratorio. 
Salvando anche uno solo dei sofisticatl circuit! LSI avrete 
gia pagato una grossa parte del costo di questo autentico 
gioiello. 

ALCUNE CARATTER1STICHE: 
• Si ricarica solamente in 4 ore. 
• Indipendenza totale. Raggiunge la temperatura di saldatura 

in 5 secondi. Effettua fino a 125 saldature senza bisogno 
di ricarica. 

• Le punte isolate eliminano le correnti parassite: non neces- 
sita quindi di messa a terra. 

• Pulsante di riscaldamento per prevenire accidentali riscalda- 
menti della punta. 

• Supporto con incorporato il circuilo di ricarica 
• Nuove batterie a lunga durata al nichel-cadmio 
• II tempo di ricarica & 3 volte inferiore rispetto alle batterie 

standard, 
• La confezione comprende; 1 saldatore, 1 supporto carica 

batterie, 1 punta 0 1,8 mm, 1 punta 0 4,7 mm. 

codice GBC LU/5800-00 

- 

M' 

Peso 
Lunghezza con punta 
Temperatura 
Pofenza 
Tensione di ricarica 
Tensione di alimentazione 

* 

■ •>fgm\ 

150 g 
20 cm 
370 0C 
50 W 
2,4 V 
220 Vc.a. 

in vendita presso lulte le sedi GBC 



LIBRERIA ELETTRONICA 

Gulda mondlale dei circuit! Integrati TTL 
L. 20.000 (Abb. L. 18.000) Cod. 6010 

Costrulamo un vero mlcroelaboratore 
elettronlco 
L. 4.000 (Abb. L. 3.600) Cod. 3000 

Digit 1 
L. 7.000 (Abb. L. 6.300) Cod. 2000 
Digit 1 con plastra sperlmentale 
L. 14.000 (Abb. L. 12.600) Cod. 2001 

Transistor cross-reterence guide 
L. 8.000 (Abb. L, 7.200) Cod. 6007 

300 circuit) 
L. 12.500 (Abb. L. 11,250) Cod. 6009 

Le radiocomunlcazionl 
L. 7.500 (Abb. L. 6.750) Cod. 7001 

Le luci pslchedeliche 
L. 4.500 (Abb. L. 4.050) 
Cod.8002 
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Appuntl dl elettronica 
L. 8.000 (Abb.L. 7.200) Cod. 2300 

Selezlone di progetti elettronlcl 
L. 9.000 (Abb. L. 8.100) Cod. 6008 

Digit 2 
L. 6.000 (Abb. L. 5.400) Cod. 6011 

Tabelle equlvalenze semlconduttorl 
tub! professional! 
L. 5.000 (Abb. L. 4.500) Cod. 6006 

Corso dl progettazlone del circuit! 
a semiconduttore 
L, 8.400 (Abb. L. 7.560) Cod. 2002 

Alia ricerca dei tesorl 
L. 6.000 (Abb. L. 5.400) Cod. 8001 

Accessor! elettronlcl per autoveicoll 
L. 6.000 (Abb. L, 5.400) Cod. 8003 

100 rlparazioni TV illustrate 
e commentate 
L. 10.000 (Abb. L. 9.000) Cod. 7000 

Manuale dl sostiluzione dei translstorl 
glapponesl 
L. 5.000 (Abb. L. 4.500) Cod. 6005 

Wmm 
r/A 

Per ordlnare quest! Ilbrl utlllzzate I'apposlto tagllando Inserlto In fondo a questo opuscolo 



Una semplice introduzione 

al mondo affascinante 

dei computer... 

IIS 

m 

Volume 1 

L. 11.000 (Abb. L. 9.900) 

Per ordinarlo fate richiesta scritta alia- 
J.C.E, - Via dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello B. (Ml) 
alleganda assegno a precisando che volete 
il pagamento in confrassegno. In quesfultimo caso 
vi verranno addebitate le spese di spedizione. 

r> 

Preamplrficatore 

stereo 

UK 531 

0. f* 
« 

Preamplificafore di alto fedelta, 
fa parte della serie "microline" 
che comprende un intero impianto 
HI-FI di ingombro ridotlissimo ma 
di resa eccellente. Regolozione 

dei toni alii e bassi, ingressi per 
giradischi, radiosintonizzatore, 
registratore a nastro od a 
cassetta, con possibilita di 
registrazione. 

Alimentazione: 220 V c.a. 50-60 Hz 
Guadagno: 9 dB 
Regolazione toni; ± 15 dB 
Rapporto S/N; 70 dB 
Tensione uscita: 250 mV (0,5 V max) 
Sensibilita ingresso phono; 3 mV/47 kO 
Sensibilita ingresso Tuner: 100 mV/45 kO 
Sensibilita ingresso TAPE; 100 mV/45 kO 
Distorsione phono; 0.3% 
Dislorsione tuner e tape: 0,1% 
Uscita tape; 10 mV V 

nXW 

DISTR1BUITO IN ITALIA DALLA GBC 

n R 

Amplrficatore stereo 

di potenza 

UK 537 

Completa lo serie HI-FI 
"microline' della quale e 
I'elemento di potenza. I 18 W pe 
canale forniscono un ottimo 
volume musicale per piccoli e 
medi ombienli. II minimo 
ingombro della serie "microline' 
consente I'impiego 'giovane' 

dove si abbiono scarse 
disponibilild di spazlo. 
Impiega circuiti integrati di 
potenza autoprotetti contro il 
sovraccorico ed il cortocircuito, 
per la massima sicurezza di 
esercizio. 

Potenza di uscita musicale: 36 W 
Potenza di uscita per canale 11% distorsioneL 18 W 
Impedenza di uscita: 4-j-8 Q , 
Risposta di frequenza a -3 dB: 25-t-40.000 Hz \ aQ •* 
Impedenza ingresso; 100 KQ L ' ( 
Alimentazione; 220 V c.a. 50/60 Hz 

& 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

a R 

Sintonizzatore 

stereo FM 

UK 543 

Un opporecchio rodio do inserire 
nella lineo "microline", con 
eccellenti prestazioni di sensibilita, 
selettivitd e semplicita d'uso. 
Fornisce un segnale audio 
a basso rumore e di ottimo 

fedelta. 
Minimo ingombro, ospetto 
elegante ed ossoluta modularita. 
Carotteristiche di uscita unificote e 
compatibili onche con oltre 
apporecchialure HI-FI. 

Gamma di frequenza; 87,S-H08 MHz 
Sensibilitd: 2^ pV IS/N = 30 dBI 
Impedenza d'ingresso; 75 Q 
Impedenza di uscita; 12 kQ 
livello d'uscila riferilo alia sensibilita di 100 pV 
Idev. 75 kHzl; 200 mV 
Distorsione artnonica; 0^5% "L-/> 
Separazione stereo FM; 30 dB 
Risposta in frequenza; 30-H2C00 Hz ±1 dB 
Alimentazione; 220 V c-a. 50/60 Hz 

n^°,0 

fjP- CO' 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 
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r|= abbonarsi convlene.. = 

•• si risparmia lino al 40.% 

PROPOSTE TARIFFE PROPOSTE TARIFFE 

1) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE 

L. 22.500 
anziche L. 29.500 
{esioro L 33.500} 

12) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
MILLECANALI 

L. 46.000 
anziche L, 61.000 
(eslero 1. 66.000) 

2) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE 

L. 23.000 
anziche L 30,000 
'eslaro I 33.000) 

13) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR -|- 
MILLECANALI 

L. 47.000 
anziche L 65 000 
leslero L 63,000) 

3) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR 

L. 24.000 
anziche L 34.000 
(eslcro L 30 000) 

14) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE -|- 
SELEZIONE -f ELEKTOR 

L. 65.500 
anziche L. 93.500 
(eslero L 91 500) 

4) Abbonamento annuo a 
CINESCOPIO 

L. 24.500 
anziche L. 30.500 
(esle'o 1. 34 5001 

15) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE -f- 
CINESCOPIO 

L. 66.000 
anziche L. 90 000 
(eslero L 96 0001 

5) Abbonamento annuo a 
MILLECANALI 

L. 25.000 
anziche L. 31.000 
(eatero L. 35.000) 

16) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO 

L. 67.500 
anziche L. 94.500 
(eslero U 93,500) 

6) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE 

L. 43.500 
anziche L. 59.500 
'eslero L 63 500) 

17) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE -f 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO 

L. 67.000 
anziche L 94,000 
(eslero l 93 000) 

7) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
ELEKTOR 

L, 44.000 
anziche L 63.500 
lesiaro ) 60.500) 

18) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE -f- 
SELEZIONE + 
MILLECANALI 

L. 66.500 
anziche L, 90.500 
(eslero L 106 500) 

8) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
CINESCOPIO 

L. 44.500 
anziche L. 60.000 
(estero L 65.000) 

19) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE -f 
SELEZIONE-)-ELEKTOR 
CINESCOPIO 

L. 86.000 
anziche L 124.000 
(eslero L 122.0001 

9) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
ELEKTOR 

L. 45.000 
anziche L. 64.000 
(esioro L 61 000) 

20) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE 4- 
SELEZIONE + ELEKTOR4- 
MILLECANALI 

L. 86.500 
anziche L 124.500 
(eslero L 122,5001 

10) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
CINESCOPIO 

L. 45.500 
anziche L 60.500 
losloro L 65 500) 

21) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE 4- 
SELEZIONE 4- 
MILLECANALI 4- 
CINESCOPIO 

L. 87.000 
anziche L. 126.000 
(eslero L 127 0001 

11) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO 

L. 46.500 
anziche L. 64,500 
leslero 1,62.500) 

22) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE 4- 
SELEZIONE+ ELEKTOR-(- 
CINESCOPIO 4- 
MILLECANALI 

L. 103.000 
anziche L 155.000 
leslero I. 149.000) 

IMPORTANTE 

Per sottoscrivere abbonamenti, utilizzate I'apposito tagliando 
inserito nelle ultime pagine di questa rivista. 

Le riviste leader 
in eletlronica 
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Flgura 1. Come avvlene M soccorso. II processore del segnall nella stazlone a terra del Sarsal deve 
ricevere I deboll segnall provenlenll dal trasmeltltore (che non i slalo progeltato per essere caplato dal 
satellite), e deve qulndl rllrasmelterll all'aereo dl soccorso. 

Un processore dl segnale 
per ricevere gll SOS 

1 sopravvissuti ad un disastro aereo o ma- 
riltimo possono anche perdere la vita se si 
veriftca un ritardo nell'arrivo dei soccorsi. 
E un'evenlualita tutl'allro che rara, in 
quanto anche gli aerei civili e le scialuppe 
di salvalaggio dotati dei trasmettitori- 
localizzatori di emergenza (ELT = Eme- 
gency Locator Transmitter) possono man- 
dare i loro segnali solo entro un piccolo 
raggio ed a portata ottica. 
Quesli deboli segnali saranno pero presto 
decifrati da un sofisticato processore co- 
struito in Canada. Questo processore fa 
parte di un progetto, sponsorizzato dal 
Canada, dagli Stati Uniti e dalla Francia, 
allo scopo di lanciare un satellite di ricerca 
e di soccorso (Sarsat). Questo sistema avra 
la possibilita di individuare i segnali di 
pericolo provenienti da aerei e da navi in 
tutto il mondo. Un sistema sperimentale 
previsto per I'entrata in funzione nel 1982, 
sarA per6 limitato alia localizzazione dei 
disastri aerei che awengono negli Stati 
Uniti e nel Canada. 
I ricevitori ed i trasmettitori radio, colloca- 
ti su satelliti in orbita polare bassa, faran- 
no rimbalzare i segnali dal luogo dell'inci- 
dente ad una slazione ricevente a terra, con 
intervalli di sei ore (vedi figura). II proces- 
sore che si trova in questa stazione a terra 
calcoleri la posizione dell'incidente deri- 
vandola dalla variazione di frequenza do- 
vuta all'effetto Doppler che subira il se- 
gnale di pericolo durante il passaggio del 
satellite sulla verticale dell'ELT. Prove si- 
mulate hanno dimostrato che il sistema 
Sarsat sara capace di delimitare il luogo 
deU'emergenza entro un raggio di 20 Km, e 
quindi con una precisione sufficiente da 
permettere agli aerei di ricerca di sorvolare 
la zona del disastro. 

Gil ostacoli 

II presidente della Canadian Astronautics, 
Jim Taylor dice che il processore deve mi- 
surarsi con i bassi rapporti segnale/rumo- 
re e con le interferenze di ogni genere: 
"anche dopo tre anni di ricerche non sia- 
mo ancora in grado di dare una risposta a 
quesli problemi. II processore deve elabo- 
rare segnali di pericolo a 121,5 ed a 243 
MHz con la prospettiva di un elevato nu- 
mero di falsi allarmi. Inoltre. per localizza- 
re con sicurezza I'apparecchio precipitato. 

dovra poter misurare le frcquenze con una 
precisione dello 0,001 %, pur trattando 
contemporaneamente ftno a 10 secondi 
compresi in una stretta banda". 
11 processore dei segnali e controllato da 
un calcolatore Hewlett-Packard HP 1000F 
e da un elaboratore a schiera AT 120B 
della Floating Point Systems. "Abbiamo 
bisogno di tutta la complessita possibile, 
non solo perche le specifiche sono molto 
precise, ma anche perche in questo sistema 
esistono ancora delle incognite" afferma 
Taylor. Queste incognite comprendono le 
variazioni di frequenza provocate dalla 
ionosfera, che possono introdurre degli er- 
ror!. "Non e ancora nota la teraperatura di 
rumore che sara vista dall'antenna a terra" 
aggiunge lo stesso Taylor. 

StWil 

Incoerenza 

Le forme d'onda poco precise inviate dagli 
ELT sono un altro problema per il proces- 
sore. Essendo dei dispositivi relativamente 
a buon mercato. e solo una supposizione 
che gli ELT possano generareuna portan- 
le modulata ad onda quadra con caratteri- 
stiche matematiche ben definite. In effetti. 

Taylor sostiene che "si tralla in realta di un 
segnale portanle incoerente che suscita an- 
che preoccupazioni dovute alle armoniche 
ed alle casual! modulazioni in frequenza". 
La Canadian Astronautics ha gia svilup- 
pato un prototipo di processore, ed ha 
avviato trattative con la NASA perfornire 
agli U.S.A. questo equipaggiamento. La 
stessa ditta costruirS anche la stazione di 
terra completa, che sarS situata presso Ot- 
tawa, con un contralto di un milione e 
mezzo di dollari stipulato con il governo 
canadese (dipartimenti della difesa nazio- 
nale e delle comunicazioni). 

Electronics International - 3 luglio 1980 

Gll sviluppi piii recent! 

Le operazioni di ricerca e di soccorso per 
gli aerei precipitati e le navi in avaria sono 
difficili nelle migliori situazioni e. se non si 
dispone di un sistema efficace di segnala- 
zione, tendono a rivelarsi impossibili. 
Queste operazioni si dimostreranno pero 
molto piu facili una volta che il sistema di 
ricerca e soccorso via satellite chiamato 
Sarsat diventera operative, nella primave- 
ra del 1982. 
Lavorando in collaborazione, gli Stati 
Uniti, il Canada e la Francia hanno basato 
il programma Sarsat sulla prossima gene- 
razione di satelliti NOAA - E (NOAA = 
National Oceanic and Atmosferic Admini- 
stration = Amministrazione nazionale 
oceanica ed atmosferica). un tipo progre- 
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dito di satellite Tiros - N. La Francia ed il 
Canada fomiranno le apparecchiature di 
bordo da montare sul veicolo spaziale 
americano. Anche I'Unione Sovietica col- 
laborera alTimpresa, ma usando satelliti 
propri. 
Di solito la ricerca ed il soccorso negli Stati 
Uniti, nel Canada ed in Francia, si attiva- 
no in seguito ai segnali di emergenza pro- 
venienti da radiofari di piccola potenza 
die funzionano alle frequenze di 121,5 e 
243 MHz. Gli aeromobili sono equipag- 
giati con trasmettitori - localizzatori di 
emergenza (ELT = Emergency Locator 
Transmitters) e le navi con Gli Epirb 
(Emergency position-indicating radio bea- 
con = Radio faro di emergenza die indica 
la posizione). I segnali di entrambe le ap- 
parecchiature sono congegnati in modo da 
poler essere ricevuti con apparecchiature 
munite di ricerca manuale, 
Comunque non esiste tin sislema diverse 
per il rilievo continue di questi segnali, ed 
alia lore ricezione spesso non sono dispo- 
nibili apparecchiature per la ricerca della 
direzione di provenienza. La determina- 
zione della validita dei dati e spesso diffici- 
le per il fatto che la trasmissione non con- 
liene dementi atti all'identificazioneod al- 
ia conoscenza della posizione. 

Segnale supplementare 

Con il Sarsat. i segnali di pericolo sulle 

s 

¥ W m 

frequenze di 121,5 e di 243 MHz vengono 
ritrasmessi da un ripetitore che si trova a 
bordo del satellite, verso un LUT (Local 
User Terminal = Terminale locale di uten- 
te) a terra, menlre i trasmettitori ELT/Epi- 
rb si trovano in vista del satellite (vedi nola 
precedente). Delle emissioni sperimenlall 
a 406 MHz verranno inviate verso il satelli- 
te che reca a bordo un ricevitore- 
processore, il quale mettera in evidenza I 
dati temporal! contenuti nel segnale di pe- 
ricolo. 
II ripetitore sara fornilo dalla SPAR Aero- 
space LTD di Montreal e potra ricevere 
lutti e tre i segnali. a 121,5. 243 e406MHz, 
ritrasmettendoli verso le stazioni a terra 
con una portante a 1,544 Gigahertz; sono 
dati forniti da Bernard J. Trudell, direttore 
della missione di ricerca e soccorso del pro- 
getto Sarsat presso il Goddard Space 
Flight Center a Greenbelt, Maryland. 
Un ripetitore analogo ricevera i segnali da 
100 m W alle suddette ire frequenze, le mul- 
lipiera con i segnali digitali a 2,4 kilobit del 
processore di bordo, e modulera in fase 
questi segnali multiplex sulla portante di- 
retta verso terra alia frequenza di 1,544 
GHz. Le larghezze di banda alle frequenze 
di 121,5. 243 e 406 MHz sono rispettiva- 
mente di 25, 46 ed 80 kHz. 
Di conseguenza il coefficiente di amplifica- 
zione dei segnali varia a seconda della po- 
tenza necessaria a mantencre attivo il se- 
gnale da 8 W del collegamento verso terra. 
La cifra di rumoredel segnale a 121,5 MHz 
e di 5 dB. mentre per i segnali a 243 ed a 406 
MHz avremo una cifra di rumore di 3,5 
dB. 
"Queste cifre di rumore permettono di rile- 
vare il segnale fino a circa -170 dBW, a 
seconda della bonta del segnale originale"; 

DATI III FEHPO REALE DATI MEMORIZZATI 

SATELtlTE SAIEUIIE 
ROAA NOAA 

RIPETITORE 1 PROCESSORI RIPETITORE/PROCESSORE 

RADIOFARI 
01EMFRGIRZA 

tsisram 
11215 f 

2«3 MH?I 

RADIOFARI 01 
[MERGFII2A 

SKRIMFKIAII 
MB Mb) 

COllFGAMEIltO 
A 1701 MR; 

(U.S., 
CANADA. 
FRANCE) 

CENTRI 01 
COOROOA- 

MENFO 
DEI SOCCORSI 

SISIEMI 
A TERRA 

ROAA 
CERIRI 

di comtoiio 
MISSIORE 

TERMINALS 
LOCALE 

01 OTENIE 

Figura 2. Stazione di ascollo. II Sarsat fa in modo che II ripetitore del satellite NOAA possa Irasmettere I 
segnali di emergenza ai terminale locale di utente. 

questo e quanto afferma Harvey L. Wer- 
stiuk, direttore tecnico del Canadian Com- 
munication Research Center di Ottawa. 

g#)a: 

La collaborazione 
franco-canadese 

II ricevitore-processore sara costruito in 
Francia dalla Electronique Marcel Das- 
sault. e potra ricevere i segnali a 406 MHz. 
Esso ritrasmettera questi segnali in paral- 
lelo con il ripetitore canadese. II processo- 
re memorizzera i segnali fino a quando il 
satellite arrivera a portata ottica di una 
delle due stazioni NOAA a terra, che sono 
situate a Fairbands (Alaska) ed a Wallop 
Island (Virginia). II processore e progetta- 
to in modo da poter trattare simultanea- 
mente fino a 90 segnali ELT. 
La caratteristica piit importate di questi 
sistemi di processo sistemati a bordo e la 
presenza di due processori identici. 
Ognuno di questi usa un servomeccanismo 
a singolo anello di retroazione agganciato 
in fase, per sincronizzarsi rapidamente al 
treno d'impulsi non modulato da 160 mil- 
lisecondi che segnala I'inizio del messaggio 
proveniente dal trasmettitore di emergen- 
za. II processore contiene inoltreun conta- 
tore doppler che determina la frequenza 
del segnale ricevuto con precisione mag- 
giore di 0,035 Hz. L'informazione estralta 
dalla sequenza di bit, come pure il contras- 
segno del tempo effettivo e la frequenza 
ricevuta, vengono formattati dal codifica- 
tore del processore e quindi fatti passare 
attraverso ad un buffer al processore della 
velocita d'informazione contenuto nel sa- 
tellite. 
Questo processore modula con i suoi dati il 
trasmettitore verso terra del ripetitore ca- 
nadese, che invia il segnale in tempo reale 
verso il ricevitore a terra LUT quando que- 
sto e a portata visuale. I dati sono anche 
memorizzati su nastro per poterli in segui- 
to inviare ad una stazione principale 
NOAA a terra. 
Le stazioni a terra possono ricavare la po- 
sizione delTemittente di emergenza dai da- 
ti riguardanli la frequenza ed il tempo. 

II veicolo spaziale RCA 

11 satellite NOAA-E e costruito dalla RCA 
Corp's Astro Electronics facility di Prince- 
ton (New Jersey) e sara il quinto di una 
serie di satelliti ad orbita polare per ricer- 
che d'ambiente. Sara pero il primo a porta- 
re a bordo il sistema di ricerca e soccorso. 
L'impresa di collaborazione con la Russia, 
chiamata Cospas-Sarsat iniziera 1'attivita, 
secondo le previsioni, poco dopo il lancio 
del NOAA-E. La Russia fornira due satel- 
liti propri. 

Electronics International - 13 gennaio 
1981 
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Non occorre perdere tempo a descrivere 
cosa sia una discoteca, ma possiamo offri- 
re alcuni suggerimenii per migliorare, ag- 
giornare e personalizzare I'equipaggia- 
mcnto di questi locali. Con 1'aiulo di unoo 
piii tra i progelti descritti in queslo numero 
della rivista e possibile aggiungere potenza 
supplementare od effetli di luce diversifi- 
cati, per rendere la vostra discoteca "com- 
pletamente diffcrente", Uno degli articoli 
descrive un soffilto psichedelico che pre- 
senta interessanti effetti di luce. Come e 
anche detto in quelParticolo, I'effetto si 
puo indifferentemente applicare ad una 
parete. Pensate soltanto a come potranno 
essere brillanti i vostri trattenimenti con 
un'intera parete del soggiorno che pulsa e 
brilla di figure luminose colorate (magare 
del tipo "inconlri ravvicinati"!!). 
Gli accorgimenti eleltronici per accentua- 
re Peccitazione e I'originalila dell'ambien- 
le possono essere la causa determinanle 
della popolarita di un certo locale. 

Appunti 

in discoteca 

"La febbre del sabato sera" ha fatto girare piii di una testa. Ha dato una 
veste di rispettabilita alia turba di frequentatori di discoteche in tutta 
Europa. II film e stato il capostipite di questo genere ed ha catturato il 
cuore ed i.... piedi di molti milioni di individui. Con I'aumento a valanga 
delle discoteche professional! in tutta la nazione, molti fabbricanti si 
sono dedicati alia produzione degli impianti destinati a questa attivita. 
Ora, andare in discoteca e diventato normale a tutte le eta anche a 
quella di Mike Bongiorno? 

Elettronlca da discoteca. 
Le luci ... 

La maggior parte delle discoteche sono 
addobbate in modo speciale per il moder- 
no modo di ascoltare la musica, e questo 
comprende un notevole lavoro di ricostru- 
zione, decorazione ed installazione di im- 
pianti. Non si tratta dopotulto di locali 
destinati solo alle danze. ma palazzi colo- 
ratissimi che vibrano in una ridda di suoni, 
luci e colori. Gli effetti sono esaltati da 
proiettori a filtri rotanli a liquido, specchi 
girevoli, luci correnti. tubi luminosi, pavi- 
menti illuminati, soffitti altrettanto illumi- 
nati, eccetera, e I'intera combinazione J 
programmata per muoversi al rilmo della 
musica. 
Gli articoli contenuti in questo numero di 
Elektor aumentano le possibilila e descri- 
vono gli effetti di luce che si possono ottc- 
nere con divcrsi circuili "facili da coslrui- 
re", come il "misuratore di livello", il 
"manifesto danzante', e le "luci da soffitto 
per discoteca". Questi circuit! possono an- 
che essere usati dagli appassionati per met- 
tere insieme un personale spettacolo o per 
dare un ricevimento "speciale" a casa pro- 
pria. 
I titolari delle discoteche dispongono ora 
della possibilita di aggiungere un tocco di 
originalita al loro impianto. 
Naturalmenle. la costruzione dei proietto- 
ri con filtri rotanti a liquido e dei proiettori 
Laser e qualcosa che sorpassa la normale 
possibilita di un dilettante, ma le luci cor- 
renti e gli altri tipi di lampeggiatori sono 
ugualmenle efficaci. ed i relalivi schemi 
sono stali regolarmente pubblicati da 
Elektor ad entervalli regolari, esi possono 
quindi facilmente ritrovare. Piuttosto, se 
avete dei dubbi, prima di cominciare con- 
trollate la copertura della vostra assicura- 
zione!! 
E per quanlo riguarda il costo di questi 
impianti da discoteca? 
Ebbene, prima di leggere quanto segue, e 

# 

Flgura 1. Un gruppo dl plccoll ma polenll slsleml dl altoparlantl destinati alle discoteche. 



Ti presento il 

complesso HI-FI 

MICROL1NE. E ottimo 

e costa poco. Anzi, 

5.000 lire meno di 

poco... 

MICRO LINE 



Ti presento il 

complesso HI-FI 

MICROLINE. £ ottimo 

e costa poco. Anzi, 

5.000 lire meno di 

poco... 

MICRO LINE w 



Appuntl In dlscoteca eleklor settembre 1981 — 9-19 

□ 

>=5 

Fig. 2. Le "viscera" dl una cassa acusllca facente paiie della serle JBL. Quesl'ultlma contlenenon mono 
dl cinque altoparlanll dlversl. 

meglio che vi beviate qualcosa di molto 
forte, in quanto le spese potrebbero anche 
aggirarsi sul centinaio di milioni o piii! 
Questo se voletc fare un lavoro professio- 
nale. I costi dei circuiti pubblicati in questa 
rivista (ed anche negli altri numeri di Elek- 
tor, se e per questo) non avranno certa- 
mente le dimensioni suddette. 

... e la musica 

Le luci da sole potranno andare bene per i 
sordi (e tali diventano spesso i frequenta- 
lori delle discoteche), ma non bisogna di- 
menticare che anche il suono e un fattorc 
molto importante. Per dare un'idea, i livel- 
li sonori che di solilo vengono prodotti, 
raggiungono i 105  115 dB. 1 lettori che 
sono un p6 scettici riguardo a queste cifre, 
le possono misurare mediante il "misura- 
tore di pressione acustica" che viene de- 
scrilto in altra pane di questo numero. Un 
livello che sta intorno ai 105 115 dB 
equivale a quello prodotto da un martello 
pneumatico alia distanza di qualche me- 
tro, e solo il rumoredi unjetaldecollopuo 
baltere questi livelli. 
La gente potnk pensare che le orecchie pos- 
sono assuefarsi a questo frastuono facen- 
doci I'abitudine. Si deve pero tenere a men- 
te che livelli acustici di quest'ordine posso- 
no essere sufficienti a danneggiare in per- 
manenza I'orecchio interno, specialmente 
se ascoltati per ore di fila. 
E importante non solo il livello, ma anche 
la qualita del suono. Le vecchie discoteche 
sembravano essere caratterizzate dalla cat- 
liva qualita del suono, ma la tendenza mo- 
derna h di cercare di ottenere prestazioni 
ad alta fedella (con potenze elevate). Stan- 
no diventando sempre piii consueti ampli- 
ficatori di quality con potenze di 
200 300 W. Molto spesso in una singola 
installazione si combinano parecchi di 
questi "mostri". 
L"'amplificatore di potenza da 200 W" e 
stato progettato anche tenendo a mente le 
discoteche. e vi garantisco che potrik far 
vibrare notevolmcnte il vostro pavimento. 
I giradischi formano un'altro componente 
vilale del guazzabuglio dei suoni. Essi de- 
vono ovviamente essere di costruzione ro- 
busta e di rapido avviamento. Un requisito 
assolutamente necessario e un efficace di- 
saccoppiamento meccanico dagli oggetti 
che li circondano. Per quanto riguarda la 
cartuccia, si fa di solito un compromesso 
tra robustezza e prestazioni, ma anche in 
questo caso, la robustezza e la piu impor- 
tante. Cost occorre una cartuccia di quali- 
ta media con pressione piu elevata. di quel- 
la considerata "giusta" negli ambienti 
deU'hi-fi, perche resiste meglio a tutta La- 
gilazione circostante. Si trovano in com- 
mercio molti lipi appositamenle progetlali 
per essere usati in discoteca. 
Gli altri equipaggiamenti occorrenti com- 
prendono i microfoni e le piastre di regi- 
stratore di vari tipi. II moderno banco di 
regia per discoteca comprende quasi inevi- 
tabilmente un mixer, per gestire i mollepli- 
ci equipaggiamenti; Ira questi il mini- 
mixer presentalo in questo numero della 
rivista. Anche il "grande VU-meter" ag- 

giungerii un certo tocco personale extra 
aH'impianto. 

Gli altopartantf 

Se i livelli di potenza superano il livello dei 
200.... 300 W, gli altoparlanti dovranno 
essere qualcosa di speciale. Tra i grandi 
nomi in questo campo troviamo la Fane, la 
Goodmans, la Celestion e la JBL, tanto 
per citarne qualcuno. Le vere "armi pesan- 
li" per la discoteca vengono fornite da 
ditte come la Altec-Lansing, PEIectrovoi- 
ce. la JBL e la Cerwin-Vega; naturalmcnte 
queste moslrano parecchi esempi di tipi di 
altoparlanti e di casse acustiche di uso co- 
mune. 
Come si pud vedere nelle figure L..3, sono 
compresi altoparlanti per toni bassi di va- 
rie misure. In figura 2 si pud anche vedere 
quanto e montato dentro I'involucro (in 
questo caso una cassa JBL); si tratta di un 
altoparlante per i bassi molto grande, con 
un gagliardo magnete, di due potenti alto- 
parlanti per la banda medio-inferiore, di 

uno per la banda intermedia e di una trom- 
ba con griglia di diffrazione per i toni alti. 
Ognuno di questi assorbe una potenza ec- 
cezionalmente alta ed e capace di produrre 
un livello sonoro che potrebbe spazzare 
via agevolmente il soffitto. 
Neanche alia Electrovoice credono nelle 
mezze misure. come dimostra la versione 
di figura 3, Questa contiene per di piu delle 
trombe per i toni alti ed i toni intermedi, 
nonche una tromba doppia per le basse 
frequenze, II suo nome e "eliminator", e di 
certo raggiunge lo scopo, in quanto potra 
spazzare via dal pavimento chiunque avr^ 
il coraggio di avventurarsi ad un metro di 
distanza dalla cassa acustica. 
La Sony, la Pioneer e diverse altre ditte 
producono correttamente altoparlanti di 
potenza elevata per le discoteche mobili. 
Pur non essendo adatti in modo particola- 
re per una normale stanza di soggiorno, 
possono creare un suono molto adatto per 
discoteche situate all'esterno, eccetera, ma 
la loro prestazione potrebbe essere note- 
vol mente migliorata combinandoli con 
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Rg. 3. L"'Ellmln8lor" della Eleclrovolce: una cassa acusllca veramenle "pesanle". In lutte le accezlonl 
delta parolal 
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Rg. 4. Slaleml dl alloparlantl destlnall prlnclpalmenle all'uao su aulovelcoll, ma anche adalll per l uso In 
dlscoteche moblll, all'aperto, eccelera. 

casse acustiche per i toni bassi. 
E possibile costruire delle casse acustiche 
come quelle illustrate nellefigure l...,4con 
i mezzi domestici? Naturalmente, in linea 
di principio, lutto £ possibile, ma sarebbe 
piu saggio scegliere una misura piu adatta 
a quella della vostra casa (non tutti noi 
possediamo dei palazzi!). La costruzione 
delle proprie casse acustiche pud anche 
diventare un affare complicate. Se perd vi 
attenele alle regolestampate negli innume- 
revoli libri che tratlano dell'argomento, se 
prestate attenzione alle prescrizioni dei 
fabbricami e se siete dei falegnami finiti, il 
risultato dei vostri sforzi potra essere sor- 
prendentemente buono. Alcune ditle si so- 
no specializzate nel fornire lutto cio che 
occorre al dilettante per quanto riguarda i 
materiali, Ditte come la Fane, la Richard 
Allan, la Celestion hanno anche in listino 
delle versioni "pesanti". Si tratta di de- 
menti concepiti principalmente per il "pu- 
blic address", ma possono essere ideali per 
le installazioni di alta potenza in discoteca. 
Una o due osservazioni che riguardano la 
costruzione. La massima da tenere a mente 
per le casse acustiche di alia potenza e 
"tanlo migliori quanto piu robuste". Non 
cercale di risparmiare sullo spessore del 
legno: seguite le istruzioni del fabbricante: 
egli sa realmente di cosa sta parlando! Se 
non altro, usate spessori doppi e tenete 
saldamente uniti i pannelli usando delje 
costolature all'interno delle casse. L'avari- 
zia in questo settore portera inevitabil- 
mente alia risonanza dei pannelli, che non 
solo e impossibile eliminare, ma provoca 
anche una notevole distorsione. 
Costruendo le voslre casse acustiche a piu 
viq 4 consigliabile usare altoparlanti tutti 
della stessa marca, accoppiati ai rispettivi 
filtri di cross-over, che andranno combina- 
ti secondo i consigli del fabbricante. Questi 
ultimi fanno sforzi nolevoli e dedicano pa- 
recchio tempo allo sviluppo delle loro idee, 
mentre la loro reputazione e basata sul 
rispetlivo successo. 
Se pero non siete impressionabili e vi piace 
sperimentare i diversi tipi, e importante 
accertarsi che la prestazione di ogni allo- 
parlante sia compatibile con quella degli 
allri. 
Di solilo le caratteristiche tecniche di un 
altoparlante sono indicate in termini di 
dB, che rappresentano la pressione sonora 
misurata alia distanza di un metro dall'al- 
toparlante, quando a questo sia applicato 
un segnale di 2,83 Vp-pe questo corrispon- 
de, nel caso di un altoparlante da 8 D, ad I 
watt. 
I fabbricanti indicano la potenza effettiva 
assorbita di watt, e questo dato potrebbe 
essere piu importante per il disc-jockey 
medio. 

Alcunl consigli final! 

Qualunque sia il costo deH'impianto, la 
storia non finisce qui. 
Cio che coma e come e sistemato I'impian- 
to. Alcuni infalti considerano questa 
un'arte a se stante. 
Molto spesso le luci sono "tirate via" in un 
modo talmente poco artistico e raffazzo- 

3 

I' 
c 

nato da mancare spesso quello che dovreb- 
be essere il loro scopo. Anche il sistema 
sonoro puo rassomigliare ad un incubo 
quando gli altoparlanti sono sistemati in 
modo corretto. Come ogni artista sa (o 

dovrebbe sapere), il successo della reppre- 
sentazione dipende da come e presentata. 
Un p6 di cura ed attenzione nella sistema- 
zione dell'impianto potrebbe portare ad 
un successo. H 
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L'illuminazione 

delle discoteche 

Prima di addemrarci troppo nei problem] 
eleltronici del sistema, conviene renders] 
conto di come e fatlo II soffitlo vero e 
proprio. II circuito di controllo, che verra 
descritto piu tardi, e destinato ad un sofdt- 
to composto da 25 sezioni disposle in una 
mairice di 5 x 5. Ogni riquadro del soffitto 
coniiene una lampadina che consuma al- 
I'incirca 100 W, Sono naluralmenle neces- 
sari dei diffusori colorati di lipo adatlo per 
otlenere una illuminazione piu uniforme 
possibile del riquadro, ed evitare di "vede- 
re" la lampadina. Questo arlicolo descrive 
un impianio da soffitlo, ma non c'e nessu- 
na ragione che impedisca di usarlo per le 
pareti o per il pavimento. 
La disposizione delle lampade appare in 
figura I. II numero contenuto in ogni qua- 
dratino corrisponde alle connessioni ri- 
portale sullo schema e sulla baseua stam- 

il complelamenlo di ogni figura. in modo 
che Posservatore possa avere tempo di am- 
mirarla. Alia fine di ciascuna serie di figu- 
re, il programma si arresta per un tempo 
maggiore per indicare il passaggio alia se- 
quenza successiva, Anche se una delle figu- 
re assomiglia molto alia precedente e nc- 
cessaria una pausa abbastanza lunga per 
poler distinguere con chiarezza il cambia- 
mento. Per questi motivi il circuito contie- 
ne due mullivibratori monostabili: uno di 
questo (MMV11 c destinato alle pause bre- 
vi, e I'altro alle pause leggermente piii lun- 
ghe (MMV2). Le uscite Q- e Q' della 
EPROM vengono usate per avviare i ri- 
spettivi monostabili. Le uscite dei due mo- 
nostabili sono collegale tra loro da una 
NOR in modo che ognuna possa arrestare 
il generalore di clock e quindi sospendere 
lemporaneamenle il programma. In label- 

Luci da soffitto 

Le componentl "vlsive" hanno un 
ruolo predomlnante nelle 
modeme discoteche. Una 
comblnazlone dl slsteml 
psichedellcl, luci correnti, 
lampegglatorl, proiettorl con filtri 
a llquldo, raggl laser e sofflttl 
lllumlnatl, produce un Insieme 
turblnoso dl suonl, lucl e color!. 
II soffitto delle modeme 
discoteche 6 fatto dl materiale 
trasparente ed 6 suddiviso in 
formelle quadrate. Ogni quadrato 
contlene qualche tlpo dl sorgente 
luminosa. 
Con I'aiuto dl un circuito di 
controllo programmablle (o 
preprogrammato) 6 possibile 
origlnare figure fantastiche e 
meravigliose di ogni tlpo, che 
"danzano" sulla superficie del 
soffitto. Questo artlcolo getta 
uno sguardo sul possibile 
aspetto della parte elettronica 
destlnata all'azlonamento di 
questi slsteml. 

Lai La 2 La 3 La 4 La 5 

La 6 La 7 La 8 La 9 La 10 

La 11 La 12 La 13 La 14 La 15 

La 16 La 17 La 18 La 19 La 20 

La 21 La 22 La 23 La 24 La 25 

Figura 1. II soffitlo per dlscoteca 6 formalo da 25 
sezlonl (quadrate), ciascuna lilumlnata slngolar- 
mente da una lampada da 100 W. 

pata. II fatto che una delle lampade sia o 
meno accesa, dipende da un "program- 
ma" scritto preventivamente. Questo pro- 
gramma viene conservato in forma digitale 
in un integrate di memoria. Se il chip di 
memoria viene programmato come dire- 
mo piu avanti, si potranno ottenere fino a 
ventidue figure diverse sulla matrice 5x5, 
e questo e abbastanza anche per lo spetta- 
colo piu "scatenato". In tabella I si pud 
vedere un gruppo di combinazioni possibi- 
li. Ogni combinazione consiste in una serie 
di figure diverse che si susseguono nell'or- 
dine moslrato. Si pud anche vedere lo spa- 
zio degli indirizzi della EPROM che con- 
iiene i dati di visualizzazione (vedi tabella 
3). fe evidente che si potranno far apparire 
sul soffitto anche dei nomi o delle frasi, sia 
facendo vedere una lettera alia volta che 
sotto forma di scritta "corrente". 

Lo schema a blocchl 
II circuito di controllo per Pilluminazione 
del soffitto, si pud osservare in figura 2 
sotto forma di schema a blocchi. II pro- 
gramma e memorizzato in una EPROM 
(ROM programmabile e cancellabile) da I 
kbyte (1024 x 8 bit), L'EPROM e program- 
mata in modo che I'informazione che ap- 
pare alle uscite Qo. Q5(sei bit) controlli 
effettivamente I'accensione e lo spegni- 
mento delle singole lampade. Le linee di 
indirizzamento della EPROM sono con- 
trollale da un contalore binarioa 10 bit. In 
conseguenza a ciascun impulse prodolto 
dal generatore di clock (che viene legger- 
mente ritardalo nel circuito), il contalore 
binario (e quindi I'indirizzo) viene incre- 
mentato di uno, in modo da poter "legge- 
re" tutte le locazioni di memoria una dopo 
I'altra. La figura e formala (o disfatla) 
accendendo o spegnendo una lampada alia 
volta, ma il processo e talmente veloce da 
far si che le figure appaiano sempre intere. 
Per questo motive il programma viene so- 
speso per un breve periodo di tempo dopo 

la I si vede anche quali sono le lunghezze 
degli intervalli tra ciascuna figura: un "I" 
indica una pausa breve (MMVl)ed un "2" 
indica una pausa lunga (MMV2). 
La frequenza del generatore di clock e va- 
riabile in modo da poter scegliere a volon- 
la I'effettiva velocila alia quale si susseguo- 
no le varie figure. Alle frequenze di clock 
molto basse e possibile osservare come le 
singole figure si formano (una lampada 
alia volta) e questo, si capisce, produce un 
effetto completamente diverse da quando 
le figure appaiono istantaneamente com- 
plete. E anche possibile far passare il pro- 
gramma a mano (una lampada per volta), 
per provarlo. 
Le lampade non vengono accese e spente 
direttamenle dalla EPROM, ma questo av- 
viene tramite una decodiftca munita di me- 
moria intermedia (latch) ed un'interfaccia 
con la rete elettrica. L'informazione che si 
presenta alle uscite Qo, Qj della 
EPROM viene decodificata per determina- 
re a quale delle lampade ci si debba "indi- 
rizzare" e I'uscita Q.^determina se la lam- 
pada scella debba essere accesa o spenla. 
Ogni volta che la EPROM sforna I'indiriz- 
zo di una lampada, il corrispondente dato 
(lampada accesa o spenla) viene memoriz- 
zato in un lacht a 25 bit. 
Appena completata la figura. passeranno 
a livello alto Q(.oppure Qidella EPROM. a 
seconda che la figura terminata sia una 
delle lante della serie oppure I'ultima della 
stessa serie. 
Quando una di queste due uscite e a livello 
logico "alto", il corrispondente monosla- 
bile (MMVI oppure MMV2)sara avviato 
ed iI generatore di clock verra arrestato. La 
figura visualizzata reslera quindi "stazio- 
naria" per un breve periodo. Questo perio- 
do e regolabile e solo dopo che sara tra- 
scorso comincera la costruzione della figu- 
ra successiva. 
Se una delle figure e completamente diver- 
se dalla precedente e meglio iniziare con 
I'opcrazione "scratch" (che permette di ri- 
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Tabella 1, Quests figure aono generate con II programme dl tabella 3. 
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sparmiare spazio di memoria). II latch a 25 
bil puo essere "cancellalo" introducendo 
il dato nella sua locazione piu alta. Quesia 
corrisponde in realta ad un byte di dato 3F 
(esadecimale) che provenga dalla 
EPROM. Quando viene presentata al de- 
codificatore quesia informazione, la linea 
principale di reset (MR) andra a livello alto 
e lutti i dali presenti nel latch verranno 
cancellati: di conseguenza tulle le lampade 
si spegneranno. 
La tabella due moslra la parte del pro- 
gramma che riguarda questa procedura, 
espressa in "linguaggio software". 
Per quanto riguarda I'interfaccia con la 
rele, essa consiste in 25 circuili di controllo 
a triac che servono ad accendere e spegnere 
le singole lampade. Per motivi di risparmio 

non sono stati usati gli accoppiaiori ottici. 
In allre parole il circuito e direttamente 
collegato alia rele, e quindi stale attenti a 
dove metlele le dilaU (diremo di piii su 
queslo argoraento parlando dei detlagli 
costruttivi). 
Per evilare di introdurre disturb! nella rete, 
i triac vengono commutati solo quando la 
tensione di rete "passa per lo zero". Que- 
sto e compito (Pavrele gia indovinato) del 
rivelatore di passaggio per lo zero. 
La sola sezione dello schema a blocchi 
della quale non si e ancora parlato e P'ali- 
mentatore". Questo eroga tre tension! di 
alimentazione separate: +5 V. -5 V, e +12 
V. Le uliime due sono destinate alia 
EPROM, mentre la tensione di +5 V serve 
a tutto il circuito. 

Lo schema elettrico 
Lo schema elettrico completo del control- 
lo delle luci appare in figura 3. L'EPROM 
(IC1) si nota a destra sullo schema. Uno 
dei vantaggi conseguiti all'uso di queslo 
tipo di memoria e che Pinformazione non 
va perduta quando Palimcnlazione espen- 
ta (al contrario di quanto avviene con la 
RAM). II programnta puo pero essere 
cambiato a volonta ogni volta che lo si 
dcsideri, diversamenle da quanto avviene 
con le ROM e le PROM. L'effetlivo pro- 
gramma contenuto nella EPROM eun'al- 
tra questione. che verra trattala piii tardi. 
Percorrendo all'indietro lo schema. 1C2 e 
il contatore binario a 10 bit che indirizza la 
EPROM. A sua volta il contatore binario 
viene fatto avanzare dal segnale di clock 
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fornito dall'oscillatore composto dalla Tabeiia 2 
porla iogica N2. Dopo ciascun impulse di 
clock il contatore binario (degli indirizzi) 
viene incrementato di un'unita in mododa 
poier leggere in successione I'intero conte- 
nuto della EPROM. La velocila alia quale __ 
viene eseguita ciascuna "isiruzione" del 
programma puo essere variala Ira circa 2 
Hz e 400 Hz mediante il potenziomeiro P1. 
II programma puo essere fallo passare ad 
un'istruzione per volta azionando il pul- 
sanie SI, predisponendo naluralmente il 
commutatore S2 nella posizione "step". 
I dati che appaiono alle uscite Qa Qs 
della EPROM sono decodificali da IC3a e 
da IC6....IC9. Ognuno di questi ullimi 
conliene otto latch indirizzabili. Indiriz- 
zando i latch con gli impulsi Ao. A:, il li- 

ESADEC 
26 
71 
86 
3F 

DATI DELLA EPROM 

Intervallo 

Qi o6 

Dati 
on/off 

Indirizzi 

Lamoade 1 25 
Q4 O3 Q2 Qi Qp 

lamoada 3 access 
lampada 17 accesa intervallo 1 
lamoada 3 spenta intervallo 2 
indirlzzo plii alto: reset principale 
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vello di Q? ("0" oppure "1"') presenlato 
all'ingresso dei dati (D) ad un certo mo- 
mento, verra memorizzato nel latch indi- 
rizzato, a patto che ringrcsso di abilitazio- 
ne (E) sia a livello logico "0". In altre 
parole, il dalo puo essere memorizzato in 
un latch per ogni indirizzo. II "contenuto" 
dei latch appare alle uscite Qn. Q' (di 
IC6 IC9). 
Le uscite Qo....Q'della EPROM controlla- 
no gli interessi Ao....A2di ciascun integrato 
di latch. Lc uscite Q.>e Q4Sono applicatead 
una decodifica, con ingresso a due linee ed 
uscita a quattro linee (IC3a). per determi- 
nare quale dei quattro integrati contenenti 
i latch debba essere abilitato. Se si vorrA, 
per esempio, abilitare ICS. Qj della 
EPROM sara a livello basso, mentre Q4 
sara a livello alto. Cio significa che I'uscita 
Q2 di IC3a sara a livello basso e quindi sara 
a livello basso anche I'ingresso di abilita- 
zione (E) di ICS. II dato che si trova in 
questo momento all'ingresso D di ICS (Qs 
della EPROM) verra quindi memorizzato 
in quello dei latch che sarastato indirizza- 
to dallo stato delle uscite Q0....Q4 della 
EPROM. 1 valori binari di quesle uscite 
corrispondono alle cifre decimali indicate 
alle uscite di 1C6 IC9. 
Le uscite dei Latch sono collegate ai 25 
circuit! di comando dei triac tramite le 
resistenze R9....R33. II rivelatore di pas- 
saggio per lo zero e formato dalle porte 
logiche N5....N8 e questo fa in modo che i 
piloti dei triac (TI...T25) ricevano la len- 
sione di alimentazione solo per circa 250 ps 
ogni volta che la tensione di rete passa per 
10 zero. Solo in questo momento un triac 
pub essere commutato in conduzione, e 
questo stato permane per quanto resta del 
semiperiodo. Accendendo i triacduranteil 
passaggio per lo zero, i picchi di correnle 
sono ridotti al minimo e risulta quindi ri- 
dotta al minimo la possibilita di inlerferen- 
ze sulla rete. 
Come detto in precedenza, la velocila di 
esecuzione del programma nel modo nor- 
male, viene determinata dalla frequenza 
del generatore di clock N2. Per ottenere le 
pause necessarie Ira le singole figure o se- 
quenze di figure, il generatore di clock de- 
ve essere temporaneamenle fermato. Si ot- 
tiene lo scopo con le uscite Q(. e Qt della 
EPROM. Progettando in queste locazioni 
di memoria i valori binari "01" ed "10", i 
monostabili MMVI ed MMV2 (di 1C4) 
possono essere avviali tramite le uscite Q1 e 
Q: della seconda decodifica da 2 a 4 linee 
(IC3b). 
Le uscite del due monostabili sono appli- 
cate alia porta NOR Nl, che disabilila il 
generatore di clock ogni volta che I'uscita 
di uno dei multivibratori monostabili va a 
livello alto. 
11 contatore degli indirizzi della EPROM 
non verra quindi incrementato ed il "qua- 
dro" rimarrb stazionario per un breve tem- 
po. La durata dell'impulso di MMVI puo 
essere variata Ira 0,1 ed 1,2 secondi circa 
mediante il potenziometro P3, mentre 
quella di MMV2 puo variare tra 0,4 e 6,0 
secondi mediante il potenziometro P2. 
I lettori attenti potranno avere qualche 
perplessitS circa I'uso della seconda deco- 

difica da 2 a 4 linee (IC3b). II suo lavoro 
non polrebbe essere svolto direltamente 
dalle uscite Q-e Qydella EPROM? Errato! 

Tatiella 3. Tabulato eaadeclmafe. 

Immediatamente prima che la EPROM 
fornisca nuove informazioni, le uscite so- 
no in uno stato indefinite per un breve 

000: 77 17 37 32 38 76 3F 37 32 2D 33 31 39 75 3F 37 
010: 32 2D 28 2E 2C 34 70 3F 37 32 2D 28 23 29 27 2F 
020: AB BF 61 22 27 66 23 28 2D 2C 6B 24 29 2E 33 32 
030; 31 70 25 2A 2F 34 39 38 37 36 B5 59 18 13 54 17 
040: 12 0D 0E 4F 16 11 0C 07 08 09 4A 15 10 0B 06 01 
050: 02 03 04 85 21 22 23 28 2D 32 37 38 39 34 2F 2E 
060: 2C 2B 66 7F 25 2A 2F 2E 2D 2C 2B 30 35 36 37 32 
070: 28 23 64 7F 21 22 23 28 2D 32 37 38 39 34 2F 2E 
080; 2C 2B 66 7F 25 2A 2F 2E 2D 2C 2B 30 35 36 37 32 
090: 28 23 64 BF 21 26 2B 30 75 3F 22 27 2C 31 76 3F 
0A0; 23 28 2D 32 77 3F 24 29 2E 33 78 3F 25 2A 2F 34 
0B0: 79 BF 61 62 63 64 65 6A 6F 74 79 78 77 76 75 70 
0C0: 6B 66 67 68 69 6E 73 72 71 6C 6D BF 21 22 27 66 
0D0: 24 25 2A 69 33 34 39 78 30 31 36 B5 3F 23 28 2D 
0E0: 32 37 2B 2C 2E AF 3F 25 29 2D 31 35 21 27 33 79 
0F0: 3F 2F 2E 2D 2C 2B 23 28 32 77 3F 39 33 2D 27 21 
100: 25 29 31 75 3F 37 32 2D 28 23 2F 2E 2C 6B BF 21 
110: 23 65 3F 27 69 3F 2B 2D 6F 3F 31 73 3F 35 37 79 
120: BF 22 23 24 2A 2F 34 38 37 36 30 2B 66 7F 21 25 
130: 39 75 7F 27 28 29 2C 2D 2E 31 32 73 7F 21 22 23 
140: 24 25 2A 2F 34 39 38 37 36 35 30 2B 66 7F 22 27 
150: 2C 31 36 24 29 2E 33 78 7F 22 27 26 24 29 2A 38 
160: 33 34 36 31 70 BF 75 3F 30 76 3F 2B 31 77 3F 26 
170: 2C 32 78 3F 21 27 2D 33 79 3F 22 28 2E 74 3F 23 
180: 29 6F 3F 24 6A 3F 65 BF 21 22 23 24 25 26 27 28 
190: 29 2B 2C 2D 30 31 75 3F 39 34 2F 2A 25 38 33 2E 
1A0; 29 37 32 2D 36 31 75 3F 35 36 37 38 39 30 31 32 
1B0: 33 2B 2C 2D 26 27 61 3F 25 2A 2F 34 39 24 29 2E 
1C0: 33 23 28 2D 22 27 61 BF 22 27 2C 31 76 26 28 29 
1D0: 6A 24 2E 33 78 30 32 B4 3F 21 23 25 2B 2D 2F 35 
1E0: 37 B9 BF 6B 0B 2C 30 66 3F 2D 31 27 35 61 3F 2E 
1F0: 32 28 36 62 3F 2F 33 29 37 A3 BF 6D 3F 28 2E 32 
200: 6C 3F 23 29 2F 33 37 31 2B 67 3F 24 2A 34 38 36 
210: 30 26 62 3F 25 39 35 61 3F 24 2A 34 38 36 30 26 
220: 62 3F 23 29 2F 33 37 31 2B 67 3F 28 2E 32 6C 3F 
230: 6D BF 21 22 27 66 7F 22 23 28 67 7F 23 24 29 68 
240: 7F 24 25 2A 69 7F 28 29 2E 6D 7F 2C 2D 32 71 7F 
250: 30 31 36 75 7F 31 32 37 76 7F 32 33 38 77 7F 33 
260: 34 39 78 7F 2D 2E 33 72 7F 27 28 2D 6C 7F 21 22 
270: 27 66 BF 25 75 3F 24 2A 30 76 3F 23 29 2F 2B 31 
280: 77 3F 22 28 2E 34 26 2C 32 78 3F 21 27 2D 33 B9 
290: 3F 23 28 2D 32 77 3F 25 29 2D 31 75 3F 2F 2E 2D 
2A0: 2C 6B 3F 39 33 2D 27 61 3F 37 32 2D 28 63 3F 35 
2B0: 31 2D 29 A5 3F 36 32 2E 2A 30 2C 28 64 3F 37 33 
2C0: 2F 2B 27 63 3F 38 34 26 62 3F 39 61 BF 35 36 37 
2D0: 38 79 3F 30 31 32 33 74 3F 2B 2C 2D 2E 6F 3F 26 
2E0: 27 28 29 6A 3F 21 22 23 24 65 BF 21 22 23 24 25 
2F0: 2A 2F 34 39 38 37 36 35 30 2B 66 3F 27 28 29 2E 
300: 33 32 31 6C 3F 6D 7F 6D 3F 27 28 29 2E 33 32 31 
310: 6C 3F 21 22 23 24 25 2A 2F 34 39 38 37 36 35 30 
320: 2B 66 BF 35 79 30 74 2B 6F 26 6A 21 65 3F 22 64 
330: 27 69 2C 6E 31 73 36 78 3P 77 72 6D 68 63 BF 21 
340: 23 25 27 29 2B 2D 2F 31 33 35 37 79 3F 22 24 26 
350: 28 2A 2C 2E 30 32 34 36 78 3F 21 23 25 27 29 2B 
360: 2D 2F 31 33 35 37 79 3F 22 24 26 28 2A 2C 2E 30 
370: 32 34 36 78 BF 21 25 39 75 27 29 33 71 6D 7F 21 
380: 27 2D 33 39 25 29 31 75 7F 2B 2F 23 77 2C 2E 28 
390: 72 6D 7F 2B 2C 2D 2E 2F 23 28 32 77 BF 21 26 2B 
3A0: 30 75 22 27 2C 71 23 28 6D 24 69 65 3F 35 36 37 
3B0: 38 39 31 32 33 34 2D 2E 2F 29 2A 65 19 14 0F 0A 
3C0: 45 18 13 0E 49 17 12 4D 16 51 BF 23 28 2D 32 37 
3D0: 2B 2C 2E 6F 3F 22 27 26 24 29 2A 36 31 30 38 33 
3E0: 74 3F 21 25 39 75 3F 26 27 22 2A 29 24 30 31 36 
3F0: 34 33 78 3F 37 32 2D 28 23 2F 2E 2C 6B BF 00 00 
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istante. Questa e naturalmenie una silua- 
zione alquanlo imbarazzanle se i daii de- 
vorio essere decodificati proprio in queslo 
mdmenlo. II circuito di ritardo degli im- 
pulsi R2/C2 assicura che il contatorebina- 
rio (IC2) non possa incrementare I'indiriz- 
zb, della EPROM fino a quando IC3a ed 
IC3b non saranno stati disabilitati (E = 
"1",). Solo quando le uscite della EPROM 
saranno stabilizzate, IC3a ed IC3b pqtran- 
rio essere abilitati (E = 0). La procediira e 
la seguenle: Quando I'impulso di clock 
proveniente da N2 Ja livello basso. Piascita 
di N4 andra a livello alto e di conseguenza 
disabiliteri IC3a ed IC3b. Un poco piu 
tardi (R2/C2) il contatore binario verra 
incrementato e I'indirizzo della EPROM 
aggiornato. La frequenza di clock e tale 
che I'uscita di N2 non passa a livello alto 
pritna che I'informazione sulla EPROM 
non si sia slabilizzata. Quando pero I'usci- 
ta di N2 andrS a livello alto, non si avra 
alcun effetto sul contatore binario, ma 
IC3a ed IC3b verranno abilitati tramite 
N4. L'informazione che viene presenlata 
agli ingressi di questi decodificatori sara 
allora (e solo a questo istante) passata alle 
uscite. 
L'alimentazione del sistema di controllo 
dell'illuminazione pub essere descritla 
molto brevemente. E formata semplice- 
mente da un trasformatore, da un raddriz- 
zatore a ponte, da alcuni condensatori di 
livellamento e da tre stabilizzatori di ten- 
sion! integrati(lCIO IC12). Questi rego- 

Inteftaccia 
pnncipale 

nvelaiore di 
passsggio 
per lo zero 

decoditica-momoria 
intermedia a 25 bit 

-QQ 

generalore di clock 

- AQ 

12V 5 V 5 V 

111 

abmentatore 

09- 
contatore binario a 10 bit 

-Oo 

Flgura 2. Lo schema a blocchl del slatema dl controllo per le lampade da soflllto per dlscoleca. 
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Rgura 3. Lo schema complete del sistema dl controllo delle lucl. 
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Flgura 4. La basetta slampata e la dlsposlzlone del componentl del slalema dl comando delle lucl. I collegamentl vlclnl al trlac devono essere plu spesal 
ponlblle. 

Elenco del componentl 

Resislenze: 
R1 = 470 k 
R2.R9, . . R33,R89 = 10 k 
R3,R6,R7,R86= 100 k 
R4 = 3k9 
R5,R8 = 68 k 
R34 . . . R58- 1 k 
R59. . . R83 = 390 n 
R84,R85 = 47 k % W 
R87,R88 = 39 k 
R90 = 4k7 
PI . . . P3 = 1 M lin. 

Condensatori: 
CI.Cl 1,C14,C16 = lOOn 
C2= 1 n 
C3 = 470 n 

C4,C9 = 10 n 
C5 = 4p7/16 V TantaMo 
C6.C7 = 2n2 
C8.C17 , . . C21 = 1 p/16 V Tantalio 
C10= 100M/25 V 
012= 220p/25 V 
013,015= 330 n 
022,023 = 6n8 

Semiconduttori; 
T1 T25 = 80 547 
T26 = BO 516 
D1,D2 = DUG 
D3. , , D6 = DUS 
Tril . . , Tri25 = TIC 206D (Texas) 
101 = 2708 (EPROM) 
102 = 4040 
103 = 4556 

104= 556 
105.1013= 4093 
106... 109=4099 
1010= 7812 
1011= 7805 
1012 = 7905 

Varie: 
Tri = 2x 12. . , 15 V/150 mA 

Irastormatore 
B1 = 100 V/0.5 A raddrizzatore a ponte 

(BY 164. BY 179) 
51 = pulsanle, 240V 
52 = spst 240 V 
53 = dpst 240V/13 A 
Lai . . . La25 = lampade 

(100W massiml) 
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latori forniscono rispeuivameme le icnsio- 
ni di +12 V, +5 V, e-5 V. 
E importanle usare quesio lipo di regola- 
tori di lensione in quesio circuito in quan- 
to essi sono proteiti contri i sovraccarichi 
lermici e sono praticamenle a prova di 
cortocircuilo (notare die nel circuito non 
ci sono fusibili). Le lensioni di +12 V e di 
-5 V occorrono solo per la EPROM ed il 
circuito complelo assorbe una corrente 
molto piccola: di conseguenza i regolatori 
di tensione non abbisognano di dissipatori 
termici. 

II programma 
E gia stato spiegato come si debba pro- 
grammare la EPROM, ma possiamo fare 
un riepilogo: i cinque bit meno significativi 

(Qa.-.Qj) defmiscono quale sia la lampada 
che deve essere indirizzata. 11 valore bina- 
rio di quesli bit corrisponde al "valore" 
decimale di ogni lampada. II sesto bit (Qs) 
stabilisce se la lampada indirizzata debba 
essere accesa o spenta. 
Se Qs e a livello alto ("1") la lampada si 
accendera. Se Qse a livello basso ("0") la 
lampada si spegnera. 1 due bit che reslano 
(Q*. e Q-) scelgono uno dei due tempi di 
rilardo possibili, definiti da MMVI e da 
MMV2. Quanto detto e chiaramente mo- 
strato in labella 2. Un complelo tabulato 
(esadecimale), del programma della 
EPROM. si pub vedere in tabella 3. Questo 
programma formera lutte le figure elenca- 
te in tabella I. Con tutte le informazioni 
che sono state date, non dovrebbe costitui- 

re un problema per il lettore lo sviluppo di 
programmi personalizzati di una invenzio- 
ne. 

Alcuni suggerlmentl pratlcl 
Come detto in precedenza, il circuito di 
comando delle luci e direttamente collega- 
to alia rete eleltrica. E quindi assolutamen- 
te necessario evitare di toccare qualsiasi 
componente quando la spina e inserita!! E 
evidente che ci potra essere una tensione 
letale anche nelle sezioni del circuito ali- 
mentatea bassa tensione. Per questo moti- 
ve Pintero circuito deve essere montalo in 
un contenitore completamente isolate. E 
anche importante che i potenziometri ab- 
biano I'alberino in plastica. 
Tutti i pulsanti ed i commutatori usati nel 
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Misnratore * 

dl pressione 

sonora 

Misura cja 50 a 110 dBA 

Ognuno pu6 accorgersi se si trova In un ambiente relatlvamente 
silenzioso o rumoroso, o almeno pensa dl poterlo fare.... Perb 
qualche volta cl sono delle sorprese. L'orecchio umano b soggettlvo: 
quello che moltl considerano un "piacevole sottofondo muslcale", 
altrl lo classificano un "fracasso Insopportabile". 
Per una valutazione piu obblettlva del livello sonoro occorre uno 
strumento dl qualche tipo. 
Dato che siamo perb interessati al suono princlpalmente In rapporto 
alle persons, occorre tener conto della rlsposta media In frequenza 
delle nostre orecchie. Lo strumento che descrlvlamo effettua la 
misura In dBA entro I'intero campo che va dalla normale 
conversazione alia plu forte "disco music". ' 

circuito devono essere previsti per la ten- 
sione di 240 V c.a. almeno, anche se sono 
destinati a commutare solo 5 V. Non met- 
teremo mai abbastanza I'accenlo sul fatto 
che In sezione a bassa tensione e direnamen- 
le collegala alia reie. II commutatore S3 
deve essere non solo capace di sopportare 
240 V, ma deve anche poter passare una 
corrente di almeno 13 A...Nota: Un nor- 
male inlerruttore di tipo domestico non 
pu6 sopportare una tale corrente. Un altro 
aspetto importante e il cablaggio della ma- 
trice di lampade, per il quale si deve usare 
filo ad alta tensione ed isolamento. 
La basetta stampata e la disposizione dei 
componenti sono dati in figura 4. Non ci 
dovrebbe essere difficoltii nel montare i 
componenti sulla basetta. Se le specifiche 
sono mantenute (!) non ci dovrebbe essere 
bisogno di alette di raffreddamentosu nes- 
sun componente, e nemmeno sui triac. 
I collegamenti che arrivano ai triac devono 
essere fatti con piste e fili di ragionevole 
sezione (almeno 1 mm), in quantosaranno 
percorsi da una corrente piuttosto elevata, 
II collegamento comune delle lampade do- 
vrS anch'esso essere percorso da una cor- 
rente elevata (25 x 100 W = 2500 W, 
2500/240 = 10,4 A !). 
Infine qualche parola sul soffitto vero e 
proprio. Chiunque abbia una certa pratica 
potra costruirselo da s^. 6 state gia detto 
che non c'e nessuna difficolla a sistemare 
in questo modo una parete anziche il 
soffitto o entrambi contemporaneamente. 
Questo e particolarmente vero se si vuole 
costruire una versione in scala ridotta, 
usando piccole lampadine di bassa poten- 
za, al posto di quelle piu "robuste". Rima- 
nendo nel soggetto delle lampade. e anche 
possibile usarne quattro da 25 W al posto 
di una da 100 W. In questo modo si potra 
ottenere una distribuzione piu uniforme 
della luce nella sezione della formella (qua- 
drata), ma sara necessario un numero qua- 
druple di porlalampade. Perche la parola 
"quadrata" e stata messa tra parenlesi? 
perchS non i assolulamente necessario li- 
mitarsi alia forma quadrata. Qualsiasi for- 
ma immaginabile si potra usare in questa 
costruzione, come per esempio cerchi, tri- 
angoli, esagoni eccetera. La scelta e limita- 
la solo dalla fantasia del costruttore. 
Si deve tenere a mente che le lampade pro- 
durranno una certa quantity di calore. Sa- 
ra quindi necessaria una certa ventilazio- 
ne. I materiali usati per la costruzione do- 
vranno poter resistere al calore sviluppato. 
II plexiglas colorato si e dimostrato un 
diffusore eccellenle che distribuisce otti- 
mamente la luce. Anche il vetro potrebbe 
essere una scelta naturale, ma lende ad 
essere piuttosto costoso, specialmenle 
quando vi capita di tagliarlo a dimension! 
troppo scarse! Gli effetti delle figure lumi- 
nose possono essere rinforzati in modo 
considerevole incorporando degli specchi 
o dei riflettori a tegola, lucidati aspecchio. 
Non c'e dubbio che il lettore intraprenden- 
te potra trovare molte altre applicazioni 
per questo circuito, come per esempio I'il- 
luminazione della vetrinadi un negozio. In 
definitiva un'ottimo impianto di visualiz- 
zazione ad un prezzo abbastanza ridotto. 

M 

II suono, originate da rapide vibrazioni 
che attraversano I'aria, e sempre presente, 
anche se non sempre ce ne accorgiamo, 
Coloro che hanno potuto trattenersi per 
qualche tempo in un locale completamente 
"a prova di suono" avranno potuto ren- 
ders! conto della differenza che passa tra 
I'assenza di suono ed i normali livelli di 
rumore di fondo. 
I suoni possono essere molto piacevoli, per 
esempio la musica, oppure decisamente 
spiacevoli. come potrebbe essere una 
tromba d'aulo che suona inaspettatamen- 
te dietro di voi. La differenza non sta solo 
nel tipo di suono, ma anche nel suo livello. 
Al di sopra di un certo livello. il suono 
lende ad essere faslidioso. A livelli ancora 
maggiori, esso puo veramente ferire le 
orecchie, originando danni a volte irrepa- 
rabili. 
Al giorno d'oggi anche questo fa pane del 
nostro bagaglio di preoccupazioni. I livelli 
estremamente elevati che pervadono le di- 
scoteche possono, sul momento. provoca- 
re una sensazione di euforia. Se pero, 
quando fate un giretto fuori, le orecchie vi 
suonano per qualche minuto, occorre fare 
attenzione! Una prolungata esposizione a 
questo tipo di sollecitazione aberrante po- 
trebbe causare (e molto spesso lo fa) un 

danno permanenle all'audio. Dopotutto 
ognuno spera che le proprie orecchie pos- 
sano durare a vita. 
Prima di passare a descrivere il misuratore 
di livello sonoro vero e proprio, vogliamo 
dare un'occhiata piu da vicino allo stru- 
mento che ognuno porta montato su di se: 
le orecchie. Cosa possono misurare questi 
organi? 
Noi possiamo sentire soltanto dei suoni 
che stanno entro una determinata banda di 
frequenze, approssimativamente tra 20 Hz 
e 20 kHz. C'e qualche controversia circa 
gli effeltivi limiti, ma questo non ha impor- 
tanza per il discorso che intendiamo fare. 
11 fatto che la frequenza limite superiore 
sia di 20 kHz, di 10 kHz o di soli 7 kHz, 
dipende da molti fattori ed, in pane, dall'e- 
td. Inoltre il suono al disotto dei 20 Hz puo 
anche essere "sentito" ma non "udito" 
veramente. Chi ha detto pero che 1'eleltro- 
nica e una scienza esatta? Nel progetto di 
un misuratore di pressione sonora "qual- 
cosa tra 20 Hz e 20 kHz" costituisce una 
definizione sufficientemenle accurata dei 
limiti. 
Perche il suono sia udibile, non basta che 
sia compreso entro la giusta banda di fre- 
quenza. E importante anche 1'intensitJ, ed 
il livello minimo al quale possiamo udire, 
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Flgura 3. Le caratterlsllche della ourva pesata A. 

dipende dalla frequenza. Come si vede in 
figura I. le noslre orecchie mostrano la 
massima sensibilita dalla banda che va da 
500 Hz a 5 kHz. Perche un suono a 100 Hz 
ed uno ad I kHz ci "appaiano" di uguale 
intensita, il primo deve in effetti avere un 
volume molto maggiore del secondo, spe- 
cie ai livelli minori. 
Queslo fatto risulta chiaramente visibile 
nelle curve della figura I. La linea tratteg- 
giata in basso e la soglia di udibilita: i suoni 
che hanno un livello inferiore a questa cur- 
va non si possono udire. Dalla scala a 
sinislra si puo ricavare che questo limite 
corrisponde a 0 dB a 1000 Hz (e non per 
caso). ed a 40 dB a 50 Hz. Non c'e dubbio 
che la differenza e notevole! 
Le curve superiori corrispondono tutte ad 
intensita (apparent!) costanti. in funzione 
della frequenza. La curva situata piii in 
alto e contrassegnata come "soglia del do- 
lore". Questo e alquanto fuorviante, poi- 
che potrebbe far nascere Tidea che al di 
sotto di queslo livello tutto vada nel mi- 
gliore dei modi. Niente affatto! L'esposi- 
zione prolungata a livelli anche di molto 
inferiori (per esempio 30 minuti a 100 dB) 
possono gia portare a danni permanenti. II 
solo fattore che distingue la soglia effettiva 
e che a questa corrispondono reali ferite. 
ed il danno si manifesta entro un tempo 
brevissimo. 
Ancora molto si puo dire riguardo a queste 
curve, ma suH'argomenlo esistono molti 
buoni libri. La teoria e bella, ma niente 
vale di piu degli esempi pralici. In figura 2 
sono rappresentati diversi lipi di suoni ben 
noti, riportati su una scala dei livelli sono- 
ri. Questa scala e larata in dBA, come di 
solito si usa. Ma che cos'e di precise un 
dBA? 
Se vogliamo misurare dei livelli di rumore 
in relazione all'udito umano, dobbiamo 
naturalmente "pesare" i risultati, peradat- 
tarci alle caratteristiche visibili in figura 1. 
Un livello sonoro "oggettivo" di 60 dB a 
100 Hz, tanto per dire, puo dare la stessa 
sensazione di intensita di un suono da 50 
dB ad I kHz. 
Naturalmente sarebbe piultosto impegna- 
tivo il voler costruire un apparecchio che 
possa seguire con precisione tutte le curve 
a tutti i livelli. Per fortuna, una precisione 
tanto spinta non e necessaria e si puo usare 
una sola compensazione di frequenza fis- 
sa. in accordo con le norme internazionali. 
Si tratta della cosiddetta curva pesata tipo 
A, che si vede in figura 3,1 suoni captati da 
un microfono sono fatti passarealtraverso 
ad un filtro che ha una risposta di questo 
genere, ed a valle del filtro si misura il 
livello sonoro. II risultato viene espresso in 
dBA. 

La misura del livello sonoro In dBA 

Finora abbiamo dato un'idea ragionevol- 
mentc chiara di cosa ci sara utile per misu- 
rare la pressione sonora con un sistema 
pratico. Dato che, naturalmente, voglia- 
mo misurare un suono. dovremo disporre 
di un microfono che abbia una risposta 
sufficientemente piatta. La cosa migliore 
sarebbe di usare un qualche tipo di micro- 
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fono a condensaiore. 
Occorre quindi un preamplificatore mi- 
crofonico, in quamo sarebbe impensabile 
pilotare uno strumento ad indice direita- 
mente con I'uscita del microfono! Queslo 
preamplificatore deve essere seguito dal 
filtro pesato secondo la curva A, di cui si e 
accennalo prima. L'uscita dal filtro viene 
applicata ad un circuilo di misura in alter- 
nata. che indichera il livello in dB. 
II circuito che descriviamo potra fare delle 
misure in uncampoche va da 50dBA a 110 
dBA. Con una rapida occhiata alia figura 
2, ci si rende subito conto die questa porta- 
ta eperfettamentesufficienteper Puso nor- 
male. A1 di sottodel livello inferioresi c nel 
campo del normale rumore ambientale. 
E al di sopra del livello massimo? Non vi 
auguriamo di trovarvi in quel luogo! 
Entro il campo di misura dello strumento 
potrete confrontare il livello di uscita di 
due sistemi di altoparlante; oppure misu- 
rare il rumore delPauto del vostro vicino 
quando passa, per controllare se veramen- 
te deve cambiare la marmitta; o ancora, 
confrontare il rumore prodotto da un jet 
che passa sulla vostra testa con quello pro- 
dotto dal vostro aeromodello... 

Lo schema elettrico 
Lo schema completo si vede in figura 4. 
Una buona scelta per il microfono di misu- 
ra si e rivelala il lipo ad elettrele della 
Philips (LBC 1055/00). Si tralta in pratica 
di un microfono a condcnsatore che non 
necessita di una speciale alimentazione a 
tensione elevata. Nel microfono ecompre- 
so-uno stadio preamplificatore a FET, ed 
in questo modo l'uscita e ad impedenza 
piullosto bassa. La nsposta in frequenza e 
virtualmente pialta da 100 Hz a 14 kHz, e 
non va in sovraccarico fino ad un livello 
che non supera i 134 dB  
II FET contenuto nel microfono abbiso- 
gna di un'alimentazione positiva, che vie- 
ne ricavata tramile R8 e C3. II segnale 
proveniente dal microfono viene amplifi- 
cato da Tl e da T2. II guadagno di questo 
stadio e di circa 20 volte, ed e determinato 
dal rapporto tra R7 ed R3. Sia 1'impedenza 
d'ingresso (determinata da RI) che il gua- 
dagno. sono stati scelti perche potessero 
adatlarsi a queslo lipo di microfono. Sesi 
usa un microfono di tipo diverse, occorre 
apportare qualche modifica. 
11 segnale amplificalo viene fatto passare 
attraverso un inseguitore di emettitore 
(T3) e quindi al filtro di pesatura A, che t 
formalo da RIO RI2 e da C5....C7. Con 
questo filtro si ottiene una sufficiente ap- 
prossimazione alia risposla in frequenza 
della curva di figura 3. 
L'ultimo stadio consisle nell'effettivo stru- 
mento di misura. 
Con IC1, accompagnato da un ponte a 
diodi, da uno strumento a bobina mobile 
da I mA,edaaIcuneresistenzeassortitedi 
relroazione, si ottiene un ottimo voltmetro 
in corrente alternata. II diodo DI e monta- 
to per proteggere lo strumento dal sovrac- 
carico. La portata di misura desiderata 
viene scelta medianle SI. Infatti la tensione 
ai capi del partitore (RI4 R18) e pro- 
porzionale alia corrente che passa attraver- 

Rgurs 6. Una scala In dB per lo slrumento a bobi- 
na mobile. La scala Interiore (da 0 a 1) 8 la scala 
originate In mA. 
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Figure 7. Per larare lo slrumento si usa questo 
circuito auslllarlo. 

Elenco del componenll 

Resistenze: 
RI = 2k2 
R2= 10k 
R3 = 47 n 
R4.R11 = 6k8 
R5,R6= 39 k 
R7 = 1k2 
R8 = 8k2 
R9 = 470 SI 
R10.R14 = 680 n 
R12,R13 = 100k 
R15 = 220 Ji 
R16 = 68 Jl 
R17 = 22 n 
R18 = 10 SI 
R19 = 330 Si 
PI = 10 k semifissi 
P2= 5 k semifissi 

Condensatori: 
C1,C2= 2M2/16 V 
C3.C4 = 47M/16 V 
C5,C6= 47 n 
C7 = 3n3 

Semiconduttori; 
Tl = BC 549C 
T2 = BC 559C 
T3= BC547B 
DI . . . D5= 1IM4148 
IC1 = 741 

Varie: 

microfono ad elettrele LBC 1055/00 (Philips) 
M = strumento a bobina mobile da 1 mA 
51 = commutatore di via 5 posizioni 
52 = inlerruttore bipolare 

so allo strumento e, quando la relroazione 
viene prelevata da un punto basso della 
catena del partitore, occorrera una minore 
tensione per provocare I'escursione del- 
I'indice a fondo scala. 
Lo strumento usato e relativamente "pi- 
gro" (molto smorzato), con un fondo scala 
da 1 mA, per esempio del tipo usato per gli 
indicatori di sintonia. Si puo anche usare 
uno strumento piii sensibile, mettendogli 
in parallelo un adatto shunt, per riportar- 
ne la sensibilita ad I mA f.s,. Una scala 
adalta si vede in figura 6. 
Non ci dovrebbero essere problemi per la 
costruzione; in figura 5 si vede la basetta 
stampata. I collegamenti del microfono si 
possono vedere in figura 4. 

Taratura 
Nel circuilo ci sono due punti di regolazio- 
ne: PI e usato per compensare I'offset di 
ICI, e P2 esegue la taratura vera e propria 
dello strumento. 
II primo passo e di eseguire la compensa- 
zione dell'offset. In parole piu semplici, in 
assenza di segnale all'ingresso, lo slrumen- 
to deve segnare zero! La procedura di tara- 
tura e la seguenle: scollegarc il microfono 
(altrimenti potrebbe subire dei danni!), 
cortocircuitare RI e commulare SI alia 
portata di maggior sensibilita (70 dB f.s.). 
Regolare P2 nella posizione centrale e re- 
golare PI finche lo strumento si aggira 
esaltamente sullo zero. 
Ora bisogna larare lo strumento. Questo e 
un pochino piu difficile. II modo migliore e 
di lararlo per confronto ad uno strumento 
di riferimento, oppure usando unasorgen- 
te sonora tarata. Crediamo per6 che solo 
pochi tra i nostri lettori potranno avere a 
disposizione apparecchiature di questo ge- 
nere, 
Esiste anche un altro melodo, meno preci- 
so, tutlavia buono a sufficienza per la mag- 
gior parte delle applicazioni. I fabbricanti 
specificano I'uscita dai loro microfoni ad 
un certo livello di riferimento. Per I'LBC 
1055/00, lo si puo calcolare a parlire dai 
dali forniti dal fabbricante: I'uscita a 110 
dB sara di 40 mV tit. Si tratta di un valore 
piullosto basso per poterlo regolare con 
precisione all'uscita di un generatore 
audio, ma usando due resistenze. come si 
vede in figura 7, il problema sara risolto. 
Nel frattempo il microfono restera scolle- 
gato; al suo posto collegheremo ai capi di 
R1 l'uscita del circuito di prova di figura 7. 
Con l'uscita del generatore audio regolata 
a 4,04 V/l kHz, potremo avere a disposi- 
zione la tensione d'ingresso di riferimento 
di 40 V per il circuilo di misura. Commu- 
tando SI nella portata di 110 dB, si regola 
P2 in modo da ottenere la lettura di 0 dB 
sullo slrumento. 
E per finire, diciamo qualcosa dell'alimen- 
tazione. Abbiamo scelto deliberatamente 
le batlerie in modo da rendere portatile lo 
strumento. Si potrebbe usare anche un'ali- 
mentazione dalla rete, ma questa non sa- 
rebbe una soluzione elegante. Dato il con- 
sumo alquanto basso, le batterie dureran- 
no per un tempo sufficientemente lungo! 
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200 Watt su 4 ohm 

Per gll alti llvelli sonorl 
occorrono grand! altoparlanti e 
potent! amplificatori. 
L'apparecchlo descritto in questo 
artlcolo eroga 200 W buonl su un 
carlco dl 4 Q, sufficient! anche 
per I'uso all'aria aperta. 
t plii Important! criterl di progetto 
degll amplificatori per dlscoteca 
e per chitarra elettrica sono: 
elevata potenza d'usclta, 
costruzlone solida ed alta 
affldabllltd. Non si richiede che la 
curva di rlsposta sia platta flno al 
llmlte del megahertz, o che la 
distorslone sia al llmlte della 
preclslone degll strumenti 
destlnatl a mlsurarla. Questo 
circulto 6 stato progettato 
tenendo ben present! quest! 
requlsitl. La quality ottenuta e 
buona, ma un rapporto 
potenza/peso dl buon valore d 
stato considerato un fattore plii 
Importante che la rlsposta al plii 
elevati standard hl-fl. 

Alcune decine di watt, applicali ad alto- 
parlanti di buona qualita saranno suffi- 
cienti a rompervi le orecchie in una stanza 
di soggiorno. In questo caso non avrete 
certo bisogno di 200 W. 
In un salone oppure all'aria aperta la que- 
stione e diversa. 
Per raggingere il livello sonoro desideralo 
potranno occorrere anche alcune centinaia 
di watt. 
II principale problema nel progetto di un 
ampiificatore da 200 W e lo stadio di usci- 
ta, ed in particolare i transistori di uscita. 
A questi livelli di polenza occorre una ten- 
sione di alimentazione elevata; questa, a 
sua volta, richiede I'uso di transistori con 
lensione di almeno I00 V. A questo si ag- 
giunga il fatto che la corrente d'uscita su- 
perera i I0A, e si avranno di fronte le 
dimensioni del problema. A limitare ulte- 
riormente la possibilita di scelta, c'e la ne- 
cessita di una bassa lensione di saturazio- 
ne, onde ottenere la massima escursione 
del segnale d'uscita. 

Consultando il manuale dei dati, non e 
troppo difficile trovare delle coppie di 
transistori complementari che rispondano 
a tutte queste specifiche, ed anche ad altre. 
Sfortunatamente tutti questi lipi lendono 
ad essere alquanto costosi, ed anche diffi- 
cili da averc. Una soluzione alternativa piu 
a buon prezzo e di usare parecchi compo- 
nenti di uscita di caratteristiche inferiori. 
collegati in parallelo. In questo particolare 
schema questi componenti sono sei in tut- 
to. 

Lo schema elettrico 
Si usa uno stadio di uscita in classe B com- 
plementare, comeapparedallafigura 1. La 
meta superiore dello stadio di uscita e for- 
mata da tre transistori in parallelo (T9, 
Til e TI3); 
La meta inferiore contiene un complesso 
di transistori complementari (T10, TI2 e 
T14), 
Ciascun componente di uscita dispone del- 
la sua resistenza di emettitore. Questa 
svolge tre funzioni. In primo luogo I'inser- 
zione di questa resistenza assicura I'unifor- 
me distribuzione della corrente di uscita 
tra i ire transistori duranle la semionda 
"attiva". 11 problema sta nel fatto che e 
praticamente impossibile trovare Ire tran- 
sistori di potenza che abbiano la medesima 
"pendenza" (corrente di collettore in fun- 
zione della lensione base-emettitore). Se i 
tre componenti avessero scmplicemente le 
basi e gli emettitori collegati insieme, essi 
sarebbero soltoposti alia stessa lensione 
base-emettitore. II componente che posse- 
desse la maggiore pendenza sarebbe sotto- 
poslo alia maggiore corrente di uscita, Do- 
po un tempo brevissimo esso passerebbeai 
grandi pascoli (di silicio) del cielo, dove 
devono trapassare tutti i transistori che in 
vita sono stali buoni. La caduta di lensione 
che avviene sulle resistenze di emettitore 
porta ad una limitazione della corrente di 
uscita. Le tre tensioni della meta vengono 
"sommate" da R14, RI8. R22 e R27. e 
sono usate per pilotare il transistor limita- 
tore di corrente (T5). Quando la lensione 
ai capi di R27 sale ad un valore di circa 0,65 
V, T5 passerS in conduzione tramite Dl. 
limitando di conseguenza il pilotaggio di 
T7. 
Con i valori dello schema, la corrente di 

Tabella 1 

Caratteristiche lecnlche 
Alimentazione: 95 V/ 3,5 A 
Rendimenlo: 60 % (massimo) 
Potenza d'uscita: 200 W su 4 O (onda sin.) 

100 W su 8 Q(onda sin.) 
THD: massimo 1% a 200 W; ^0,2% a 50 W 
Risposta di (requenza: 10 Hz ...60 kHz (-3 dB) 
Sensibility d'ingresso 850 mV per uscita piena 
Impedenza d'ingresso: 3k3 

picco in uscita viene limitata a circa 14 A. 
un valore di piena sicurezza, date che i 
transistori possono sopportare una cor- 
rente di 40 A massimi! Per coloro che vo- 
gliono provare un nuovo accorgimento. 
Dl e D2 possono essere rimpiazzali da 
LED. Questi si accenderanno quando 
I'amplificatore sasS pilotato in modo da 
limitare i picchi dell'onda. 
La terza funzione svolta dalle resistenze di 
emettitore e, come avviene nella maggior 
parte dei progetti di amplificatori di polen- 
za, quella di stabilizzare la corrente a vuo- 
to che passa attraverso i transistori di usci- 
ta. 

Lo stadio d'ingresso 
L'uso di un circuito integrato nello stadio 
d'ingresso e una cosa abbastanza insolita. 
II CA 3130 e un ampiificatore operaziona- 
le veloce con ingressi a MOSFET. 
La lensione di uscita deH'amplificatore 
operazionale viene trasferita a T4; questo 
transistor, in combinazione con R10 con- 
vene efficacemente la teru/one di segnale in 
corrente di pilotaggio. 11 carico di colletto- 
re di questo transistor e costituilo da un 
generatore di corrente (TI, T2 e T3) rego- 
lalo per una corrente costante di circa 30 
mA. Questa combinazione di generatori di 
corrente ad entrambe le estremila rende 
possibile una rapida commutazione, che a 
sua volta garantisce aH'amplificatore un 
basso tempo di risalita. II potenziometro 
semifisso da 200 Q (P2) regola la corrente 
di polarizzazione dello stadio d'uscita. 
Uno sguardo piit attento allo schema rive- 
ler^i che non c'e retroazione locale nell'am- 
plificatore operazionale d'ingresso. Que- 
sto fatto determina un elevalo guadagno 
totale ad anello aperto: qualcosa come 
320.000 volte, pari a 110 dB! II circuito di 
controreazione principale e formato da R2 
e da R5. Queste due resistenze limitano il 
guadagno totale ad anello chiuso ad un 
valore di 33; questo significa che I'amplifi- 
catore e pilotato a pieno regime con un 
segnale d'ingresso di 850 mV. Se occorre 
una sensibilita d'ingresso maggiore o mi- 
nore, bisogna modificare il valore di R2. 
Pero, per evitare di avere dei problemi di 
stabilila, il valore di questa resistenza non 
deve scendere al di sollo di 1 k £2 circa. 
L'alimentazione di ICI e stabilizzata dallo 
Zener D3. Una lensione continua di pola- 
rizzazione viene ricavata da questa lensio- 
ne di alimentazione mediante R3. R4 e PI. 
La lensione di polarizzazione determina la 
tensione continua all'uscita (punto di 
unione tra R24 ed R25); PI deve essere 
regolato in modo che la lensione su questo 
punto (terminale positive dell'elettrolitico 
di uscita) sia uguale alia meta della tensio- 
ne di alimentazione. 
II condensalore C3 disposto nell'anello di 
retroazione serve a spostare la risposta 
verso le frequenze maggiori. Con il valore 
dello schema, la risposta in frequenza di- 
minuisce di 3 dB a 60 kHz. 

Costruzlone deH'ampllflcatore 
In figura 2 ed in figura 3 appare la basetta 
stampata, insieme alia disposizione dei 

Potenza bruta 



Polenza brula eleklor settembre 1981 — 9-33 

 1 f.  95V 
—® •OA 

^0' 

; n • >> 

BD 240C Bf) 249C BD 249C 
T2/CV m 

ion 

I I ! 
ALTOPARLANTE 

* vedi testo 
R14I C9 me B18 C11 R20 R22 CI3 R74 

I mm 

^ -- ?n2 lo 

T 

V *2T 
BC547 '.IS 

®-0 | IQOfc I—I 1001* R6 35V 4700 H R28 v 
BC557 

si Pi*! "21 R23I 

0 i i 0 ci 10 % | |2"2 [5 W I |2"2 Js W I [2 

220 
HI' 

2n2 IS W ■ 'il 
C1 R7 IU>—  lift 

i 0®-rlHio 10 u/16 V IC1 ' 
3130 * • T 1* 

v->rTV Q 
BD 25DC BD 250C 

n ^ ^ = 1: '■ • 

CA3130 

Flgura 1. Lo schema elellrico completo. 
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componenli. Per ovvi molivi lutli i compo- 
nenli sono montati sulla basetta. 
L'elettrolitico di uscita e la resistenza R26 
sono montati in un adatto punto del mobi- 
letto. I transislori di uscita T9....TI4 ed i 
transistori pilota T7 e T8 devono essere 
montati su di un dissipatore termico die 
abbia un coefficientc termico di 0,5°K/W. 
oppure su due dissipatori separati da 
I "K/W. Per coloro die non abbiano cogni- 
zionc sulla conduzione termica diremo die 
ci vogliono dei dissipatori GRANDI. 
Anche Tl e T2 sono montati sul dissipato- 
re, non per mantenerli freddi, ma per ri- 
scaldarli! Allo scopo trapanare net dissipa- 
tore due fori da 5,5 mm. distanti dai transi- 
slori principali circa 100 mm. e riempirli di 
grasso al silicone. Inserendo in questi fori 
Tl e T2. essi tenderanno ad assumere la 
temperalura del contenitore degli dementi 
d'uscita. generando un'efficace stabilita 
termica deiramplificalore. 
Nel prototipo i dissipatori avevano le di- 
mensioni di 18 x 15 cm, con le alette di 
raffreddamento alte 5 cm. Essi servivano a 
formare la parete posterioredel mobiletto. 
I transistor! di polenza devono essere col- 
legati alia basetta stampala per mezzo di 
fili di elevata sezione (almeno I mm di 
diametro). Questi fili sono del tipo usato 
nelle automobili o negli impianti domesti- 
ci. La basettadeveinoltre essere montatail 

piu vicino possibile ai dissipatori termici, 
per lenere minima la lunghezza dei colle- 
gamenti cablati. 
Ora qualche precauzione da usare nel ma- 
neggio di ICI. Questo amplificatore ope- 
razionale conliene dei MOSFET, chesono 
molto sensibili alle cariche statiche. Essi 
sono di solito forniti con i piedini infilati in 
una schiuma condutlrice oppure avvolti in 
stagnola. Lasciateli in quelli imballi fin- 
lanto die 1'amplificatore non sia termina- 
to. Quindi, se volete lavorare in totale sicu- 
rezza, cortocircuitate tra loro i piedini del- 
I'integrato con del filo di rame nudo prima 
di togliere il componente dalla schiuma; 
inseritelo nello zoccolo del circuito stam- 
pato e solo allora togliete il filo di cortocir- 
cuito. 

Alimentatore 
Un amplificatore di polenza elevata richie- 
de un'alimentatore di pari potenza. Per 
forluna non occorre che la tensione sia 
stabilizzata. In figura 4 sono date due ver- 
sioni, delle quali la prima usa un normale 
trasformatore di rete a 66 V e la seconda 
richiede un secondario a presa centrale. La 
scelta non i solo determinata dal tipo di 
trasformatore che si ha a disposizione, ma 
anche degli elettrolitici, che pongono qual- 
che problema, ma anche dagli elettrolitici, 
che pongono qualche problema. 

Un tipo da 10,OOOpF/l25 Vnonsar^facil- 
mente disponibile, non essendo un model- 
10 unificato. 1 tipi a 63 V sono molto piii 
facili da trovare. Inoltre avrete bisogno di 
condensatori elettrolitici che siano effetti- 
vamente di prima quality e per preslazioni 
pesanti (lo stesso vale per l'elettrolitico di 
uscita, C15): a piena potenza passa attra- 
verso questi condensatori una corrente al- 
ternala di 10 A. Se le loro dimensioni fisi- 
che sono troppo ridotte, essi tendono ad 
esplodere  
11 raddrizzatore a ponte deve avere un con- 
tenitore metallico, che possa essere fissato 
a mezzo viti su di un dissipatore. 

Procedura di messa a punto 
La messa a punto di un amplificatore di 
potenza e un lavoro abbastanza semplice. 
Pero in un amplificatore di questo tipo, gli 
errori tendono ad essere molto dispendio- 
si; quindi descriveremo passo dopo passo 
la procedura di messa a punto: 
1. Controllare tutti i cablaggi tra la baset- 

ta stampata, i transistori di potenza, 
I'alimentatore, gli elettrolitici eccetera. 
Tutto chiaro? ed allora: 

2. Usando un ohmmetro, controllare che 
gli involucri metallici di tutti i transi- 
stori siano ben isolali dai dissipatori. Vi 
siete dimenticati di mettere le guarni- 
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Rgura 2. Basetta slampata e dlsposlzlone del componenll. Una parlicolare attenzlone deve essere rlservala al montagglo dl IC1, come si pud vedere nel leslo. 

Elenco componenll 

Resistenze: 
R1 = 47 k 
R2 = 3k3 
R3,R4 = 4k7 
R5 = 100 k 
R6,R7 = 2k2/1 W 
R8,R10= 22 n 
R9,Ri i = ion 
R12,R13= 47 n 
R 14,R 1 5,R 18,R 19, 

R 22. R 23, R 27,R28 = 1 k 
R16,R17,R20,R21, 

R24,R25= 0,22 n/5W 
R26 = 1 k/1 W 
R29 = 18k 
PI = 10 k semilissi 
P2 = 220 n semitissl 

Condensalori: 
C1 = 10M/16 V 
C2= 100 M/35 V 
C3 = 22 p 
C4 = 47 p/16 V 
C5 = 47 p 

C6 = 220 p/6 V 
C7 = 100p/16 V 
08= 220line V 
09. . . 014= 2n2 
015 = 4700 p/100 V (vedi teslo) 

Semlconduttorl: 
01,02 = 1N4148 o LED rosso (vedi lesto) 
03 = 10V MOO mW diodo Zener 
T1.T2,T6= BO 557 
T3,T8 = BO 2400, TIP42C 
T4,T7 = BO 2390, TIP 410 
T5 = BO 547 
T9,T11,T13= BO 2490, TIP 350, 

MJ 80 
TIO.TI 2,T14 = BO 2500, TIP 360, 

MJ4502 
101 = OA 3130 

Varie: 
zoccolo OIL a 8 piedini 
alette di raflreddamento per T3 e T4 
1 dissipatore da 0,5° K/W 
oppure due da 1° K/W 
rondelle in mica pet T7..,.T14 
10 A fusibile ritardato con portafusibile 

Componenll deH'allmenlalore 
Versione 1: 
016 = 10,000 m/125 V (vedi lesto) 
B = 80 V/10 A raddrizzatore a ponle 
Tr = 66 V/6 A Irastormalore di rele 
Versione 2: 
017... 020 = 10,000 ii/63 V(vedi testo) 
B = 80V/10A raddrizzatore a ponte 
Tr = 66 V/6 A trasformatore di rete con 

secondario a presa cenlrale 
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Flgura 4. Schema del cablagglo. Osaervare che ci vogllono llll dl sezlone elevala per lulte le connesslonl agll element! dl potenza ed ail'altoparlante. 

zioni di mica? Male, esse sono necessa- 
rie. 

3. Mettere il cursore di PI nella posizione 
cenirale e P2 alia resisienza minima. 

4. Togliereil fusibileda 10 A inserilo nella 
linea di alimenlazione. 

5. Attaccare la spina di rete e provare la 
tensione ai capi deU'elelirolitico (o de- 
gli elettrolitici) deU'alimentatore. Que- 
sta dovra essere di circa 95 V. Tutto 
bene? Ora estrarre nuovamente la spina 
dalla presa di rete. 

6. Collegare una normale lampadina da 
245 V/100 W ai capi del ponafusibile 
da 10 A. In pratica. quesla lampada 
sostituiscc lemporaneamenle il fusibi- 
le. 

7. Inserire la spina nella presa di rete e 

misurare la tensione al terminale positi- 
ve di C15 (punto di unione tra R24 ed 
R25). Regolare PI fino a che in questo 
punto ci sia una tensione di 45 V. Nota- 
re che, alia prima accensione, la lampa- 
da si accendera per un breve periodo. 
quindi si spegnera e restera spenta. Se 
questo fatlo non si verifica, si potranno 
avere due possibilita: P2 non e regolato 
al minimo oppure e'e qualche errore 
nel circuito. 
Se tutto va bene, il passo successive e di 
mettere in cortocircuito Pingresso. 
Quindi spegnere. togliere la lampada a 
filamento, collegare un amperometro 
(almeno 1 A fondo scala) ai terminali 
del porlafusibile. II puntale posilivo va 
collegalo dalla parte delPalimentatore 

e quello negative dalla parte deH'am- 
plificatore. 

9. Accendere un'altra volta I'amplificato- 
re. L'indice dello strumento far^i un 
breve balzo verso I'alto, dopodichetor- 
nera indietro a segnare circa 35 mA. 
Regolare P2 lino a che questa corrente 
a vuoto raggiunga i 150 mA. 

10. Provare nuovamente la tensione al ter- 
minale positivo di C15. Questa dovra 
ancora essere di 45 V. Se questo succe- 
de, tutto funziona a meraviglia. Potete 
spegnere, togliere Pamperometro ed il 
cortocircuito all'ingresso e rimettere a 
posto il fusibile. Questo e tutto! Potete 
ora collaudarlo con la musica. 
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Un buon miscelatore puo anche essere 

semplice 

Mini mixer 

Eslstono banchi miscelatorl di ogni tipo. Quell! piccoli montati sui 
reglstratori a nastro: due manopole, una per I'ingresso del microfono 
ed una per la "linea". AH'altro estremo della scala ci sono i banchi del 
mixaggio professional!, usatl negll studl dl registrazlone. In questo 
tipo di applicazione occorrono di solito piu di due manopole. 
Per I'uso amatoriale, sia per la registrazlone a nastro che per impianti 
audio, pub essere richiesto un certo numero dl canali, ma 11 costo 
totale deve restare nei llmiti di un bllancio modesto. Non c'b blsogno 
dl circuit! elettronlcl altamente sofisticati ed 11 solo requisito b un 
funzionamento corretto ad affidabile; occorrono inoltre tutti i 
necessarl controlll. 

U M 

If 

Un banco di miscelazione semplice ma buo- 
no. Affidabile, facile da costruire, senza 
componenii "strani" e relaiivameme co- 
modo da ingrandire in caso di necessila. 
Questi, in poche parole, sono requisiti di 
progetlo di queslo "minimixer". 

Di che cosa avete blsogno? 
Se volete. all'inizio, manlenervi nei minimi 
limili di costo. la prima domanda che vicne 
spontanea e la seguente: quali sono le fun- 
zioni essenziali? Naturalmenle. e anche 
una buona idea lenere a mente i possibili 
futuri ampliamenti nei sistemare I'impian- 
to. Sarebbe una gran seccatura se, in un 
tempo successivo, si dimostrasse impossi- 
bile ampliare il circuito perche si e fatta 
una qualche svista nei progetlo iniziale! 

Quali dehhono essere gli ingressi? 
Anche i banchi di mixaggio piii semplici 
devono avere degli ingressi per microfono 
(o microfoni), uno o piii registratori a na- 
stro o giradischi. Ora resta la domanda: 
quanti? ed anche: di che tipo? Di solito e 
sufficiente un solo ingresso per microfono. 
ma due facilitano grandemente la conver- 
sione in stereo successiva. 
Quindi, decidiamo per due. Per il memen- 
to le uscite possono essere miscelate nei 
due canali di uscita per microfoni mo- 
noaurali. Un commutalore mono/stereo 
e/o dei polenziometri (di questi parleremo 
in seguito) potranno essere aggiunti in un 
secondo tempo. Ed ora la domanda finale: 
quale deve essere la sensibilita di ingresso? 
Questa non e poi cosi crilica come si po- 
trebbe pensare. Per la maggior parte dei 
moderni microfoni, circa 2 o 3 mV e un 
valore acceltabile. 
Altro argomento: il giradischi. In questo 
caso sono assolutamenle necessari due in- 
gressi stereo. Per la musica "non stop" il 
disco successivo viene messo su I piatto e 
deve restare pronto a subentrare al disco 
precedente che finisce. Allo scopo occor- 
rono due giradischi, ed ecco il perche dei 
due ingressi! II tipo effettivo degli ingressi 
e anch'esso una scelta naturale. Al giorno 
d'oggi possiamo dimenticare le cartucce a 
cristallo, in quanto si usano generalmente 
cartucce a bobina mobile collegate ad un 
pre-preamplificatore separato, apposita- 
mente progettalo per pilotare un ingresso 
dinamico ("MD"). 
E quindi evidente che basta avere soltanto 
degli ingressi "dinamici". 
E cosa dire dell'ingresso per il nastro? Per- 
che non mettere anche quello? Non costa 
molto e si puo dimostrare mollo pratico. 
Le cassette preregistrate sono spesso al- 
trettanto fedeli che i dischi. Inoltre queslo 
tipo di ingresso puo essere di grande aiuto 
per il montaggio di una pista sonora per il 
film o diapositive, con I'aiuto di due regi- 
stratori a nastro. Bisogna anche ricordare 
che un ingresso di nastro dovr^ anche po- 
ler funzionare come uscita. Perche non 
usare questo banco di mixaggio anche per 
la registrazlone? 

/ conirolli 
II minimo che si richiede per un banco di 
mixaggio e un controllo di livello per ogni 
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ingresso. 
Per quanto riguarda i conlrolli di tono. 
quesli si rivelano al giorno d'oggi un lusso 
superfluo, specie se applicati ad ogni in- 
gresso. Infatti atlualmentel'ottimaqualita 
dei dischi, dei nasiri e dei microfoni non 
richiede correzioni. Anche I'uso di un solo 
controllo di lono per il segnale eomune di 
uscita, si puo considerare alquanto opina- 
bile. Lo si usa praticamentesolo peralcuni 
effetti special!, I conlrolli di lono perque- 
ste applicazioni devono concentrare la io- 
ro azione aU'estremila bassa ed alia della 
banda passanie. Questo non costituisce un 
problema: la scelta delle giuste frequenze 
di taglio e solo queslione di resisienza e 
condensalori. 
Un controllo di livello eomune all'uscita 
non e veramente necessario, a meno che 
parecchi ingressi non debbano essere mi- 
scelati coniemporaneamenie, in allre paro- 
le una miscelazione "vera", incontrappo- 
sto alia "dissolvenza" Ira i vari ingressi. 
Nella maggior pane delle applicazioni pra- 
liche e superfluo un controllo di volume 
"principale", (che tra I'altro e spesso giik 
montato suH'amplificalore di potenza). 
Un ragionamento analogo porta alia con- 

clusione che anche delle regolazioni di li- 
vello per ogni singolo ingresso non sono 
strettamente necessarie; bastano i livelli di 
controllo principali per ogni canale. In cer- 
ti casi puo essere pero utile poter regolare 
ogni ingresso in modo che il "segnale pie- 

no" corrisponda allo spostamento tutlo in 
alto del corrispondente attenuatore. II 
progetto deve quindi offrire la possibility 
di aggiungere dei trimmer destinati a que- 
sto scopo. 
Oltre a tutto questo, si devono prendere in 

Carslteristlche lecnlche 

Ingressi: sensibility impedenza livello 
d'ingresso masslmo d'lngresso 

Naslro 150 mV 2M5 310 mV 
Carluccia dinamlca (2) 3 mV 47k 6,5 mV 
Microfoni (2) 2,7 mV 3k4 5,7 mV 
'Livello d'ingresso RMS per 775 mV d'uscita ad 1 kHz 

Usclte: 
Uscita principale: massimo livello d'uscita: 1.6 V RMS 

Impedenza d'uscita: 220 O. 
Uscita monitor: Livello d'uscita nominate: 420 mV. 

Impedenza 90 k 0 

Conlrolli dl tono: 
Acuti: ± 14 dB (10 kHz) 
Bassi: ± 10 dB (100 Hz) 

Rlsposta In (requenza: 
20 Hz 25 kHz (3 dB) 

Dlstorsione: 
<0,1% 
Potenza assorblla: 
12 V/400 mA (massimo) 
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Nolare che, per mancanza dl spazio, le dimension! sono rldotle al 900/o (scala 1 : 1,11) 

considerazione anche gli altri accessor!' 
d'uso; interruttori per i vari ingressi. com- 
nutatori mono/stereo, "pan pots", con- 
.rolli di bilanciamento, filtri di canale, 
controlli di tono, eccetera. Ma in definiti- 
va, tutto questo non e strettamente neces- 
sario. 
Ed ora una domanda finale: di che tipo 
devono essere i controlli? 
Come ognuno sa per esperienza pratica, 
dei buoni potenziometri acursore costitui- 
scono la soluzione di gran lunga migliore. 
Anche i potenziometri rolalivifunzionano 
ma sono difficili da manovrare. 

Cosa occorre ancora? 
Un banco di mixaggio semplice non ha 
naturalmente bisogno di tame lucette lam- 
peggianti e di slrumenti con I'indice che va 
su e giii. Anche se tutto questo darebbe 
all'apparecchio un aspetlo molto distinto. 
La miglior soluzione e di mettere quello 
che soddisfa il gusto. Sono stati descritti su 
Elektor molti VU meter, indicatori a LED 
e simili. Molti di questi circuit! possono 
essere aggiunti al mini mixer con minimo 
sforzo. 
Un accessorio molto utile e un "indicatore 
di segnale" per ogni ingresso. La versione 
piti semplice consiste in un unico LED che 
si illumina appena il segnale arriva al corri- 
spondente ingresso. Non da una misura 
del livello del segnale, ma fornisce un'indi- 
cazione molto chiara del fatto che i cavi 
sono ben inseriti e che il registralore sta 
girando, oppure lo stesso fa il giradischi. 

II circulto elettnco 
NeH'introduzione abbiamo stabilito i re- 
quisili base di questo progetto: affidabili- 
ta, facilita di costruzione, possibility di ul- 
teriori ampliamenti ed assenza di compo- 
nenli troppo "specializzati". Un breve 
sguardo allo schema (figura 1) basta a con- 
fermare che I'ultimo requisito ecertamen- 
le soddisfatto: dapperlulto sono usati dei 
transistor! di tipo standard. 11 complesso e 
anche affidabile e facile da costruire; uno o 
due punti che richiedono una maggiore 
attenzione verranno trattati in seguito. 
Per quanto riguarda la possibility di am- 
pliamento, ne avremo un'idea piu chiara se 
diamo un'occhiala piii vicino alle varie 
parti del circuito. 

Gli ingressi microfonici 
Per ogni preamplificatore microfonico so- 
no usati due transistori, II primo di questi 
ha un guadagno considerevoie (x 100), ed il 
secondo e usato come adattatore d'uscita. 
Lo stadio d'ingresso vero e proprio (Tl) h 
abbastanza semplice. II solo punto da te- 
nere d'occhio e la stability: non deve diven- 
tare un oscillatore ad alta frequenza! Per 
questo motivo ci sono C2 ed LI. Quest'ul- 
timo componente non presenta particolari 
difficolla: cinque spire di filo smaltato av- 
volte su di un piccolo nucleo di ferrite. 
Se occorre, si pub aggiustare la sensibility 
d'ingresso per adattarla ad un particolare 
tipo di microfono. Un modo per ottenere 
lo scopo e di aggiungere un potenziometro 
semifisso (10 k) tra I'ingresso e Cl (il po- 
tenziometro e collegato tra I'ingresso e la 
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massa dell'alimentazione, mentre il curso- 
re e collegato a Cl). Si pudanchecollegare 
una resisienza fissa in serie al terminale 
superiore di PI. 
Dopo il controllo di livello principale (PI), 
si possono adoitare diverse soluzioni. La 
versione piii semplice si vedesullo schema: 
le uscite di entrambi i preamplificatori so- 
no applicate ad entrambi i canali di uscita, 
tramite R5, R6, R105 ed R106. 
In altre parole una versione mono. Per 
ottenere un ingresso microfonico stereo, si 
devono togliere R5 ed RI05. Lasoluzione 
migliore in assoluto e di aggiungere in serie 
a queste due resistenze un commutatore 
mono/stereo. 
In queslo punto si puo aggiungere anche 
un cosiddetlo "pan pot" (potenziometro 
panoramico). Questo tipo di controllo vi 
permelte di inserire il segnale proveniente 
da un microfono mono collocandolo in un 
punto qualsiasi dell'immagine stereo. 
Questa operazione i chiamata, con un ter- 
mine abbastanza appropriato, "panning" 
(qualcosa come "panoramizzare"). Per 
poter eseguire correttamente il lavoro do- 
vrete assicurarvi che il livello totale d'usci- 
ta sia relativamente indipendente dalla re- 
golazione di questo controllo, ma anche 
un sistema dei piii semplici k sempre molto 
pratico. Per installare un controllo di que- 
sto genere si debbono togliere R5 ed R6. 
Tra i terminali liberi di C4 e di CI04, si 
dispone un collegamento in serie Ira una 
resistenza fissa da 5k6, un potenziometro 
lineare da 25k ed una seconda resistenza 
fissa di PI; questo e tutto! 

Ingressi disco 
Per due ingressi stereo occorrono quattro 
preamplificatori identici. Per motivi di 
chiarezza nello schema e disegnato com- 
pletamente solo uno di essi. Come si puo 
osservare, si tratta di un progetto a due 
transistori del tutto normale. 
II solo punto che polrebbe sembrare stra- 
no e il controllo di livello; un potenziome- 
tro lineare] Non si tratta di un errore, siate- 
ne certi. La spiegazione consiste nel fatto 
che questi potenziometrici sono "caricati" 
dalla connessione comune ("sommatri- 
ce") aH'amplificatore di uscita. Questo fat- 
to modifica la caratteristica di controllo, 
come gi^i descritto in Elektor N" 12 del 
Maggio 1980: "potenziometri su misura". 
Senza entrare in tutti i complessi dettagli, 
I'effetto si puo riassumere con poche paro- 
le: i potenziometri logaritmici diventano 
ancora piii logaritmici, mentre i potenzio- 
metri lineari si comportano come qualcosa 
a mezza strada Ira lineare e logaritmico. In 
pratica, ed e questo che conta, si oltiene 
una caratteristica di controllo eccezional- 
menle buona per questo impiego. 

Ingresso naslro 
In molti casi per I'ingresso nastro non oc- 
corre amplificazione. II livello del segnale e 
quasi sempre gia sufficiente; la maggior 
parte dei registralori pud tranquillamente 
pilolare direttamente il potenziometro di 
livello da 25 k. Per rendere perd le cose 
sicure al massimo, abbiamo deciso di ag- 
giungere un semplicissimo stadio buffer ad 

Elenco componenll 

Resistenze: 
R1 ,R101 = 68 k 
R2,R102,R43,R143,R243. 

R343,R443,R543 = 220 k 
R3,R103 = 27 n 
R4,R 104,R40.R 140 = 4k7 
R5,R105,R6,R106,R10,R110, 

R18,R118.R218,R318,R22, 
R122,R24,R124 = 18 k 

R7,R107,R8.R108,R21 .R121, 
R26,R126 = 470 k 

R9,R109 = 10k 
R11 ,R 111 ,R211 ,R311 =47 k 
R12,R112,R212,R312 = 330 n 
R13.R113,R213,R313,R14, 

R114,R214,R314 = 100 k 
R1 5,R115.R215,R31 5,R28, 

R128 = 3k9 
R16,R116,R216.R316= 1k8 
R17,R117,R217,R317 = 470 fi 
R19,R119= 120 k 
R20.R120,R39,R139 = 56 k 
R23,R123 = 15 k 
R25,R125= 820 k 
R27,R127,R33,R133,R35,R135, 

R36,R136= 5k6 
R29,R129,R48 = 100 n 
R30,R 130,R34,R 134.R37, 

R137= 2k2 
R31 ,R131 ,R32,R132 = 180k 
R38,R 138 = 560 k 
R41,R141 = 47 S2 
R42,R 142,R242,R342,R442, 

R542 = 5M6 
R44,R 144,R244,R344.R444, 

R544 = 22 k 
R45.R145,R245,R345,R445, 

R545 = 1 k 
R46,R146,R246,R346,R446, 

R546 = 220 n 
R47 = 680 Si 
PI ,P2 = potenziometro a cursore 

mono 25 k lin. (58 mm) 
P3,P4,P5 = potenziometro a cursore 

stereo 25 k lin. (58 mm) 
P6,P7 = potenziometro a cursore 

stereo 50 k lin (58 mm) 

Condensatori: 
Cl ,C101 ,C3,C103,C5. 

C105 = 47 p/16 V 
C2,C102 = 12 p 
C4,C104 = 39 n 
C6 ,C 106 ,C 206 ,C306,C 14.0114, 

C21.0121 ,C22,C122.C30. 
C31 ,C32 = 10 M/16 V 

C7,C107,C207,C307 = 22 n 
C8,C108,C208,C308,C11, 

C111 = 47 n 
C9 ,C 109,C 209,C309 ,C 16 ,C 116. 

C28 = 100 p/16 V 
C10.C110,C210,C310,C24,C1 24, 

Cl 7,C117= 22 p/16 V 
Cl 2,C112 = 1 M/16 V 
C13,C113 = 68 p 
Cl 5,C115 = 220 n 
Cl 8,C118 = 68 n 
C19,C119,C20,C120 = 4n7 
C23,C123 = 270 p 
C25,C125,C225,C325,C425, 

C525 = lOOn 
C 26 ,C 126 ,C 226 .C3 26 ,C4 26, 

C526 = 10 n 
C27 = 1000 M/25 V 
C29 = 1000 M/16 V 

Semicondutlori: 
T1 . . . T6, T101 . . .T106. 

7203,7303,7204,7304,78, 
7108,79,7109,7209,7309, 
7409,7509 = BC 547B 

77,7107,710,7110,7210,7310, 
7410,7510= BC 557B 

DI , , . D4= 1N4001 
D5,D6,D1 06,D206,D306,D406, 

D506 = LED (rosso) 
IC1 = 7812 

Varle; 
S1 = commutatore SPS7 
LI ,L101 = vedi teslo 
7rl = 12 V/400 mA trasformatore 

- ^ 

L. K 
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^ « » % r 

^ Ji n M 

Quests lologratla llluslra come si debbono monlare I potenziometri a slllta. II commutatore ed I LED sul 
lalo rame del clrculto slampalo. 
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un transistor (T5). Queslo accorgimento 
presenta 1'ulteriore vantaggio di poter 
adattare con molta facilita (solo cambian- 
do i valori di alcune resistenze) questo in- 
gresso ad altre sorgenti di segnale. 

Lo studio d'uscita 
II segnale che proviene dal conduttore 
sommatore (ossia la giunzione tra RIO, 
R 18, R24 eccetera) viene amplificato da T6 
e T7. II guadagno di questo stadio e deter- 
minato da R28 ed R29. 
L'uscita "monitor" per la registrazione a 
nastro viene direttamente prelevata dall'u- 
scita di questo stadio, tramite R31 ed R32, 
prima dei controlli di tono, come giusta- 
mente deve essere fatto. 
Lo stesso controllo dei toni e una variazio- 
ne del ben noto sistema Baxandall. Questo 
non i cosi astruso come dicono molli, ma 
al contrario il principio fondamentale i 
semplicissimo. II segnale d'ingresso arriva 
tramite C17, mentre un segnale a reazione 
negativa viene prelevato dall'uscita trami- 
te C22. Diamo ora un'occhiata al poten- 
ziomelro in alto (P6). Alle frequenze molto 
basse C18 non ha effelto, e quindi per 
adesso puo essere ignorato. Restiamo 
quindi con un collegamento in serie di due 
resistenze fisse e di un potenziomelro 
(equivalente ad un "potenziomelro con un 
campo di regolazione ridotto"), collegato 
tra I'ingresso ed il segnale di controreazio- 
ne. A seconda della posizione del cursore, 
in questo punto avra la prevalenza il se- 
gnale d'ingresso (cursore a sinistra) oppu- 
re il segnale di controreazione (cursore a 
destra), Nel primo caso il livello di uscit'a e 
alto (alto livello d'ingresso, bassa contro- 
reazione), mentre nel secondo caso i! livel- 
lo d'uscita e basso. 
Tutto questo e vero pero solo alle basse 
frequenze, alle quali si puo trascurare CIS. 
Alle frequenze piu alte, questo condensa- 
tore forma una specie di cortocircuito tra i 
terminali del potenziomelro; in questo ca- 
so la posizione del cursore non ha effetto. 
II livello del segnale d'ingresso ed il livello 
di controreazione sono all'incirca uguali 
alle maggiori frequenze, in modo che il 
guadagno totale e unitario. Cosa abbiamo 
ottenuto? 
Un controllo di volume al margine inferio- 
re della banda ed un guadagno unitario al 
di fuori di questa zona; in definitiva la 
descrizione corrisponde proprio ad un 
controllo dei toni bassi! 
Una spiegazione analoga si pud fare per 
I'altro controllo (P7), con la differenza ?he 
in questo caso viene passata al controllo 
solo la parte superiore della banda, tramite 
C19 e C20. 
DA questa descrizione piuttosto estensiva 
dovrebbe essere chiaro il modo di modifi- 
care i controlli di tono per adeguarsi al 
proprio gusto personale. Una piu alta fre- 
quenza di taglio per il controllo dei bassi 
richiede Una capacita piu piccola per C18. 
Un controllo dei bassi piu "efficace" ri- 
chiedere la riduzione dei valori R33 ed R36 
("aumentare la corsa utile del potenziome- 
lro"). Le modifiche di questo tipodevono, 
naturalmente, essere fatte a ragion veduta: 
cambiando il valore dei componenti biso- 

gna badare a restare nei limiti di un fattore 
tre o quattro. 

Indicazione del segnale 
Gia prima abbiamo detto che potrebbc 
essere utile disporre di un LED percanale, 
che indichi se al corrispondente ingresso 
sia o meno presente un segnale. Per questo 
non ci sono problemi. 
Per esempio, per I'ingresso da microfono 
superiore, il segnale e prelevato nel punto 
A, prima del controllo di livello. Questo 
segnale viene fatto passare attraverso ad 
uno stadio ampiificatore (T9, T10) fino al 
LED (D6). ' , 
Anche il livello d'uscita dal mixer viene 
visualizzato in questo modo. 

Alimenlazione 
L'unico punto di questa sezione che neces- 
sita di qualche chiarimento e il trasforma- 
tore di rete. 
L'assorbimento totale di corrente e mag- 
giore di quanto ci si possa aspettare! Sol- 
tanto la parte eleilronica vera e propria 
assorbe circa 20 mA, ma il LED indicatore 
di apparecchio acceso assorbe ancora 20 
mA supplementari (D5), e con tutti gli altri 
LED accesi l'assorbimento sale a quasi 300 
mA! Questo e il motivo per cui si prescrive 
un trasformatore da 400 mA, 

Alcunl consign pratlci 
La costruzione non dovrebbe presentare 
problemi, specialmente se si usa la basetta 
stampata rappresentata in figura 2. 
I componenti speciali sono molto pochi. 
Come gia detto, la preferenza e data ai 
potenziometri a slitta. Si possono anche 
usare dei tipi a variazione logaritmica, fa- 
cendo comunque in modo cheil movimen- 
to avvenga nella "giusta direzione". Dei 
potenziometri a cursore di lipo adatto 
(corsa di 58 mm) si possono Irovare presso 
molti fabbricanli. 
Notare che i potenziometri a cursore, non- 
che il commutatore ed i LED, sono tutti 
montati da/la pane delle piste di rame della 
basetta. Per ottenere una sufflciente rigidi- 
ta meccanica, sulla basetta sono stali pre- 
visti sei fori di fissaggio. Questo perche la 
basetta deve essere avvitata in tutti i sei 
punti ad un telaio rigido, e non solo ai due 
ahgoli opposti! 
Per mantenere basso I'ingombro totale si 
usano componenti miniaturizzati. Non ul- 
traminiaturizzati, solo una cosa normale. 
Questo vale in modo parlicolare per i con- 
densatori elettrolitici: se ne potranno im- 
piegare anche di lipo piuttosto grande, ma 
quelli di dimensioni inferior! daranno un 
risultato piu estelico. 
A ragion veduta si e cercato di fare in 
modo che sulla basetta ci potesse stare 
tutto: anche le prese di ingresso e di uscita 
ed il trasformatore di rete. Pero le prese 
DIN in versione per montaggio su circuito 
stampato potrebbero essere difficili da tro- 
vaie, per non parlare del trasformatore di 
rete. 
In questo caso, naturalmente, questi com- 
ponenti possono essere montati fuori dalla 
basetta. 

Indicazioni chiare 

ai bassi livelli 

Misuratore 

di livello 

P. de BRA 

La disco music non solo diverts 
all'ascolto, ma pud anche essere 
molto placevole alia "vista". 
Questo artlcolo descrlve un 
mlsuratore df livello che 
comprende un circuito 
compressore, in modo che lo 
strumento possa dare 
un'lndlcazlone apprezzablle 
anche al llvelll piu bassi del 
segnale. Inoltre si pud usare 
questo dlposltlvo per mlsurare 
direttamente l'uscita dl un 
ampiificatore dl potenza. 

I misuratori del livello di un segnale non 
sono certo una novila per Elektor, infatti 
anche in questa stessa edizione ce n'e un'al- 
tro di tipo diverso. Pero in molti casi, ap- 
parecchi di questo tipo possono essere piii 
d'impaccio che di utilitA, in quanto tendo- 
no a fornire un'indicazione alquanto pre- 
cisa. Questo in pratica significa che I'indice 
dello strumento continua ad aggirarsi in- 
torno al fondo scala inferiore dello stru- 
mento nel caso che i segnali abbiano un 
livello molto basso. Usando un misuralore 
a LED, si accorderanno solo uno o due 
LED su un totale di venti. Prima che lo 
strumento possa registrare un movimento 
apprezzabile nel volume musica, spesso 
occorre alzare il volume della musica fino 
a rompere le orecchie, e fino a suscitare i 
reclami dei vicini. Questo potrA andar be- 
ne per le grandi sale, ma non per le piccole 
stanze di soggiorno! 
La soluzione owia di questo problema e di 
fare un uso migliore dei volumi bassi, op- 
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pure di traslocare in una casa piii grande! 
Un esempio di questa soluzione e stato 
pubblicato sotto forma di strumento a 
commutazione autonialica della portata 
nell'edizione estiva del 1980 di Elektor 
(circuito N° 106). Un metodo alternativo e 
quello di usare un compressore, come nel 
circuito che presenliamo ora. 
Tutto cio che il compressore deve fare e di 
assicurare che una grande variazione del- 
I'ampiezza di uscita dell'amplificatore 
provochi una piccolaescursionesullo stru- 
mento. In altre parole, lo strumento deve 
dvere una sensibilila elevata per i segnali di 
livello piii basso. II risultato sara che lo 
strumento dani sempre un'indicazione 
chiara quale che sia I'ampiezzadel segnale. 
Lo schema del misuralore di livello (vedi 
figura Dcomprenderinlegralo "multifun- 
zionc" TDA 1054M (SGS-Ates). La slrut- 
tura inlerna di questo componente si vede 

in figura 2. Come si puo rilevare dalla 
figura 1, il segnale viene introdotto nel 
sistema tramite il commutaloreSI. Questo 
commutatore e incorporato. in modo che 
lo strumento possa essere usato per misu- 
rare I'ampiezza di uscita in dB. La sezione 
del controllo automatico di livello del 
TDA I054M viene usata come resistenza 
variabile tra il puntodi congiunzionedi Cl 
e di C2 e la massa. 11 "valore" di questa 
resistenza dipendera dall'ampiezza del se- 
gnale al piedino 13 dell'integrato, che e in 
effetli I'uscita del circuito compressore. 
Questo segnale viene raddrizzato prima di 
essere applicato alia resistenza variabile. 
In questo modo la resistenza variabile for- 
ma con R2 un partitore di tensione effica- 
cemente "controllabile". L'uscita del com- 
pressore viene quindi mandata ad uno sta- 
dio amplificalore (a due transistor!) prima 
di poter raggiungere il VU meter (ossia lo 

strumento indicatore). II resto dell'inte- 
grato viene usato per stabilizzare la tensio- 
ne di alimentazione. 
Facciamo ora qualche altra considerazio- 
ne tecnica, II valore di C5 influenza il pe- 
riodo di modulazione del compressore. In 
pratica esso puo avere un valore qualsiasi 
che sia maggiore di 47 pF. La resistenza 
RI3 e slata montata per mantenere bassa 
I'impedenza di uscita del compressore. 
Questo fatto assume la sua imporlanza 
quando si costruisca la versione stereo: in 
questo caso si devono collegare tra di loro i 
punti marcati "X" dello schema, per assi- 
curare un rapporto di compressione ugua- 
le per i due canali. Se non occorre la versio- 
ne stereo, si pud senz'altro eliminare R I3e 
I'assorbimenlo di correnle scendera da 28 
mA ad 8 mA. 
Per mettere a punto I'apparecchio, il com- 
mutatore SI deve essere in posizione "a" e 
si deve applicare all'ingresso un segnale 
sinusoidale con frequenza di 500 Hz ed 
ampiezza compresa Ira 10 e 1000 mV. Oc- 
corre quindi regolare il potenziometro P2 
per avere un'indicazione compresa tra cir- 
ca + 1 e +3 dB sullo strumento. Se occorre 
si puo ripetere la regolazione di P2 facendo 
la prova con un segnale musicale. 
In aggiunta a quanto detto in precedenza, 
il VU meter puo anche essere usato per 
misurare I'ampiezza all'uscita dell'amplifi- 
catore di potenza (commutatore SI in po- 
sizione "b"). Per motivi di taratura si ap- 
plica ancora all'ingresso un segnale da 500 
Hz, ma stavolta la sua ampiezza corri- 
sponde a v'PR. dove P rappresenta la mas- 
sima potenza in uscita dalfamplificatore 
ed R I'impedenza delfaltoparlante. II po- 
tenziometro P2 deve quindi essere regolato 
in modo da ottenere sullo strumento un'in- 
dicazione di 0 dB. M 
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Filtri all'ultimo 

grido in un singolo 

circuito integrate 

In ogni possibile campo ed applicazione 
dell'elettronica, sorge priina o dope la ne- 
cessita di filtrare del segnali. In ogni caso si 
dovranno scegliere delerminati segnali per 
uno scopo ben precise: per esempio le tra- 
smissioni radio-televisive dipendono dalla 
possibilita di selezionare una data trasmis- 
sione dal bailamme generale. Si usano dei 
metodi elettronici per eliminare ogni se- 
gnale interferenle in modo piit efficace 
possibile. 
Come risultato abbiamo il proliferare di 
filtri di ogni tipo: passaalto, passabasso, 
passabanda e ad eliminazione di banda. 
Progetti con nomi altisonanli comeBu/ter- 
wonh e Chebychev. 
Nonostante questo, il progresso continua. 

Ora e stata raggiunta una soluzione ele- 
gante per questi problemi di progetto, sot- 
to forma di filtri a condensatori commuta- 
ti (SCF = Switched Capacitor Filters). 
Questi sono basati sul seguente principio: 
soslituire una elevaia resistenza con un pic- 
colo comlensaiore. 
Questo potrebbe sembrare un pochino 
strano, ma e possibile, come si vede in 
figura I. La figura la mostra la resistenza 
da sostituire. 
Ad uno dei capi e'e la tensione u i, ed all'al- 
tro la tensione u2. Per semplificare ritenia- 
mo che ui sia maggiore di ua. Di conse- 
guenza una corrente i passer^ attraverso la 
resistenza R da destra verso sinistra. Se- 
condo la legge di Ohm avremo: 

Condensatori 

in eommutazione 

L'lntegrazione 6 "in"! 
Presto I component! dlscretl 
scomparlranno. Lo slogan 
dell'elettronica negll annl '80 
sembra essere "un chip per ogni 
cosa". Se pensate che stiamo 
esagerando, vi preghiamo dl dare 
un'occhiata a questa nuova 
ricetta dell'alta cucina 
elettronica: condensatori 
commutablli In forma integrata. 
Un componente Ideale per 
costruire dei filtri estremamente 
compatti ed a "taglio rlpido", e 
qui per "taglio rlpido" si intende 
una pendenza di limitazione delta 
banda di 30 - 100 dB per ottava! 
Per quanto questi integrati non 
siano, almento per ora, "di 
pronta dlsponlblllt^", con questo 
artlcolo diamo alcunl schemi 
praticl di filtri destinati agli 
appassionati. 

In tempi recenti sono apparsi ifi/iri allivi. 
Con I'uso di molteplici stadi amplificatori 
(ora molto diminuiti di prezzo grazie alia 
tecnologia dei semiconduttori) si pu6 evi- 
tare la seccatura delle bobine. 
Questo falto ha effetti molto benefici spe- 
cie alle basse frequenze, per esempio nella 
banda audio, dove le bobine sono spesso 
molto costose e sensibili alle interferenze. 
1 filtri allivi usano delle resistenze e dei 
condensatori separati dagli stadi amplifi- 
catori. Questi ultimi sono, naturalmente, 
incorporati in circuiti integrati. e quindi 
presentano un numero inferiore di proble- 
mi. Nel caso delle resistenze e dei conden- 
satori, occorre fare molta attenzione alia 
sistemazione ed al montaggio. Sarebbe 
ideale poterli includere insieme agli ampli- 
ficatori In un singolo integrato. Purtroppo 
questo non e cosi semplice come sembra. 
Tecnicamente parlando, e possibile incor- 
porare delle resistenze in un circuito inte- 
grato, ma solo se il loro valore e basso. I 
valori ruberebbero troppo spazio sul chip. 
Dato che il prezzo di un integrate e diretla- 
mente proporzionale alia superficie del 
substrate, e evidente che delle resistenze 
costruite in questo modo risulterebbero 
molto antieconomiche. Per questo motivo 
esse vengono di solito soslituite da circuiti 
generatori di corrente, ma questi non sono 
quasi mai adatti ad essere impiegati nei 
filtri. Per quanto riguarda i condensatori, e 
molto raro trovarli nei circuiti integrati. 
Questo per il fatlo che anche una capacita 
di pochi picofarad occuperebbe una super- 
ficie considerevole di silicio. Di conse- 
guenza la combinazione di resistenze e 
condensatori in un circuito integrato sem- 
bra alquanto lontana dalle odierne possi- 
bilita. Specialmente per certi tipi di filtro 
che richiedono valori alti sia per le resi- 
stenze che per le capacita, allo scopo di 
otlenere determinate costanli di tempo (il 
tempo RC). 

R= U; 

i 

Avantl e Indietro 

La figura lb mostra il "surrogato di resi- 
stenza". II deviatore S commuta in conti- 
nuity tra ui ed u;. La frequenza di questa 
eommutazione e delta f. Ogni volta che il 
commutatore S e in posizione a, il conden- 
satore C viene caricato alia tensione u i . 
Ogni volta che esso si trova in posizione b 
si scarica alia tensione u: (sempre ritenen- 
do che ui sia maggiore di uj). In questo 
modo si rende possibile un trasferimenlo 
di cariche da ui ad U2, ossia esaltamente 
quando fa una resistenza, con la sola diffe- 
renza che la resistenza passa la corrente 
con continuity, mentre il condensatore in 
cqmmutazione la passa a scatti. Se pero la 
frequenza f e sufficientemente alta, non si 
avvertira la differenza. 
La "resistenza" del condensatore in eom- 
mutazione del tipo di quello che si vede in 
figura lb, si calcola con molta facility. 
Nel momento in cui il commutatore S pas- 
sa dalla posizione a alia posizione b, C e 
caricato alia tensione u i. Questo significa 
che'la carica in C (in accordo con la defini- 
zione di condensatore) sara uguale a C • u i 
(coulomb). Quando la eommutazione av- 
viene da b ad a, C e caricato al livello di U2 
ed il condensatore conterra una carica un- 
guale a C • U2. In altre parole, la eommuta- 
zione di S da u i ad U2e viceversa provoche- 
ra il trasferimenlo di una certa quantity di 
carica, che ammontery a: 

C-ui — C-U2 = C(UI — U2). 

Datb che la frequenza di eommutazione e f 
volte al secondo avanti ed indietro, la cari- 
ca trasferita ogni secondo sary quindi 
uguale a C (u i - u:) f. E la quantity di carica 
trasferita ogni secondo e appunto la cor- 
renie. Avremo quindi i = C(ui - U2) f. 



9-44 — eleklor settembre 1981 Condensalorl In commutazlone 

Sostituendo questa relazione nella legge di 
Ohm, otterremo: "I 

R = 

R = 

Ul — U3 

C (u 
I 

c-f 

— U2) f 
oppure 

Questa equazione non vale solo nel caso di 
u i maggiore di 112, ma anche nel caso inver- 
se, perchfe nella formula non appaiono ne 
u 1 nc u2 (che si sono semplificate). Questo 
si puo gia dedurre dalla figura lb, in quan- 
to il circuito e assolutamente simmetrico. 

-Oz 
'c>^Y 

X 

Figura 1. La realsteriza R della llgura 1a pud essere sostllulta dal clrcullo dl figura 1b, lacendo in modo 
che II devlalore S commuti Ira a e b ad una (requenza sulllclentemenle alia. 

II 

I 

5 
x± 

Figura 2. tl principle del condensalorl In commutazlone, appllcato ad un tlllro a varlablle dl stalo. II 
circuito dl llgura 2a pud essere sostltulto da quello cH llgura 2b che pud essere Incorporalo In un slngolo 
clrcullo Integrato. BP ed LP slanno rlspettlvamente per passabanda e passabasso. In modo simile si 
possono ottenere anche del llllri passaallo ed a soppresslone dl banda. 

Come si pu6 trasformare 
una grande reslstenza 
in un piccolo condensatore 

Poche sono le eqitazioni soddisfacenli co- 
me questa. In primo luogo cio e dovuto al 
fatto che il valore della capacita C compa- 
re al denominatore. Di conseguenza, tanto 
maggiore e la resistenza da sostituire con il 
condensatore in commutazione, tanto mi- 
nore dovrS essere la sua capacity. Dato che 
non i pratico,ilicludere una resistenza in 
un circuito integrato quando il suo valore e 
grande, risulta molto piu accettabile I'inte- 
grazione di una piccola capacita. Indefini- 
tiva la supetficie di chip occorrente sara 
migliaia di volte piu piccola. 
II secondo vantaggio e dovuto alia presen- 
za nel denominatore della frequenza f, che 
porta alia luce una resistenza dipendenle 
dalla frequenza. Si pub subilo notare che 
questo fatto e gravido di interessanti possi- 
bilita, come la costruzione di (lltri control- 
lati in tensione o di "filtri ad inseguimen- 
to". 

II circuito RC 

Una terza ragione in favore della formula 
che sostiluisce il condensatore in commu- 
tazione ad una resistenza, e che i circuiti di 
filtro, come anche tanli altri circuiti, spes- 
so comportano calcoli complessi con for- 
mula molto lunghe. Pero, per quanto sia 
complicata, la formula comprendera sem- 
pre dei prodotti RC quando e applicata a 
circuiti comprendenli resislenze e capaci- 
ty. Supponiamo ora che la R del prodotlo 
sia sostituita da un condensatore in com- 
mutazione 

1 
Ci ■ f 

e che per la capacity C si scelga un valore 
C2, il prodotto RC (f) diventera: 

_ C2 I 
T Ci f I 

Sia nel numeratore che nel denominatore e 
presehte un valore capacitivo. Integrando 
una tale combinazione di "resistenza" e 
condensatore, si hanno due vantaggi. Pri- 
mo: il valore del prodotto RC non i diret- 
tamente dipendenle da quello del conden- 
satore, ma dal rapporto di due capacity. 
L'integrazione di un condensatore con va- 
lore precise della capacity non t molto 

facile, ma il rapporto di due capacita puo 
essere riprodotto con grande precisione 
grazie alle lecniche fotolitograflche usate 
nella fabbricazione dei circuiti integrati, 
Questo perche durante l'integrazione le 
aree delle superfici delle placche dei con- 
densatori sono sotto controllo molto accu- 
rato, mentre non lo e la densita del dielet- 
trico. Si pub quindi ottenere una precisio- 
ne dell'1% ed anche dello 0,1%. 
II secondo vantaggio b che tutti i difetli e le 
imprecisioni dei condensatori si compen- 
sano a vicenda. Le rispettive dipendenze 
dalla temperatura e dalla tensione, per 
esempio. In pralica non e'e bisogno di ten- 
dere ad ottenere una dipendenza minima 
dalla temperatura e dalla tensione, in 
quanto le deviazioni si cancelleranno sem- 
plicemente a vicenda. Specie per quanto 
riguarda la dipendenza dalla temperatura 
delle "vere" resistenze, che ora noh dovra 
piii essere messa in conto, il condensatore 

in commutazione possiede una stability 
termica invidiabile. 

Non 6 oro tutto cl6 che lucida  

Naturalmente esistono anche degli svan- 
taggi. Uno tra i piu importanti, tanto per 
cominciare, e la frequenza di commutazio- 
ne. 
Si b visto che essa deve essere "alta". 
coinvolto un campionamento, e di conse- 
guenza anche ai circuiti con condensatori 
in commutazione si applica il ben noto 
"leorema del campionamento". 
Esso recita che "la massima frequenza che 
b possibile trattare non deve superare la 
meta della frequenza di commutazione". 
Questo significa che i filtri a condensatore 
in commutazione integrati, nei quali i 
commutatori sono sostituili da dei MO- 
SFET, possono in pratica essere usati fino 
ad una frequenza di 50 kHz. 
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Flgura 3. Un circulto sorprendentemente sempllce cne conslste In un lll!ro passabasso a frequenza dl 
tagllo varlablle entro un campo notevole, e con una pendenza dl atlenuazlone non Inferlore a 100 dB per 
ottava. 
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Flgura 4. La curva dl risposta dl un filtro passabasso con frequenza dl tagllo varlablle costltulto da un R 
5609 e da un osclllatore ad onda quadra. 

In ogni caso i limili della banda audio 
stanno ben al di solto di queslo valore. 

Uno schema df filtro 

La flgura 2 mostra come il principio del 
condensatore in commulazione possa es- 
sere applicato ad uno schema di filtro rea- 
le. 
In figura 2a si vede lo schema generic© di 
un filtro a "variabile di slato". A seconda 
della scelta dei valori dei componenti si 
possono avere delle caratteristiche lipo 
Butterworth, Chebychev, od altre. II filtro 
ha due uscite: una e indicata con BPfpas- 
sabanda) ed una e marcata LF(passabas- 
so). Di conseguenza il filtro a "variabile di 
slato" e contemporaneameme un passa- 
banda ed un passabasso. 
In figura 2b il medesimo circuito e munito 

di condensatori in commulazione. S3 e C3 
costiluiscono Rb, S4e C4soslituiscono Rc. 
Per quanto riguarda C1 il circuito e un p6 
diverse. Assieme ai due commutatori SI 
ed S2. CI forma un circuito a condensato- 
re in commulazione chc viene chiamato 
"differenziatore". Questo sostiluisce Raed 
il sommatore chc si vede in figura 2a. 
Quindi non e solo la resistenza che si puo 
imitare con I'aiuto dei condensatori in 
commulazione. Molti altri componenti 
possono essere sostituili, comprese le bo- 
bine di autoinduttanza. 

Una realizzazione attuale 

La figura 3 dimostra che i filtri a condensa- 
tore in commulazione possono gia essere 

Tabella 1. 

Dall rlguardanll: 

Filtro passabasso R 5609 
(ellitllco, a setle poll e sei zerl) 

Filtro passaallo R 5611 
(Chebychev, a cinque poll) 

Filtro soppressore di banda R 5612 
(a qualtro poll) 

tensione dl alimenlazione posiliva (V.) 4 11 V 
lensione di alimenlazione negativa -4.,.-11 V 
correnle assorbita 6 11 mA, tipica 9 mA 
lensione di clock compatibile con CMOS/TTL 
frequenza di laglio R 5609 0,1 25,000 Hz 

R 5611 0,1 8.000 Hz 
frequenza soppr R 5612 0.1 5,000 Hz 
rapporto tra la frequenza di clock e la frequenza di 
laglio: 

R 5609 97 .103, lipico 100 
R 5611 500 ,530, lipico 515 
R 5612 900. ,960, lipico 930 

impedenza d'lngresso > 1 M O 
capacity d'ingresso <15 pF 
massima lensione d'uscita 12 V p-p 
massima correnle d'uscita 4 mA 
impedenza dinamica d'uscita <250fi 
rumore d'uscita R 5609 <2,5 mV 

R56n <1 mV 
R 5612 <1,5 mV 

eslensione din. R 5609 SsZSdB 
R 5611, R 5612 S80 dB 

distorsione armonica lotale <0.3% 

costruiti. Si tratta di uno schema sorpren- 
dentemente semplice, consistente in un fil- 
tro passabasso con frequenza di commula- 
zione variabile ed una pendenza di fine- 
banda di non rneno di 100 dB per ottava 
(vedi la curva delle frequenze in figura 4). 
II punto focale dello schema e 1C1, del tipo 
R5609 prodotto dalla Reticon. La cosa piit 
notevole e che I'integrato non abbisogna in 
modo assoluto di componenti esterni, IC2, 
PI, i ire condensatori ed il commutatore 
servono solo per generate la tensione di 
controllo per i commutatori eletlronici. La 
frequenza di questo segnale di controllo si 
trova Ira 97e 103(tipicamente 100) volte la 
frequenza di laglio. Con i componenti del- 
lo schema, la frequenza di taglio pu6 essere 
predisposla tra circa 0,5 Hz e 25 kHz! S e il 
commutatore di portata. 
II circuito puo essere facilmenle trasfor- 
mato da filtro passabasso a filtro passaal- 
to. C'e solo da sostituire rR5609 con un R 
5611.1 filtri passaallo sono realizzabili con 
una difficolta leggermenle maggiore usan- 
do la tecnica dei condensatori in commu- 
lazione, in confronto ai filtri possabasso. 
Questo non ha solo effetlo sul prezzo, che 
aumenta, ma anche sulla pendenza alia 
frequenza limite che sara piu ridotta (circa 
30 dB per ottava, come si vede in figura 5, 
ma nonostante tutto ancora un valore ri- 
spettabile). La frequenza del segnale di 
controllo deve essere scelta, per PR 5611, 
ed un valore da 500 a 530 volte maggiore 
della frequenza picco-picco che si deside- 
ra. 
Cambiare il circuito di figura 3 in un filtro 
a soppressione di frequenza e ancora mol- 
to semplice. Bastera usare un R5612 al 
posto dell'R 5609. La frequenza che si desi- 
dera sopprimere, verr4 attenuata di circa 
55 dB (vedi figura 6). II rapporto tra la 
frequenza del segnale di controllo e quella 
da eliminare sari di circa 930. 
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Flgura 5. So si sostltulsce I'H 5609 dl llgura 3 con un R 5611, si otllene un flllro passaalto con quesla 
caratterlsllca In frequenza. La pendenza lalerale del filtro 6 dl 30 dB per otlava. 

risposla di frequenza dell'R 5612 
(filtro a soppressione di banda) 
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Flgura 6. Al poslo dell'R 5609 si pub usare un H 5612 per produrre un flllro dl banda che "sopprlma" Is 
frequenza voluta dl circa 55 dB. 

80131 - 7 

Flgura 7. Le connesslonl al pledlnl sono le stesse 
per I'R 5609, R 5611 ed R 5612. Al pledlno 4 si Irova 
una frequenza melb dl quella delta tenslone dl 
conlrollo, che rende posslbile II controllo dl un 
secondo flllro a soppressione dl banda. Questo b 
molto utlle quando si desldera sopprlmere le ar- 
monlche auperlorl. 

II segnale di uscita al piedino 4 dell'R 5612 
(vedi flgura 7) e un'onda quadra con fre- 
quenza meta di quella di sincronismo. 
Questo segnale pud essere impiegato per 
conlrollare un secondo filtro a soppressio- 
ne per una frequenza meta di quella del 
precedente. Un'intera serie di filtri a sop- 
pressione di frequenza collegati in serie in 
questo modo forma un fihro a pel line ar- 
monico. Le componenti di questo sistema 
di blocco comprendono lefrequenzef, 2xf, 
4xf, 8xf eccetera;.in altre parole: il segnale 
ad una data frequenza e tutte le sue armo- 
niche superiori. 
Di conseguenza il segnale non verra solo 
soppresso quando e una sinusoide pura, 
ma anche quando ha una qualsiasi altra 
forma d'onda (periodica). 

Filtro ad inseguimento 

I filtri a condensatore in commutazione 
come I'R 5609, I'R 5611 e PR 5612 hanno 
naturalmente un gran numero di interes- 
santi applicazioni. Essi rendono possibile 
come un gioco da bambini la costruzione 
di un filtro controllato in tensione (VCF). 
Tutto quanto occorre e di controllarlo me- 
diante un oscillatore controllato in tensio- 
ne (VCO), per il quale esistono numerosi 
schemi. 
Un'applicazione meno intuitiva e I'uso co- 
me filtro ad inseguimento. La figura 8 for- 
nisce lo schema di un filtro ad inseguimen- 
to del tipo passabasso che impiega PR 
5609. In questo caso la sua frequenza di 
taglio coincide con la frequenza fonda- 
mentale del segnale d'ingresso. La fre- 
quenza di taglio pud essere esattamente la 
stessa della frequenza d'ingresso ma pud 
anche essere superiore od inferiore secon- 
do un rapporlo fisso. 
II segnale di controllo per PR 5609 viene 
ricavato da un VCO (oscillatore controlla- 
to in tensione), Questo oscillatore e inseri- 
to in un PLL (anello aggancialo in fase). 
dove la sua frequenza 6 confrontata con 
quella del segnale d'ingresso al filtro. 
Tra il PLL ed il VCO c'e un circuito diviso- 
re, in modo che la frequenza del VCO sia 
sempre N volte maggiore di quella del se- 
gnale d'ingresso. Tra la frequenza del se- 

gnale di controllo c la frequenza di taglio 
del filtro c'e quindi un rapporlo costante; 
la frequenza di taglio dell'R 5609 sara 
quindi sempre equidistante da quella del 
segnale d'ingresso. Se N = 100 la frequen- 
za di taglio sara sempre uguale e quella del 
segnale d'ingresso. 
Lo stesso principio si pud naturalmente 
applicare all'R 5611 ed all'R 5612. 
Si crea un circuito molto interessante 
quando per Paggancio si impiega un filtro 
armonico a pettine comprendente parec- 
chi filtri a soppressione di banda (R 5612), 
con il quale potranno essere tolte da un 
segnale molto complicato le componenti 
piu significative e le relative armonichc 
superiori. Circuit! di questo genere vengo- 
no usati nell'eleltronica medica quando sia 
necessario separare segnali molto deboli 
(come le onde cerebrali) dalle forli interfe- 
renze. 

Anallzzatore dl spettro 

Un circuito basato sul principio del filtro e 

Panalizzatore di spettro. I condensatori in 
commutazione potranno portare presto 
all'analizzatore di spettro "monochip". 
Per quanto non si sia ancora raggiunto 
questo stadio, la Reticon produce gi.i ades- 
so diversi integrati adatti per coslruire un 
analizzatore di spettro. Tra quesli ci sono 
PR5604. 5605. e 5606. L'R5604 conliene 
tre filtri passabanda ognunodei quali pet- 
mette il passaggio di un terzo di ottava 
nello spettro. Le tre bande passanti sono 
adiacenti tra loro in modo da formare in- 
sieme un'ollava esalta. 
Per conlrollare le ire bande passanti occor- 
re solo una frequenza di controllo. Le ca- 
ratleristiche del filtro fanno i requisiti 
standard degli strumenti usati per le misu- 
re audio. Per essere precisi si tratta di filtri 
tipo Chebychev a sei poli. 
L'R 5605 e un inlergrato simile, con la 
differenza che non contiene tre passaban- 
da adiacenti da un terzo di ottava, ma solo 
due per mezza ottava ciascuno. 
Da ultimo, I'R 5606 e il filtro piusemplice, 
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H 5609 

PL. 

vco 

Flgura 8. Oueslo schema a blocchl mostra come si pud usare I'R 5609 come "Hiiro ad Inseguimento". La 
trequenza llmlte corrlsponde a quella del segnale d'lngresso. 
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Flgura 9. Lo schema a blocchl dl un anallzzatore dl spellro audio a stato solldo. II suono ampllllcato vlene 
dlvlso dal (lltrl ad 1/3dl ottava. L'usclta dl clascun Hiiro 4 resa vlslblle, dopo retlltlcazlone, con I'alulo dl 
una scala a LED llpo lermomelro. 

Tabella 2. 

Datl rlguardantl: 
R 5604 (flllro da 3 x 1/3 dl ottava) 
R 5605 (flllro da 2 x 1/2 ottava) 
R 5606 (llllro da 1 X 1 ottava) 
tensione di alimentazione positiva (V.) 5, 11 V 
lensione di alimentazione negative -5.. ,-11 V 
tensione di clock compalibile con CMOS/TTL 
frequenza cenlrale dell'ottava 0,5 .10.000 Hz 
Impedenza d'lngresso &3 MO 
capacita d'lngresso $20 pF 
impedenza dinamica d'uscita 2 . 10 Q 
massimo carico capacilivo all'uscita $50 pF 
correnle massima d'uscita 4 mA 
oscillazione di lensione all'uscita 10 Vp-p 
rumore all'uscila $1 mV 
estensione dinamica $80 dB 
distorsione armonlca tolale $0.1% 
deriva lermica <0,002%/oC 
modulazione crociata (R 5604. R 5605) $-50 dB 

18 mA 
12 mA 

6 mA 

4,70 
3,18 
1,73 

corrente assorbita (valore tip.) R 5604 
R 5605 
R 5606 

lattore di merilo (valore liplco) 
R 5604 
R 5605 
R 5606 

rapporto tra frequenza di clock e frequenza cen- 
lrale (valore lipico) 
R 5604 terzo basso dl ottava 135 

terzo intermedio dl ottava 108 
terzo alto di ottava 86.5 
mezza otiava inferiore 108 
mezza otiava superiore 77 

108 

R 5605 

R 5606 

comprendendo un singolo filtro passaban- 
da per un'ottava completa. 
La tabella 2 fornisce del dati tecnici con- 
densati per i tre integrati. Si tratla di com- 
ponenti piuttosto costosi ma il gioco vale 
la candela. La ftgura 9 mostra come si 
possono impiegare questi fillri passaban- 
da. Si tratta dello schema a blocchi di un 
analizzatore di spellro audio a stato soli- 
do. 1 n questo si usano i filtri passabanda in 
modo piuttosto indiscriminato. Un circui- 
to pib interessante e pib a buon prezzo si 
potrebbe otlenere usando un solo passa- 
banda "spazzolandolo" lungo Tintera 
banda audio cambiando la frequenza di 
controllo. Si crea in questo modo una sor- 
ta di sistema multiplexer. 
II filtro passabanda descritto puo essere 
usato anche per altri scopi, Per esempio in 
quelPaffascinante campo delPelettronica 
che conduce ai vocoder ed ai sinteiizzaiori. 
Poi c'e un sistema che non i secondo a 
nessuno per la regolazione dei picchi nella 
risposta in frequenza: Vequalizzalore. Per 
quanto la Reticon non ne abbia messo an- 
cora nessuno sul mercalo, e gia preso in 
considerazione un equalizzatore a dieci 
bande integrato su di un solo chip, 
II filtro a condensatori in commutazione 
programmabile quadruplo, i destinato al 
controllo dei microcalcolatori. E special- 
mente adatto per un calcolatore che parla 
ed ascolta, del quale costituisce lo stadio 
iniziale dello sviluppo. 
Resta quindi ancora raolto da dire circa i 
condensatori in commutazione  

Riferimenti bibliografici: 

Data sheet (preiiminari) Reticon per PR 5604 
- 05 - 06 - 09 - lie - 12. 
II filtro a condensatore in commutazione; 
un avvicinamento al filtro tutto in Silicio; 
nota di applicazione tecnica Reticon N" 119. 
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Molti progettl di VU meter dlgitali 
(a LED) sono apparsi In passato 
sulle paglne dl Elektor. Questo 
tlpo di strumento 6 Impiegato dl 
sollto per controllare I'ampiezza 
del segnali audio medlante una 
flla di LED. L'indlcazione di 
llvello si ha con I'occasione dl un 
solo LED della flla, oppure con 
"barra" dl LED; le versionl plu 
sofisticate permettono una scelta 
tra I due sistemi. 

II VU meter die presentiamo pu6 essere 
considerato diviso in due sezioni comple- 
tamenle separate, e precisamente una se- 
zione a bassa tensione ed una ad alia ten- 
sione (240 V). Lo schema della sezione a 
bassa tensione si pu6 osservare in figura I. 
Si puo notare chc il segnale d'ingresso vie- 
ne applicato al potenziometro del control- 
lo di sensibiliti (PI) tramite la resislenza 
Rl. Quando il potenziometro S regolalo in 
modo da dare una tensione di circa 1 V eff 
al cursore, il display dara Pindicazione 
massima di +6 dB. Una tensione al cursore 
di circa 0,5 Veff dara quindi una lettura di 
0 dB. I due Zener Dl e D2 proteggono 
I'ingresso dai sovraccarichi, Fintanto che 
la tensione d'ingresso resta al di sotto dei 

mente simmelrico, le resislenze R6, R7 ed 
R8 devono avere la tolleranza dell' \%. 
Gli amplificatori operazionali A3 ed A4 
sono collegati rispettivamente come com- 
paratore e come integralore. Quando il 
livello del segnale all'ingresso invertente di 
A3 supera quello dell'uscita di A4. la ten- 
sione di uscita del comparatore commute- 
rs rapidamentea -12 V. Una partedi que- 
sta tensione viene quindi applicata all'in- 
gresso invertente dell'integratore tramite il 
partitore di tensione R 11 /P2/R12 e la resi- 
slenza RI3. La tensione d'uscita dall'inte- 
gratore aumentera quindi gradualmenle 
fino a raggiungere lo stesso livello del se- 
gnale all'ingresso del comparatore. Se pe- 
r6 il livello del segnale all'ingresso inver- 

II grande VU Meter 

Naturalmente quest! VU meter 
sono troppo plccoli per poter 
essere usatl come effetto di luce 
nelle dlscoteche. La versione qul 
descrltta pub perb essere 
costrulta grande abbastanza da 
poter rlsolvere questo problema! 

con display da mille watt 

7,5 Vp-p, i diodi Zener non influiscono sul 
circuilo, ma non appena la tensione d'in- 
gresso supera il suddetto valore, gli Zener 
cominceranno a condurre. Se il VU meter 
deve essere direttamente collegato all'usci- 
ta di un amplificatore di potenza, si dovra 
cambiare il valore di Rl. in modo da poter 
facilmente ottenere la tensione di I Veff al 
cursore di PI (vedi tabella I). 
Gli amplificatori operazionali AI ed A2. 
con i relalivi componenti, formano un rad- 
drizzatore ad onda interna di precisione. 
Per ottenere un segnale di uscita perfetta- 

tente di A3 e inferiore a quello del segnale 
d'uscita dall'integratore, I'uscita del com- 
paratore basculera a +12 V, 
A causa di cio la tensione di uscita dall'in- 
tegratore diminuir^ fino a raggiungere lo 
stesso livello della tensione presenle all'in- 
gresso di A3. II tempo occorrenle perchela 
tensione di uscita dall'integratore raggiun- 
ga un valore uguale a quello della tensione 
all'ingresso del comparatore, viene deter- 
minate da C2, da RI3 e dalla regolazione 
del potenziometro P2, 
Questo intervallo di tempo si puo regolare 
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Figure 1. Lo schema elettrlco del VU meter In versione base. 
Per ottenere una versione stereo tutll I componenti. tranne 
rallmentatore. dovranno essere dupllcatl. 
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in modo lineare su valori compresi Ira 50 
ms ed 1,5 s, mediante P2. 
L'uscita di A4 viene quindi applicata al- 
1'ingresso di segnalc (piedino 5) deU'LM 
3915 (IC2). Questo integraio contiene. Ira 
I'altro, un partilore di tensione di precisio- 
ne e died comparatori. Cio significa che 
alle uscile dei comparaiori pud essere col- 
legaio un numero equivalente di LED, per 
dare un'indicazione proporzionale aH'am- 
piezza del segnale d'ingresso. L'na varia- 
zione lineare nella tensione d'ingresso vie- 
ne convertita in unascala (di LED) logarit- 
miea (-21 dB..,.+6 dB. in passi da 3 dB). 
Un livello di tensione di +1,25 V all'ingres- 
so di segnale del circuito integrato provo- 
chera I'indicazione massima di +6 dB al- 
I'usdla. La corrente die passa atlraverso 
dascun LED viene delerminata dal valore 
di R14, e sara aH'incirca dieci volte la cor- 
rente che passa atlraverso quesla resisten- 
za. in questo caso circa 12 mA. Quando il 
piedino 9 e.collegalo. ossia quando il com- 
mutatore SI e nella posizione "punto lu- 
minoso", si accendera solo un LED alia 
volta. Quando il commutatore sara in po- 

Tabella 1 
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r Tr i 
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< 1 W 1 kn 
1 W 50 kjl 

> 10W 270 kn 
> 50W 560 kn 
> 100 W 820 kn 

Flgura 2. Lo schema dell'estenslone a 240 V. Questo circuito pu6 essere agglunto a quello dl flgura 1 per produrre un display molto plu "vivace". 
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sizione "barra" si accendcranno conlem- 
poraneamente una certa quaniita di LED, 
il cui numero effettivo sara proporzionale 
all'ampiezza del segnale d'ingresso. 
Quanto abbiamo finora deito si riferisce 
per6 ad un VU meter a LED di "normale 
amministrazione". Perottenere il display a 
240 V "formato gigante". si deve aggiun- 
gere il cireuito di figura 2. A1 posto dei 
LED D6,..DI5 di figura .1 saranno ora 
collegati alle uscite di IC2 i LED contenuti 
negli accoppiatori otlici IC7 ICI6. Le 
due basette saranno collegale tra loro me- 
diante una serie di connessioni cablate. 
Bisogna assicurarsi che la linea a zero volt 
di figura 2 sia collegata al neulro delta rete 
elelirica e NON alia linea a zero volt della 
figura 1. 
11 circuito comprendente NI N4 e T2I 
forma un rivelatore di passaggio per lo 
zero. L'ingresso del rivelatore di passaggio 
per lo zero va collegato allo stesso filo della 
rete al quale sono collegate le lampade. 
ossia al fito di fase\ 
Questo significa che le resistenze RI5 e 
RI6 devono avere una dissipazione di al- 
meno 1/4 di watt, Occorre inoltre fare la 
massima atlenzione quando si ricercano 
gli eventuali guasti! 
I diodi D16 e D17 sono slali inseriti per 
proteggere l'ingresso di Nl contro le len- 
sioni eccessive. Nelle condizioni normali. 
sara presente a questo ingresso un segnale 
ad onda quadra che va da -0,7 V a +5,7 V. 
Quindi I'uscita ad onda quadra di N1 cam- 
biera stato ad ogni passaggio per lo zero. 1 

Elenco componenll (figure 1 e 3) 

Resislenze: 
R1.= 1 k" 
R2,R4,R5,R9,R13 = 100 k 
R3 = 47 k 
R6..,R8 = 47 k* 
R10 = 27 k 
R11 = 82 k 
R1 2 = 220 f! 
R14 = 1 k 
PI = 50 k lin 
P2 = 10 k lin 

Condensalori: 
01 ,C2 = 470 n 
C3 = 1000/j/25 V 
04= 100 (j/25 V 
05,06 = 330 n 
07,08 = 10 )j/16 V lanlalio 

Semiconduttori; 
101 = TL 084 
102 = LM 3915 
103= 7812 
104 = 79L12 
DI ,D2 = 6V8/400 mW zener 
D3,D4 = IN 4148 
D5 = 6V8/1 W zener- 

D6 . . . 08 = LED rosso 
D9 . . , D15 = LED verde 

Varie: 
81 =100 V/0.5 A raddrizzatore a ponle 

(BY 164, BY 179)* 
SI = SPST" 
Tr1=2x15V, 125 mA trasformalore* 

* vedi testo 

Elenco componenll (figure 2 e 4) 

Resistenze: 
R15,R16 = 47kViW" 
R17 = 100 k 
R18,R19 = 39 k 
R20=10 k 
R21 . . , R30 = 2k7 
R31 . , . R40 = 390 SJ 
R41 . . . R50=15 k 
R51 . . . R60 = 1 k 
R61 = 4k7 

Condensalori: 
09,010 = 6n8 
011 = 1000 p/16 V 
012= 10m/16V lanlalio 

Semiconduttori: 
T1 . . . T10 = BC547B 
Trill , . . Tri20 = TIC206D- 

T21 = 60516 
105 = 4093 
10 = 7805 
107 ; 1016 = TIL 111 
DI6,D17 = IN 4148 

Varie: 
B2 = 100 V/0.5 A raddrizzatore a ponle 

(BY 164, BY1 79)" 
S2 = DPST (inlerrullore di rete) 
Tr2 = 9 V, 50 mAlrasformalore- 
Lai . . . LalO = 240 V lampada a 240 V 

(massimi 100 W) 

- vedi leslo 

is: 
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Figura 3. La basetta atampata e la dlsposlzlone del componenll per II clrcullo dl figura 1. 
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Flgura 4. La basetta slampata e la dlaposlzlone del cotnponenll per II clrculto dl eslenslone a 240 V dl (Igura 2. 

differenziatori C9/R18 e CI0/R ^genera- 
no un impulse di direzionc negativa ad 
ogni iransizione positiva e negativa di que- 
sl'onda quadra. Questi due impulsi sono 
quindi Iratiaii secondo la funzione AND- 
da N3 ed N4, in modo che aH'uscita di N4 
risulii presenle un impulse negative di cir- 
ca 250 ps ad ogni passaggio per lo zero da 
parte della lensione di rcte. Ne risulta che 
le lampadine potranno essere accese solo 
nel momento in cui la lensione di rete "in- 
crocia lo zero", perche solo in questo mo- 
mento saranno accesi i LED negli accopia- 
tori ottici. 
Una volta avviato, il triac continuera a 
condurre per almeno un semiperiodo della 
lensione di rete. Se al successivo passaggio 
per lo zero il LED deH'accoppialore ollico 
e ancora acceso, il triac restera in condu- 
zione per un ulteriore semiperiodo. Se pe- 
ro il LED si spegne, il triac si spegnera ed 

allreltanto fara la lampada ad esso accop- 
piata. 
11 tipo di triac raccomandato e il TIC 
206D, ma potra andar bene qualsiasi tipo 
analogo, basta che abbia unasoglia di trig- 
ger di circa 5 mA ed una tensione inversa 
massima di 400 V o piii. 
Per i circuit! di figura 1 e di figura 2 sono 
stati predisposti due baselle stampate se- 
parate. In questo modo e possibile usare il 
VU meter con o senza la sezione a 240 V, a 
seconda della necessila. La seconda baset- 
ta pub anche essere usata come interfaccia 
universale separata (isolata dalla rete) con 
una capacita di dieci canali. 
Gli alimentatori sono stati progettati per 
fornire una corrente sufficientealla versio- 
ne stereo del VU meter. In questo caso, 
pero, si deve aumenlare la corrente eroga- 
ta dai trasformatori. I componenti Bl, 
C3..-.C6, IC3 ed IC4 possono essere omes- 

si nclla seconda basetta a bassa lensione, 
ed i collegamenli aH'alimentazione (+12 
V, 0 V. e-12 V) possono essere portati alia 
prima basetta. Analogamente, B2, CII, 
IC6 ed il rivelatore complete del passaggio 
per lo zero non sono necessari nella secon- 
da basetta ad alia tensione. I corrispon- 
denti punti A. X, Y. 0 e +5 dclle due baset- 
te ad alta lensione vanno quindi collegati 
tra loro. Si dovranno inollre usare in que- 
sto caso dci potenziometri doppi tipo ste- 
reo, ed un commutatore a due vie. 
Se occorre, il VU meter puo essere costrui- 
to in modo da fornire contemporaneamen- 
te la visualizzazione a LED e quella con le 
lampade a 240 V. In questo caso i LED 
D6 D15 sono collegati in serie con 
quelli che si trovano negli accoppiatori ot- 
tici. II valore del diodo Zener D5 dovra 
essere cambiato a 4V7/IW. 
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^ i 

Posler che danza ... 

Ragazze che 

ballano  

in due dimensioni 

L'atmosfera di una dlscoteca dipende dal- 
I'effetto totale dato dal suono, dalle luei. 
dal movimento e dalla danza. Tulto si 
muove: la genie, i rifleltori, e spesso ogni 
sorla di aggeggi ineccanici. Presi tutti in- 
sieme. quesli effetti sono un invito a "bm- 
tarsi in mezzo" ed a "muoversi". Non pen- 
sereie davvero di stare luita la sera seduti 
al bar per fare la balia ad una birra. 
Le ragazze danzanti che descriviamo si 
adaitano perfeltamente alia "scena". Pos- 
sono essere in ogni caso un'atlrazione sup- 
plementare della discoteca, sia di quella 
sofisticaia che di quella piii semplicementc 
casalinga. Nell'idea base non c'e nulla di 
spetlacolare. II manifesto rappresema due 
ragazze che ballano. una colorala di verde 
e I'altra di rosso, circondate da una quanti- 
ta di stelline rosse e vcrdi. Quando si ac- 
cendera la lampada rossa. vedrete la ragaz- 
za rossa. mentre la lampada verde vi fara 
vedere la sua compagna di questo colore. 
Per ovvii motivi, il sislema e verameme 
efficacc solo in un ambiente relativamente 
buio, ma questo non dovrebbe essere un 
problema insolubile  
Se le lampade rossa e verde vengono accese 

Poster che danza... 

DI cosa c'6 bisogno in una discoteca? Di una pista da ballo, di effetti 
lumlnosl e di un qualche tipo di musica. Qul descriviamo un nuovo 
effetto: un manifesto che "danza", che si muove pur restando fermo. 
Una cosa esilarante! II trucco sta nell'usare due lampade di colore 
diverse che lampeggiano alternallvamente con sequenza casuale. 
Quando 6 accesa la lampada rossa vedrete la figura rossa e non la 
verde, e vlceversa. II rlsultato 6 che le fanciulle sembrano "danzare" 
su di un sottofondo lampeggiante. 

© 
-ra- 

V0tocittl\ 

Rgura 1. Schema a blocchl del clrcullo dl pllotagglo delle lampade per le "figure danzanti". Due 
commutatori azlonati dal pasaagglo per lo zero della lenslone dl rele, sono controllatl da un generatore 
dl aequenze casuall. 

alternalivamente, le fanciulle sembrano 
ballare ondeggiando. Questo potrebbe es- 
sere un tantino monotono se le lampade 
venissero accese ad inlervalli regolari, e 
per questo molivo si usa un pilotaggio pill 
casuale. 

Lo schema 
Come si pud dedurre dallo schema a bloc- 
chi (figura I), il circuito consiste di ire 
parti; due commutatori eleltronici (uno 
per ciasctina lampada) ed il circuito di con- 
trollo "casuale" che ne effettua il pilotag- 
gio. La "velocita" di questo conlrollo ca- 
suale pud essere variata entro vasti limiti, 
in modo da poter oltenere I'effetlo deside- 
rato. 
II risultato effettivo e una sequenza di 
commulazione fissa che si ripele ogni ora 
nella frequenza di conlrollo piu elevata, ed 
ogni 18 ore nella frequenza piu bassa. E 
alquanto improbabile che qualcuno si ac- 
corga quando la sequenza comincia a ripe- 
tersi! 

Commutazione al passaggio 
per lo zero 

|Le lampade sono comandate da rivelatori 
eleltronici di passaggio per lo zero dell'on- 
da della corrente di rete. La commutazione 
al passaggio per lo zero ha il vantaggio di 
produrre minori interferenze elettroma- 
gnetiche. 
Questa pane del circuito si vede in figura 2. 
Essa c formata da due sezioni identiche, 
una per ciascuna lampada. II modo piu 
semplice di capire questo tipo di circuito e 
di "percorrerlo all'indietro", ossia di par- 
tire dalla fine e di arrivare all'inizio. 
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Flgura 2. Lo schema complete. La sezlone superlore consist© In due Interruttorl dl passagglo per lo zero che pllotano le lampade; 11 generatore dl sequenze 
casual! si vede nella parte Inferlore. 
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Perche si accenda la lampada, il iriac 
(Triac I) deve essere in conduzione. e per- 
che questo avvenga deve passare correnle 
nel gate. Qucsia corrente viene derivata 
dalla lensione di rete. tramite Rl. Pero la 
correnle non puo direttamenle passare ai- 
iraverso il ponte raddrizzatore (secosi fos- 
se avresie subito bisogno di un nuovo pon- 
te); insomma essa deve passare da Rl al 
gale del triac attraverso D1. il folo-tiristor 
di ICI e D3. 
Perche tutti funzioni, il tiristor deve essere 
in conduzione, e questo avviene quando la 
lensione di rete passa per lo zero. 
Per accendere il tiristor (equindi perawia- 
re il triac) occorre la concomitanza di due 
condizioni: deve passare correnle nel LED 
di ICI, e quindi deve essere in conduzione 
T2; inoltre il gate del tiristor non deve 
essere in cortocircuito con il suo catodo, 
quindi Tl deve essere inlerdelto. Ciosigni- 
fica che, se si presuppone che T2 sia in 
conduzione in un dato momento, non ac- 
cadra nulla sinlanto che Tl restera in con- 
duzione. II pilolaggio di base per Tl viene 
derivato, tramite R2 e R3, dalla tensione di 
rete raddrizzata dal rettificatore a ponte. I 
valori delle resislenze sono scelti in modo 
che questo transistor resti in conduzione 
per la maggior pane del periodo della sinu- 
soide di rete; passa brevemenle aH'inierdi- 
zione nelPimmediata prossimila del pas- 
saggio per lo zero. In questo momento. 
Tombola! : il triac si accende. 
II triac restera ora in conduzione fintanto 
che passer^ correnle nel LED dell'accop- 
piatore ottico (1CT). Quando T2 e interdet- 
to, il triac si spegnera anch'esso al primo 
passaggio per lo zero. 
L'accoppiatore ottico si accolla il compito 
della stcurezza elettrica. Tutle le parti del 
circuito "a sinislra dei LED" sono sicure; 
il resto, ossia il vero e proprio circuito di 
controllo delle lampade. e collegato alia 
tensione di rete. 

Lampegglamento casuale 
Per "rumore digilale" si intende una se- 
quenza casuale di zeri e di uno, come si pub 
vedere in figura 3. L'aspetto "pseudo ca- 
suale" si riferisce al fatto che in effelti 
esiste unciclo fisso che si ripetead interval- 
li regolari; il tempo totale del ciclo pub 
essere perb lalmente lungo (parecchie ore 
od anche giorni) che il risultato sembra 
essere veramente casuale. 
Questo tipo di segnale di uscita si pub 
ottenere mediante alcuni registri a scorri- 
mento provvisli di una retroazione ad OR 
esclusivo. Vi sembra complicato? Niente 
paura, lo e veramente! 
I letlori che sono ancora interessati alle 
spiegazioni teorichepossono anche andare 
avanti a leggere; gii altri possono trascura- 
re questa pane e passare diretlamente alia 
"costruzione"  
L'idea base si pub chiarire con la figura 4. 
Questa raostra la "vista interna" di un 
registro a scorrimenlo a quattro bit (for- 
mato da quattro flip-flop), con un'unica 
porta ad OR esclusivo che riporta all'in- 
gresso i segnali di Q3 e di Q4. La frequenza 
di clock determina la velocita alia quale gli 
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Figura 3. SI vede una piccola porzlone deH'usclla del generatore dl sequenze casuall. 
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Flgura 4. Lo schema base dl un generatore casuale a 4 bit el vede In llgura 4a; esso conslsle In un registro 
a scorrlmento a quattro bit ed In un porta loglca ad OR esclusivo. Per evllare un'usclla che resll In 
perpetuo al llvello "0". che rlsulterebbe alquanlo nolosa. le quattro usclte possono essere rlportale 
all'lndlelro tramite una porta NOR, come si pud osservare In figura 4b. 

uno e gli zeri scorrono attraverso la catena. 
Supponiamo che. all'inizio, sia al livello 
logico uno la sola uscita Ql: accade quan- 
to segue: al primo impulse di clock tutti i 
dati si spostano di un posto verso destra; 
I'uscila dalla porta OR esclusivo (ancora al 
livello "0") scala verso sinistra. La situa- 
zione e adesso: QI + 0, Q2 + I. Q3 + 0, e 
Q4 + 0. 
Quindi I'uscita della porta OR esclusivo e 
al livello "0" e. dopo il successivo impulse 
di clock, otlerremo la sequenza 0 - 0 - 1-0. 
Q3 e ora al livello 1, e porta I'uscita del- 
I'OR esclusivo al livello alto; al successivo 
impulse di clock questo livello viene scala- 
to a sinistra: 1 - 0 - 0 - I. Continuando a 
questo modo, e lenendo a mente che. se Q3 
e Q4 sono a livello "1". I'uscita dell'OR 
esclusivo assume il livello "0"! -troveremo 
una sequenza di zeri e di uno che inizia a 
riperlersi dopo quindici passi. 
La combinazione "perduta" di zeri e di 
uno e la seguente: 0-0-0-0. Questa 
combinazione non solo e perduta, ma e 
anche proibita! Dato che in questo caso 
I'uscita dell'OR esclusivo sarebbe zero, 
non potrebbe cambiare mai. Questo pro- 
blema si pub owiare con il sislema mostra- 
to in figura 4b: tutte e quattro le uscite 

sono collegate all'ingresso attraverso una 
porta NOR. Cib significa che. quando tut- 
te le uscite sono a "0", appare un "I" 
all'ingresso del registro a scorrimenlo. 
Tornando alia figura 2,1'effettivo genera- 
tore di "rumore casuale" si vede nella metb 
inferiore dello schema. Per ottenere un ci- 
clo totale piu lungo, si usa un registro a 
scorrimenlo da 16 bit (IC6 ed IC7). In 
questo caso occorre una retroazione OR 
esclusivo un tantino piu complicata, che 
proviene dalle uscite 11, 13, 14e I6(piedini 
3. 13, 12 e 2 di IC7). II risultato si ottiene 
con le porte logiche N6 N8. La soppres- 
sione dello stalo con tulle le uscite a zero si 
ottiene con una serie completa di diodi 
(D I3....D28) che collcgano in OR le sedici 
uscite; II risultato viene invertito da N2 per 
ottenere la funzione NOR. La sequenza 
completa ottenuta in questo modo consi- 
ste in 65535 combinazioni differenti di "0" 
e di "1". 
Non fa nessuna differenza quale delle usci- 
te del registro a scorrimenlo sia usala per 
pilotare le lampade, dato che tulle le uscite 
erogheranno la medesima sequenza di "0" 
e di "1", basta atlendere un tempo suffi- 
ciente. In questo circuito viene usata I'usci- 
ta all'estrema destra. che pilota T2 e T3 
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Figure 5. La basetla slampala e la dlsposlzlone del componenll per II clrculto. Tenere ben a menle che almeno le melS del clrculto i alia lenslone dl retel Non c'^ 
blsogno dl rallreddare i Irlac In quanlo devono commulare delle lampade dl soil 100 W. 

iramite Ml. 
N3 ed N4 sono usate per I'oscillatore di 
clock. La frequenza pud essere variala 
(con PI) tra I Hz e 20 Hz. 

Costruzlone 
Un adatlo circuito stampato si pud vedere 
in figura 5. La costruzioneealquantosem- 
plice. I Iriac devono commulare lampade 
da soli 100 W, per cui non c'e bisogno di 
alette di raffreddamento. 
E molto opportuno montare I'inlero cir- 
cuito in un conlenilore in plaslica. Infatti 
una grande parte di esso e collegata alia 
piena tensione di rete! I soli comandi ester- 
ni sono il potenziometro e rinlerrultore 
generale di rete. 
Ora viene I'assaggio  
Facciamo vivere il manifesto! Abbiamo 
constatato che delle lampade "flood" ros- 
se verdi funzionano ottimamente. Esse de- 
vono essere montale in modo che illumini- 
no appena I'intera figura. Come si e detto 
prima, I'effetto e migliorc in un ambiente 
piuttosto buio. Potra risultare opportuno 
fare degli esperimenti con alcuni tipi diver- 
si di lampade, in quanlo il risultato etanto 
migliore quanlo piu il colore della lampa- 
da corrisponde a quello della figura! H 

Elenco componenll 

Resislenze: 
R1.B14 = 1 k/1 W 
R2,R12 = 1M5 
R3,R13 = 33 k 
R4,R11 = 27 k 
R5,R1 5 = 1 k 
R6.R8,R9,R16 = 47 k 
R7.R10 = 560 n 
PI = 1 M Polenz Lineare 

Condensalorl: 
C1 ,C2 = 10 n 
C3 = 1 g/l 6 V 
C4 = 1 n 
C5 = 100 n 
C6 = 470 |i/25 V 

Semicondultori: 
Dl . . . D12= 1N4004 
D13 . . . D28 = 1N4148 
T1,T4 = BC 549 o equ. 
T2 = BC 547B o equ, 
T3 = BC 557B oequ. 
Tril ,Tri2 = TIC 226D 
IC1 ,IC2 = H11C6 (G.E.) 
ICS = 78L12 
IC4 = 4093 
ICS = 4070 
IC6.IC7 =4015 

Varie: 
SI = Inlerrutlore di retn 
Tr= 12 V/50 mA 

Trasform. di rete 
Lai = 100 W Lampada "FLOOD" rossa 
La2 = 100 W Lampada "FLOOD" verde 
manifesto danzante (EPS81073-P) 
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II duplicalore di frequenza e un accessorio 
interessanle ma non facile da concepire e 
da mellere a punlo. In teoria le cose sono 
semplici, ma in pratica non e cosi, in 
quanio il segnale di uscita degli strumenti 
musical! non rassomiglia che vagamente ai 
segnali di cui si parla nei libri. Dalo pero 
che noi amiano i compili difficili, siamo 
arrivati a dei risultati che meritano il vo- 
stro interesse. In breve, qualsiasi possaes- 
sere la forma del segnale d'ingresso, esso 
ne avri raddoppiala la frequenza a patto 
che essa si trovi Ira 300 Hz e 3.5 kHz. 
II sislema ulilizzato piu spesso consisle in 
un raddrizzamento a due semionde. Si 

Un effetto in piu per una miglior riuscita 

Duplicatore 

di frequenza 

Intorno ai chitarristi, sia in scena che in studio, il pavimento e 
cosparso di scatolette. Non si tratta di lattine di birra, ma di scatole e 
pedali per ottenere i dlversi effetti che fanno ormai parte integrante 
del materiale indispensabile ai musicista. II duplicatore di frequenza 
non 6 affatto I'accessorio meno Interessante, anzi il contrario. 

tratta di un sistema semplice ed efficace, 
con il solo difetlo di poter essere ulilizzato 
solo con delle sinusoidi quasi perfelte. In- 
oltre questa tecnica introduce una compo- 
nente continua che non serve a nulla. In 
altre parole, il risultato musicale non sod- 
disfa affatto le esigenze dei musicisti. 
Cosa resta allora da fare se si esclude per 
principio questo sistema? Raddoppiare 
semplicemente la frequenza del segnale 
provenicnte dalla chitarra, senza distorsio- 
ne e senza effetti parassiti, secondo la sc- 
guente formula: 
sin to t • cos to t = izi sin 2 to t 
Tradotta in termini piu chiari, questa for- 
mula dice che il prodotto del seno per il 
coseno di una frequenza e uguale alia metrl 
del seno di una frequenza doppia. Questa 
regola non si applica soltanto alle onde 
sinusoidali, ma anche ad un buon numero 
di altre forma d'onda. Nel graficodi figura 
1 si vede come abbiamo trovato la soluzio- 
ne. 

Schema a blocchi 

La figura 2 riassume schematicamenle il 
principio di funzionamento nel nostro du- 
plicatore. 
Due segnali alia medesima frequenza, ma 
sfasati di 90°, sono applicati all'ingresso 
(doppio) di un miscelatore. Questi due se- 
gnali sono il segnale originale e la sua co- 
pia sfasata di 90°, ossia il seno ed il coseno 

della nostra formula! 
Prima di procedere alia miscelazione dei 
segnali bisogna per6 stabilizzare Pampiez- 
za del primo rispetto al secondo. senza di 
che il segnale d'uscila non potra variare in 
ampiezza restando sincrono al segnale 
d'ingresso, A questo scopo si utilizza I'am- 
plificatore pilotato. che in effetti e un am- 
plificatore a guadagno fisso. 

Lo schema elettrico 

La figura 3 mostra il modo in cui abbiamo 
concretizzato le nostre idee. TI e montato 
come inseguitore di source per poter otte- 
nere un'alta impedenza d'ingresso. Dopo 
il prelievo. il segnale da sfasare passa attra- 
verso quattro amplificatori operazionali 
che garantiscono lo sfasamento richiesto, 
A4 esegue un ultimo sfasamento di 180" 
per fare in modo che il miscelatore sia 
collegato in modo simmetrico. IC3 esegue 
la moltiplicazione dei due segnali; si tratta 
di un integrate S042P. All'uscita di questo 
circuito integrate si avr^ a disposizione un 
segnale a frequenza doppia di quella dei 
segnali d'ingresso. 
SI permette di escluderedal circuito il du- 
plicatore. Rimane ancora da descrivere 
1'amplificatore a guadagno coslante, il cui 
componente centrale e I'OTA (amplifica- 
tore operazionale a Iranscondultanza). II 
guadagno di un simile amplificalore viene 
pilotato in correnle, e questa corrente vie- 
ne applicata al piedino 5 di IC4. 
Vediamo ora le cose nei particolari: il se- 
gnale di uscita da A8 viene raddrizzato da 
DI e D2, e quindi applicato al gate di T2. 
Tanto piii elevate e questo segnale, tanto 
piii bassa e la tensione ai capi di R21, e 
tanto meno conduttore risulta T2 (bassa 
corrente di drain). 11 collegamento del 
drain all'ingresso di comando dell'OTA 
assicura Pautomatismo della coslanza del- 
Pamplificazione: la corrente di pilotaggio 
erogata dal FET T2 e inversamenle pro- 
porzionale alia tensione d'ingresso, 
Mediante R33, P3 e C15 si realizza un 
anello di controreazione tra Puscita di A8 e 
Pingresso invertente dell'OTA. 
In questo modo Pefficacia del duplicatore 
di frequenza potra essere regolata con P3, 
e questa regolazione va fatta ad orecchio, 
II potenziometro PI serve a regolare la 
corrente di pilotaggio immessa nell'OTA, 
in modo da assicurare il corretlo funziona- 
mento dell'amplificatore a guadagno co- 
slante. Mancando il segnale d'ingresso, bi- 
sognera regolare PI in modo che la corren- 
te che passa dal FET al piedino 5di IC4sia 
di 20 pA. 
A questa corrente si avra una caduta di 
tensione di 940 mV ai capi di R17. II poten- 
ziometro P2 permette infine di regolare 
con precisione Pampiezza del segnale di 
uscita dell'amplificatore a guadagno co- 
slante. La giusta posizione del cursore si 
ha quando non si avverte alcuna differenza 
d'ampiezza Ira il segnale originale ed il 
segnale a frequenza doppia. 

I risultati 

II nostro prototipo ha soddisfatto tulte le 
condizioni e le esigenze che ci eravamo 
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prcfissati. 
Funziona bene entro la banda che va da 
300 a 3500 Hz. corrispondeme allo speitro 
di una chitarra. Entro i limili di questa 
banda. il segnale di uscita e a frequenza 
doppia rispetto al segnale d'ingresso. per 
qualsiasi forma d'onda! Non vediarao al- 
cuna limilazione preconcetta all'uso di 
questo duplicatore con altri strumenti mu- 
sicali, od allre sorgenti acusliche. come per 
esempio la voce. 

M 

81038 > 

Figura 1. Sin m t cosm t= 1.2 sin 2 m t. II prod otto dl duesegnali senoecoseno, della slessa frequenza, d8 L'hltegratO S042P e tin prodollo Siemens. 
luogo ad una frequenza doppia di quella originate, con amplezza dlmezzata. 
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Figura 2. Schema a blocchi del duplicatore di frequenza. Secondo la formula di figura 1 ^ sufficienle ricavare dal segnale originate un segnale sfasato e qulndl 
moltlpllcare I due segnall. 
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Figura 3. Lo schema del duplicatore di frequenza. A1....A7 producono lo sfasamento, mentre IC4, Dl. D2 e T2 formano I'ampllficatore a guadagno coslanle. La 
molllplicazione del due segnali avvlene in IC3. 
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Pulsante elettronico 

Robert L.A. Trost 

Anche i campanelli da pona di lipo piii 
aweniristico. non pochi tra i quali pubbli- 
cati su Elektor. sono azionati dal consueto 
pulsante. Un campanello moderno, che 
pu6 suonare un motivo musicale oppure 
imitare un uccello richiede un pochino di 
aggiornamento. Un sensore al tocco po- 
trebbe rivelarsi piu adatto ma. per un mo- 
tivo o I'altro. non viene di solito preso in 
considerazione durate la progettazione. 
Questo articolo propone perd un rimedio a 
questo stato di cose, 

Lo schema elettrico 
In figura I si vede lo schema elettrico di un 

verra quindl scaricato da R3 e, non appena 
la tensione ai capi di C3 scenderd ad un 
livello inferiore alia meta del valore prefis- 
salo con PI, IC2 sara fatto partire. Di 
conseguenza la sua uscita assume un livel- 
lo alto e manda in conduzione Tl. 
Se il sensore viene abbandonato, C3 verra 
nuovamenle caricato e -TI smettera di con- 
durre, 
L'interruttore a sensore possiede due soli 
fili di collegamento. Atlravcrso a questi 
non passa solo la tensione di alimentazio- 
ne. ma essi costituiscono anche i collega- 
menti di interruzione. Quando il transistor 
Tl conduce, il circuito cessera di ricevere 
la tensione di alimenlazione. 

Campanello a sensore 

Sono statl pubblicati su Elektor 
tuttl I tlpi dl campanello da porta, 
ma non si 6 mai preso in 
considerazione II piccolo pulsante 
che sta dl fianco aha porta 
d'ingresso, che annuncia il 
visitatore. Pensiamo che si e 
finalmente trovato un sostituto 
elettronico al tipo dl pulsante 
meccanico normalmente usato. 

pulsante a sensore di tipo universale, che 
risulta parlicolarmente adatto per campa- 
nelli da pona, ma puoessere naturalmente 
impiegato anche per le altre funzioni di 
commutazione. II circuito impiega il 7555, 
ossia la versione CMOS del ben noto tcm- 
porizzatore 555. II primo di questi. 1CI, e 
coliegato come multivibratore astabile con 
una frequenza di uscita di circa 200 kHz. 
Questo segnale d'uscita viene applicato al 
raddrizzatore D1/D2 passando attraverso 
il commutatore a sensore (che praticamen- 
te e un condensatore). II segnale raddrizza- 
to carica C3 in modo che il livello del 
segnale al piedino 2 di IC2 divenga alto. 
In questa condizione IC2non partira e, per 
il fatto che la sua uscita (piedino 3) restera 
a livello basso, T! non sara in conduzione. 
Toccando il sensore. il corpo umano rap- 
presenta una capacita verso terra che ha 
un'impedenza piuttosto bassa di uscita di 
ICI di raggiungere il raddrizzatore. C3 

E stata pero inclusa una "riserva di ener- 
gia" sotto forma del condensatore Cl. 
Quest'ultimo e di norma carico al livello 
della tensione di alimenlazione. Quando 
Tl e in conduzione, a Cl e impedito di 
scaricarsi attraverso il transistor dal diodo 
D3, e quindi fornira al circuito la tensione 
di alimenlazione durante il tempo di azio- 
namento del campanello. 
II consumo di corrente in condizioni di 
quiete sara pressapoco di soli 400 pA. An- 
che cosi siamo pero a livelli troppo alii per 
ammettere un'alimentazione a batteria. 
Non contando il consumo di corrente che 
si ha quando il campanello suona, due 
batterie da 4,5 V potrebbero durare circa 
200 giorni, il che significa la necessita di 
doverle cambiare due o tre volte all'anno. 
Qualora perb si decida di usare le batterie, 
si puo omettere il raddrizzatore a ponte. 
L'interruttore a sensore non dovrebbe pre- 
sentare difficolta costrutlive. 11 sensore 

IN'. 001 

ft 
SENSOR 

2?. ft Cl ICZ 
7555 7555 

mis 

"—nthr-Q) .'..Vo. 
2SV 

BC517 
B40C500 

IQU lOft DUS - 

Figure 1. Lo schema elettrico complete del campanello a sensore. Dato che si usano del CMOS II consumo dl corrente 6 basso. 
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Flgura 2. Ecco come dovrebbe essere II sensore. 
Le aree trallegglate sono lormale da lamlerino dl 
rame. II pannello frontale i una lamina slngola, 
menlre posterlormenle cl sono due lamlne, che 
vanno collegate alia basetla slampala. 

Flgura 4. Se II pulsanle a sensore A comblnalo con la "scalola muslcale" pubblicata nell'edlzlone dl 
Glugno dl Eleklor. occorre una reslstenza supplemenlare. 

3a 

81005-3* 

'V 
-^^-1 

EPS 
81005 

•v -0  

to 
o-y 

81005-35 

r 
* 

-cT. 

£ ^ 

EETe 
LLX 

X 

% 
5f 

* A 

EPS 
8100S 

1N4001 

Flgura 5. La dlsposlzlone del componentl del campanello a sensore sulla basetla stampata. 

Flgura 3. 3a moslra II clrcullo del campanello tra- 
dlzionale.Sb llluslra come si pub sostllulre II sen- 
sore al pulsanle. In 3c si deve predlsporre un dlo- 
do per proleggere T1, menlre nel caso dl allmen- 
tazlone a batlerla non occorre II raddrlzzatore a 
ponle. 

Elenco componentl 

Resislenze: 
R1 = 100 k 
R2= 330 k 
R3 = 10 M 
R4 = 56 k 
R5= 33 k 
PI = 1 M 

Condensatori: 
Cl =470 M/25 V 
C2= lOp 

C3= 10 n 
C4 = 22 n 

Semicondultori: 
Dl ,D2 = DUS 
D3 = 1N4001 
B1 = B40C500 (40 V 500 mA) 
T1 = BC 517 
IC1.IC2 = 7555 

Varie: 

sensore come da fig. 2 
campanello (vedl testo) 
trasformalore da campanello 

pu6 essere ricavalo da una basetta per cir- 
cuito stampato ramata sulle due facce. Si 
pud anche usare. se si vuole, del plexiglas 
ricoperto da lamierino di rame. come rap- 
presentalo in figura 2, I collegamenli Ira il 
sensore e la basetla slampala devono esse- 
re lenuti piu corli possibile. II Darlington 
Tl puo commuiare circa 250 mA, una cor- 
renie sufficienle per la maggior pane dei 
campanelli. In casi eccezionali Tl pud es- 
sere sostituito da un BD 679, ed allora sara 
necessario un ponte raddrizzatore di mag- 
gior corrente. 

I collegamenli 
II pulsanle di un normale campanello (fi- 
gura 3a) va sostituito dal sensore come 
rappresentalo in figura 3b. Se per Palimen- 
tazione si preferisce usare una baucria, si 
deve usare un campanello che possa fun- 
zionare in correnie cominua, ed ai capi di 
questo deve essere collegato un diodo per 
proleggere Tl, Lo schema di questa sisle- 
mazione si vede in figura 3c. 
Nell'edizione di giugno estata pubblicata 
una scalola musicale eleitronica che po- 
Irebbe essere usata come campanello, 

Se si vuole combinare quesio circuito con 
rinlerruliore a sensore, lo si pud collegare 
come in figura 4. I fili Ira la basetla ed il 
resto del circuito non hanno parlicolari 
prescrizioni per quanto riguarda la lun- 
ghezza. 
Si deve inline fare in modo che Tinquina- 
menio aimosferico non possa formare un 
ponte conduttore tra le superfici in rame 
del sensore. OccorrerA tener conlo di que- 
sio quando si fisserd il sensore alia porta, o 
quando si scegliera su quale porta fissarlo! 

M 
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Convertltore A/D a 6 bit da 15 
MHz 
Un converlitorc da analogico a digiiale 
caratterizzato da frequenze di campiona- 
menlo di conversione di 15 MHz (66 ns) e 
da un basso consumo, e stato presentato 
dalla RCA Solid Slate Division. Per otte- 
nere nel CA 3300 quesli risullali, e stala 
impiegata la lecnologia CMOS/SOS - sili- 
cic su zaffiro. Infatli la combinazione delle 
tecnologie CMOS e SOS offre un'alla den- 
sita e una riproduzione dei cosli di fabbri- 
cazione. 
Le dimensioni del chip sono 3,2 x 2,3 mm, 
menlre il consumo nominale e 50 mW a 12 
MHz con un'alimentazione a 5 V, e 200 
mW con frequenze di clock di 15 MHz. 
L'alimenlazione singola pub variare da 4a 
12 V. 

V ; T1* kF 

Se occorre una velocila di conversione piii 
rapida. si possono collegare in parallelo 
due CA 3300 per raddoppiare la velocila di 
trasferimento. 
Deslinato principalmentealle applicazioni 
di digilalizzazione di segnali video, il CA 
3300 e adatto per tulle le applicazioni dove 
occorre effetluare un'analisi ad alia veloci- 
la di segnali analogici. 

RCA S.p.A. 
P.zza S. Marco. / 
20/2/ Milano 
Tel: 02/6597048 

Telecoplatori tecnlcamente 
all'avanguardla 
La 3M. e oggi in grado di offrire due tele- 
copiatori per soddisfare qualsiasi esigenza 
di riproduzione a distanza. Due modelli: il 
2346 e il 9600. II primo e un apparecchio da 
tavolo di lipo universale, compalibile cioe 
con lutti i telecopiatori del gruppo 1 e 2 
con velocila di trasmissione variabilc. 
Consente di trasmettere scritti. disegni, 
schemi, fotografie, grafici in formalo UNI 
A4 in due o Ire minuli (a seconda del grado 
di risolvenza desiderata) oppure in 4/6 mi- 
nuli per essere compalibile con la velocila 
di apparecchiaturc piii vecchie. E molto 

semplice da usare, grazie ai numerosi di- 
spositivi visivi e autornatici. In parlicolare 
e doiato di introduzione e reslituzione 
automaliche del documenlo. di arresto 
automatico nella posizione "pronto" e di 
interruzione della trasmissione. 
II telecopiatore digiiale modello 9600 e in 
grado di trasmettere ad allissima velocila 
(una leltera di 300 parole viene trasmessa a 
qualsiasi distanza in soli 20 secondi), Un 
dispositive incorporate trasforma i segni 
grafici in impulsi per la trasmissione lele- 
fonica. 
II 9600 e complctamente automatico. L'm- 
novazione piu rilevante consiste nella ca- 
pacita di scegliere aulomalicamente la ve- 
locila di trasmissione in funzione della 
qualila della linea telefonica. Cib consente 
di avere in ogni occasione la massima fe- 
delta di riproduzione. 
II 9600 e in grado di comporre da solo, 
all'ora prestabilita, numeri telefonici pro- 
grammati e di ricomporli se la linea eoccu- 
pata; trasmettendo fino a 100 documenli 
anche in diverse formalo; inoltre pub rice- 
vere in automatico fino a 500 documenti al 
giorno. Queste caratteristiche fanno si che 
il 9600 possa ricevere e trasmettere 24 ore 
su 24 senza la presenza dell'operatore, age- 
volando cosi il traffico di documenti sem- 
pre piu crescente fra le aziende. 
Mentrc il modello 2346 e indicate per bas- 
si/medi volumi di trasmissione e pub esse- 
re collocate in ogni ufficio grazie alle ri- 
dolte dimensioni. il modello 9600 e mag- 
giormente utilizzabile in presenza di alii 
volumi di trasmissione. 

3M 11 alia S.p.A. 
Milano S. Felice 
20090 Segrale 
Tel: 02/75452054 

f 

Rivelatore dl llvello analogico 
logarltmico 
II TL487C della Texas Instruments e stato 
specificatamente progettato per rivelare e 
indicare i livelli dei segnali analogici. 
II disposilivo pub essere usato in varie ap- 
plicazioni industriali, consumer o dell'au- 
tonica, quali strumenti di bassa precisione, 
indicatori di segnali di allarme, convertito- 
ri A/D regolatori retroazionali, formatori 
di impulsi, elementi di ritardo. 

Le uscitedi potenzasonoadatte perpilola- 
re una vasta gamma di display quali LED 
o lampade a filamenti. Le uscite possono 
pilotare anche logiche digitali quali TTL, 
CMOS o altre logiche ad alto livello. 
II TL487C consiste in cinque comparatori 
e una rete di tensione di riferimento che 
rivela il livello di un sefenale analogico di 
ingresso ad incrementi di 3dB. L'impeden- 
za di ingresso e 200 KO. 
Le uscite a collettore aperto sono in grado 
di fornire una corrente di 40 mA e di sop- 
portare una tensione di 18 V. 
II rivelatore, che funziona con una tensio- 
ne di alimentazione che pub variare da 10 a 
18 V, nel range di temperatura da 0 a 75 °C, 
e incapsulato in package plastico o cerami- 
co DIL ad 8 pin. 

Texas Instruments 
Div. Semicondultori 
02015 Cittaducale 
Tel: 0746/69034 

4* w 

Apparecchlatura pslchedellca 
"splendor" PSC 001 
La TUNGSRAM Elettrica Italiana S.p.A. 
ha lanciato sul mercato un complesso 
componibile modulate per ambientazioni 
a luci psichedeliche. 
E costituito da un modulo di comando 
realizzato con tecnologia elettronica d"a- 
vanguardia, estremamente sensibile e se- 
letlivo - 3 canali (bassi - medi - alti), poten- 
za 1000 W per canale - eda farelti multico- 
lori a forma ottagonale, funzionali erazio- 
nali nelle diverse soluzioni tecniche adot- 
tate. 

Appositi accessori consentono versatilita 
di combinazioni nelle piii piacevoli e diver- 
se forme geometriche e molteplicita di si- 
stemazioni negli ambienti prescelti. 
Presso i migliori rivendilori di materiale 
elettrico/HI-FI. 

Tungsram Elettrica It. S.p.A. 
Via Val Strona. 3/9 
20137 Milano 
Tel: 02/5462241 

li 



Valigette per assistenza 

tecnica Radio W 

e ogni altra esigenza 

custodie per strumenti di misura 

Fabbrica specializzata in: 
• Borse per installatori, manutentori di 

impianti elettrici, idraulici, impiantisti 
ed ogni forma di assistenza tecnica 
a richiesta si sped/see il catalogo generate 

art. 526/abs/TVR 
VAUGETTA MODELLO "007 
PER ASSISTENZA 
TECNICA RADIO TV 
Guscio interamente 
in materiale plastico 
indeformabile 
antiurto ad alia resisienza 
con telaio in duralluminio. 

Tasca porta schemi 
e documenti, 
corredata di n 29 
posti valvole. 
di pannello 
con passanti elastici 
per alloggiamento utenslll. 
scomparti porta tester ecc. 
e di due astucci di plastica 
con divisori per resistenze 
e piccoli pezzi di ricambio 

ditto FERRI 
del dot lor Ferruccio Ferri 

via castel morrone 
telefono 27.93.06 
20129 milano - italy 

19 

Spedire il tagliando a: dltta Ferrl - via Castel Morrone, 19 
20129 Milano 

Vogliate inviarmi il Vs/ Catalogo generale. 

Sig. 

Via... 

Citte. .CAP. 

strumenti INTERNATIOINJAL USJC ' 

■MULTIMETRO 2035 

• accurate/./.a di base in CC 0.1% 
» 6 fun/ioni per 32 porlalc i._, 
• posstbilila di sonda che 

"congela" la Ictlura 
» ingrcsso a due lerminali per 

lull! i tipi di misura 
» grande display LCD da 13 mm ~ 
> 200 ore di autonomia con pila 9 V 
» parlitorc d'ingrcsso con 
1 resistenze taralc a LASER 

KIT: L. 135 000 
MONTATO L. 165.000 
p V A. INCLUSA)   

I 

GENERATORE DI FUIMZIOIMI 
MODELLO 5020 A 

<9 

fU 

I I I I i 
onda sinusoidale, quadra, triangolare 
Frequcnza da I Hz a 200 KHz 
in 5 portate 
possibilila di controllo 
di frequcnza estcrno 
uscita separata TTL 
sweep sino a 100:1 
ofTse! in cc per lavorare con ogni — 
classe di amplificatori 
per audio, ullrasuoni, sistcmi digital!, 
servo sistcmi. ecc. 

ASSEMBLATO L 148.000 
(I V.A. INCLUSA) , 

J I 

FREQUENZIMETRO 

.8110/8610 

•JP 3.45518 

»abu-or*cn£. 

I I I I I 
display ad 8 cifrc LED 

a 

Frequcnza garantita da 10 H/ 
a 600 MHz (tipica da 5 Hz a 750 MH/)" 
basc dci tempi a 10 MHz compensate 
in temperature j j— 

8110 KIT (100 MHz)' L. 152.000 
8610 KIT (600 MHz): L 198 000 
8610 MONTATO L. 228.000 
Sonda 1:1 - L 22.000 
Sonda 10:1 - L 29 000 
Sonda: 1:1 « 10:1 - L. 36.000 
(I.V.A. INCLUSA) . I 

Ire tempi di campionalura 
risoluzione sino a 0.1 Hz 
alimenlazionc a pile (4 mezza lorcia) 
o a relc con alimcntatore csterno 
circuito per la ricarica di pile NiCd _ 

dai migliori rivenditori 

o direttamente da: 

Dlrnm Via Angiolina, 23 - 34170 Gorizia 
UUUIII Tel. 0481/30.90.9 
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Tecnici riparatori TV: 

risparmiate tempo nelle riparazioni. 

Con il nuovo oscilloscopio per misure TV, 
Philips PM 3207: il "salva-tempo", potrete 
disporre di uno strumento comprendente 
tutte le caratteristiche necessarie per 
misure TV. 
Ovunque, net vostro laboratorio o anche al 
domicilio del cliente, roscilloscopio 
Philips PM 3207 potra esservi di valido 
aiuto per incrementare la vostra 
produttivita e il vostro giro d'affari. 
Philips lo sa. Noi usiamo i 
nostri stessi strumenti di 
misura per lo sviluppo e la 
produzione dei nostri 
sistemi video e TV, sia 
civili che professionali. 
Cosi, anche per noi; il PM 
3207 costituisce un ottimo 
mezzo per risparmiare 
tempo. 

II prezzo? 
Molto meno di quanto possiate pensare. 
Spendete subito soltanto pochi minuti per 
telefonare al piu vicino distributore Philips. 
Vedrete come il PM 3207 pud essere un 
mezzo per incrementare la vostra produttivita. 
Philips S.p.A. - Divisione Scienza & (nduslria 
Viale Elvezia, 2 - 20052 MONZA 
Tel. (039) 36.35.248 
Filiali: BOLOGNA (051) 493,046 
CAGLIARI (070) 666,740 
PADOVA (049) 632.766 
ROMA (06) 382.041 
TORINO (011) 21 64,121 
PALERMO (091) 527.477 

Pronta 
consegna! 

PHILIPS Test & Measuring 
Instruments 

PHILIPS 

T MOSTRA MERCATO DI ELETTRONICA 

DI VICENZA 

La manifestazione si terra 

nella sede di Piazza Marconi in 

CASTELGOMBERTO 

nei giorni 5/6 Settembre 1981 

Per la prima volta ci sara il concorso di autocostruzione. 

I progetti, di qualsiasi tipo di elettronica, verranno premiati 

con ricchi premi. 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL 0445/90132 

s  / 
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| AUGURI, G.B.C.! 

X r" 

Piu di seicento persone hanno affollato recentemente i saloni del Leonardo da Vinci per festeg- 
giare un compleanno d'eccezione. 

Nata net lontano 1931, infatti, la G.B.C. compie quest'anno il mezzo secolo, e lo compie in piena 
vitalita, nell'invidiabile posizione della piu grande organizzazione commerciale del settore in 
Italia, con piii di duecento centri di vendita che rappresentano dei veri e propri punti guida nel 
settore dei componenti elettronici, dell'HI-FI, degli audiovisivi e dei computer. 

II Presidente Jacopo Castelfranchi ha voluto in questa occasione premiare personalmente 
duecento fra i piu fedeli collaboratori dell'azienda, che con dieci, quindici e perfino venti anni di 
ininterrotta dedizione hanno saputo contribuire anche in prima persona ad una realta sociale _ 
invidiabile e oggi oramai sempre piu rara nella sua continuita e dinamica. 

I 

I 

I 

COMPONENTI 

ELETTRONICI 

Via Vareslna, 205 
20156 MILANO 
Tel.: 02/3086931 

Bolle, Bolle.. 
II brodo? La zuppa? 
Noooo! 
MEMORIE A BOLLE UAGNETICHE 
Ne avele mai sentlto parlare? 
Ne avele mai viste? 
Ne avele mai usale? 

NOI OGGI 
Abbiamo per Voi una soelta di schede 
con memorle a bolle magneliche 
pronle per essere inserile nei Vostrl 
micro 
Possiamo arrivare lino ai Mbits 
...E DEI PLASMA DISPLAYS... 
che ne dite? 
Numeric, Alphanumeric, Graphic. 
Plasma Displays 
Anche quelli. si, li abbiamo 
Cl credele? Non ci credele? Vi inte- 
ressa I'argomenlo? 
Venileci a Irovare ne vedrele delle bel- 
lel 

L/2 NOVITA' TM1 
Modulo termomelro per temperatura 
ambienle e a oontatto. 
Piccolo, pratico, precise. Adallo per 
I'abbinamento a qualsiasi vollmetro 
digitale a 3 o piii cifre con leltura sulla 
scala minima. 
Misura direllamente da -9 a +99,90C. 
Kit sempliclssimo da monlare. 

L. 3.450 

OUTRE AD UNA VASTA SCELTA DI COMPONENTI DI OUALITA' ABBIAMO DISPONIBILI DATA BOOKS 
DEI PRINCIPALI PRODUTTORI USA. Semiconductors, Linear ICS, Applications Hand book, MOS & 
CMOS, FET Data book, Memory Applications Hand book, Digital. 
Dovete solo richiedere specificamente cio che vi serve. Ordinate per leltera o telefono oppure visitaleci al 
ns, punto di vendita di Milano, via Varesina 205, Aperto tutti i giorni dalle 9alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30. 
Troverete sempre cordialita, simpatia, assistenza, comprensione e tutto cio che cercate (se non c-d; lo 
procuriamo), 

METTETECI ALLA PROVA 
Non dimenticate che sull'importo dei Vostri acquisti dobbiamo applicare IVA e spese postali, 

ATTENZIONE 
Da oggi possiamo fornire una vasla 
scella di semicondullori giapponesi 
(Integrali. transistor, ecc.), Particolar- 
mente adatti come ricambi per auto- 
radio, reglstratori ed impianli hi-fi, 
Quotazioni interessanti. scriveteci o 
telefonate. 

L/3 SENSORE DI METALLI 
Piccolo, semplice. compalto. da usa- 
re come: 
- Inlerrutlore di fine corsa senza 

contatti 
- Sensore per allarmi 
- Rivelalore o sensore di prossimita, 

etc. 
Grande (acilita di impiego in qualsiasi 
circuito, 

L. 1.000 

CASSETTIERA 
ORDINE E PRATICITA' 

32 casseltini con coperchio sfilabile. 
non piu pezzisparsi per riballamento 
dei cassetlini. 
Misure: 
esterno: 75x222x158 
cassettini; 52x74x18 
N.B.: le casseltiere sono componibili, 
cioe si possono atfiancare o sovrap- 
porre solidamente ad incastro. 

ATTENZIONE! 
Non si vende Viene data in omaggio a 
chi acquista una delle seguenli: 
— Confezione A/1 = 640 resislenze 

assortile '/.e'/gWda 10Qa2.2fi 
- 32 valori -10 + 10 per valore 

— Confezione A/2 = 320 condensa- 
lori assortiti - ceramici. mylar, 
elettrolitici, da 10 p.f. a 10 pF - 32 
valori. 10 per valore. 

Le 2 confezioni a scelta. piu cassettie- 
ra omaggio 

L. 15.000 cadauna 

LE NOSTRE 
OFFERTE SPECIAL! 

B/10 - MASCHERE ROSSE perspex 3 
mm spess. 40 x 120 mm e 45 x 140 mm 

cad. L. 500 
Specilicare misure 3 per L. 1.000 

D/12 KIT COMPLETO per modifica 
orologi digital! QUARZO COMPRE- 
SO. Specificare il tipo del Vostro oro- 
loglo. 
1 kit L. 3.000 2 per L. 5.000 

D/10 VOLTMETRO DIGITALE a 3 ci- 
fre - conversione doppia rampa ali- 
mentazione 5V 
Kit tutto compreso sempre L. 14.500 

A/4 LAMPADA A VAP. Hg per fololn- 
cisione con reatlore limilalore di ali- 
mentazione luce potenle rlcchlsslma 
dl ullravlolelto. Realizzerete final- 
mente i Vostri circuiti slampall - molt! 
allri usi. 
Montata pronta L. 55.000 

OFFERTE MICRO P 
COMPLEMENT! 

E AUSILIARI 

8080 //P - specials L. 10.000 
8224 clock per 8080 L. 6.000 
2111 dyn, mem. 256x4 L. 6.500 
4116 dyn. mem. 16Kx1 L. 9.000 
2708 EPROM 8K L. 10.000 
2716 EPROM 16K L. 20.000 
93427 PROM 256x4 L. 8.000 
93446 PROM 512x4 L. 10.000 
93448 PROM 512x8 L. 30.000 
6011 UART L. 10.000 
3341 FIFO L. 8.500 
8279Progr. keyb. mem. L. 27.000 
S566reg.lum. telecom, L. 5.500 
76477gen, rum. esuoni L. 7.000 

MEMORIE - EPROM - CANCELLATE - PROGRAMMATE 
Abbiamo sempre disponibili memorle Rom-Eprom - Richiedeteci nel vostro interesse quota- 
zioni correnti e tipi disponibili o desiderati. Eseguiamo cancellazione e programmazione di 
Eprom su istruzione (Listing) e copiatura di Vostre programmate. 



SONY MOVIOLA' 

SONY 

/ videoregistratori Sony Betamax ven- 

duti in tutto il mondo hanno 
superato i due milioni: 

il piii alto numero di 

videoregistratori 
. . II lelecomando 

mai prodottl a disianza trasforma un 
. cormme lelevisore 

da QUalSlOSl m "n televisore lelecomandalo. 

altra marca. Merito deU'eccezionale 

Se poi volete registrare nello stesso 

momento in cui girate, anche in 
esterni, c'e il sistema di videoregistra- 

zione portatile Sony: telecamera 

a colori HVC-2000P e 

videoregistratore portatile 

SL-3000 E. Una troupe 

tecnologia Sony. Particolarmente evi- 

mofe!!" 6ARANTIT0 DA Moviola : 0^ BBHI 

dotato di "picture 'W Mil |n|l 

search' 'ricerca visiva 
dell'immagine registrata, DI SUCCESS!* 

inter a da 

"a tracolla. 

portare 

rallen ti, accelerazione, frame stop, 

timer di 14 giorni su 4 cana/i. 

Con Sony SL-C7 e possibile anche il 

collegamento a videotelecamera 

a colori e il 

doppiaggio audio. 

Beta 

Tu giri e 

lui registra. 

E, la sera 

stessa, lo vedi 

in TV a colori. 

i BETAMAX: IL PIU VENDUTO NEL MONDO. 

V 
(, vi 



DA OGGIPUOICONTARE 

SU PANASONIC. 
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Calcolatrice 
tascabile-orologio 
mod. |E 8351 U 
Display a crislalli 
liquidi, 
8 cifre, 
alimentazione a pile. 
Funzioni orologio: 
ore (AM-PM) 
ininuti secondi 
allarme/sveglia. 
Funzioni calcolatrice: 
percentuale 
add-on e sconti, 
costante, 
ripetizione automatica 
dei calcoli. 
calcoli a catena e rnisli. 
Dimensioni: 
mm 55x91x5,6 

0 4 AM 

y t_! t HJ 

BOBBB 

BBBBB 

Calcolatrice da tavolo 
mod. JE 1308 U 
Display a cristalli 
liquidi. 10 cifre. 
alimentazione a pile 
(durata media circa 
7500 ore). 
Inserimento/eslrazione 
dati in memoria (tasti 
M+ o M-). 
Selezione decimali a 5 
posizioni. 
costante automatica in 
moltiplicazione e 
divisione, 
ripetizione automatica 
dei calcoli. 
Dimensioni: 
mm 100x161x32. 

if. 
9~- 

m m. 

1'. 

Calcolatrice da tavolo mod. )E 1803 P 
Display a LED e stampante. Funzione non-add. 
10 cifre Selezione decimali a 5 posizioni. 
alimentazione a rete.con pile Costante automatica. 
ricaricabili incluse. Contatore dei dati. 
Memoria, percentuale. Dimensioni; mm 90.5x219x43.5 

Calcolatrice da tavolo mod. |E 2804 
Display a LED e stampante a 2 
colori, 12 cifre. 
alimentazione a rete. 
Memoria indirizzabile, 
Percentuale. 
Funzione non-add e totale 
parziale. 
Tasti doppio zero. 

Selezione decimali a 8 posizioni. 
virgola automatica per 3 decimali. 
Costante automatica. 
Contatore dei dati a doppia 
funzione. 
Tasto cambio di indirizzo. 
Tre funzioni di arrotondamento. 
Dimensioni: mm 246x319x85 

Quest! e gli altri modelli di calcolatrici Panasonic disponibili sono tulti garantiti per un anno 

Panasonic 

Fiducia in un nome famoso. 
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QUANDO GLIALTRI 

VIGUARDANO 

STUPITELl! LA SCUOLA RADIO ELETTRA 

VI DA' QUESTA POSSIBILITA', OGGI STESSO. 

parlioolarmenle adalto per i giovani 
dai 12 ai 15 anni. 
POI, I VANTAGOI 
■ Studiate a casa vostra, nel tem- 

po libero; 
■ regolale I'invio delle dispense e 

dei material!, secondo la vostra 
disponibllita; 

■ siele segulli, nei voslrl studi. 
giorno per giotno; 
vi specializzate in pochi mesi, 
IMPORTANTE; al termine di 
ogni corso la Scuola Radio 
Eletlra rilascia un attestato, da 
cui risulta la vostra preparazio- 
ne. 

Se vi inleressa enlrate nel mondo 
della tecnica, se volete acquislare 
indipendenza economica (e guada- 
gnare veramente bene), con la 
Scuola Radio Eletlra ci tiuscirele, E 
lutloenlro pochi mesi, 
TEMETE DI NON RIUSCIRE? 
Allota leggele quali garanzie noi 
siamo in grado di offrirvi: poi deci- 
dele liberamenle. 
INNANZITUTTO I CORSI 
cons/ DI SPEC IA LIZZA ZIONE 
TECNICA Icon maleriali) 
RADIO STEREO A TRANSISTORI - 
TELEVISIONE BIANCO-NERO E 
COLORI • ELETTROTECNICA - 
ELETTRONICA INDUSTRIALE - HI- 
FI STEREO - FOTOGRAFIA ELET- 
TRAUTO. 
Iscrivendovi ad uno dl quest! corsi 
riceverele, con le lezioni. i maleriali 
necessari alia creazionedi un labo- 
ralorio di livello protessionale In 
piii, al termine di alcuni corsi, polre- 
le frequentare graluilamenle i labo- 
ralorl della Scuola, a Torino, per un 
periodo di perfezionamento. 
CORSI DI OUALIFICAZIONE 
PROFESSION ALE 
PROGRAMMAZIONE ED ELABO 
RAZIONE DEI DAT! - DISEGNATO 
RE MECCANICO PROGETTISTA 
ESPERTO COMMERCIALE - IMPIE 
GATA D'AZIENDA -TECNICO D 0F 
FICINA • MOTORISTA AUTORIPA 
RAT0RE - ASSISTENTE E DISE 
GNATORE EDILE - LINGUE 
CORSO ORIENTATIVO PRATICO 
Icon maleriali) 
SPERIMENTATORE ELETTRONICO 
^ ^ ^ ^ ^ ^ rm COBTESfA SCmVERE IN STAMPATOLO 
I SCUOLA RADIO ELETTRA Via Stallone 5/F65 10126 TORINO 
■ IHVIAT1BI, QRAT1S • UHZA tMPACNO, TUTU LI IWORBAZIOMI RILATIVI AL COAAO 

INFINE... molle allre cose che vi di- 
remo in una spledida e deltagliala 
documenlazione a colori, 
Compilate, ritagliale (o ricopialelo 
su carlolina poslale) e spedile que- 
slo tagliandoalla: 

fit 

Scuola Radio Elettra 
Via Stellone 5/F65 
10126 Torino 

perche anche tu valga di piu 
PRESA D ATT0 DEL MINISTERO DELLA PUB8LICA ISTRUZI0HE N. 1391 

La Scuola Radio Elettra e associala 
alia A.I.S.CO. Associazione Maliana Scuole per Cornspondenra 

per la lutela dell alhevo 

Coanom« 
ProlM»ionr 

LeeMU 
. Cod. Pofll. 
^ Mollwo (MR* nchtMU: d«< hobby f~| 

Tagliando da 

Pro*. . 
Do* pfolat-ona o awanH* Q] 

ra • apMtfa In bwala chiuaa (o mcoOalo »u clohn. poiUla) 



elektor Infocard 13 C.I. linear! 2 
datl lecnlcl per 

ampllflcatori operazionall 

non 
•nout A -. 
topui A 

dispositive 
npo 

corrente 
d( nposo 

n UB 15V 
mA 

lensione 
di offset 

• mV 

imoedenza 
d'tngresso 

Mfl 

oenden2J di sahta 
. . i nWv'H' 

« Q iJ 
E§5 
03S 

compensaz. 
mierna 

di frequen. w dB 0 

/
 

301 1 8 2 2 10 15 SI NO 104 1, H 
324 1 5 2 2 0,5 SI SI 100 V 
387^ not 0.1 10 7 Si SI 104 IV 
709 3 2 0.25 0,5 20 NO NO 93 1, It 
741 1.7 1 2 0.5 20 St si 106 ». II 
1458 3 l 1 0.5 45 St SI 104 111 
4136 s 0.5 5 1 10 SI SI no VI 
CAaiao® • 2 10> 8 1.5.10'' 10 _ NO NO no 1 II 
CA 3140 4 5 \ i,\0* 9 40 SI SI 100 1. II 
LF 356 5 3 IxlO4 12 20 SI SI 106 1 II 
LF 357 5 3 Ix.O'1 50 20 si SI 'V 51 106 1. II 
TL074 5.6 3 1x10" 13 18 St SI 106 V 
T L 084 5.6 5 1x10' 13 25 SI SI 106 V 

AA ^   

•S VV ouipul A I - - - 
IV 1 ' 

input B 
--J mv iOOuI B 

outoul B 

IHIQlll - 
luinui 0 
.npul B ^ 

V 

— VV ■; 
UUlDu' S 

VI L 

W 

• aa •; 

J 

elektor Infocard 14 
Componenti 

discretl 4 
dati tecnicl dl transistor! 

al slliclo dl bassa potenza 

numero de' upo •ma. guadagno L.JJ, OtA rum ore - i 6 
1^, conien 

disposil -n»V V "■A " 'C mA V 
BC 414 N 300 45 100 240 900 . 0 26 10 1 260 •it 
80 41411 H 300 45 100 24U 600 2 0 36 •a J 260 IM 
BC4)4<; N 300 45 100 46U 900 2 0 26 •0 ) 250 111 8C4I6 P 300 45 100 240 900 2 "J 26 to 200 111 
BC4I6B P 300 45 100 .'40 500 2 0 26 ■ 0 20O 10 
BC4I6C f 300 45 100 460 900 2 0 26 • 0 7 200 in 
BCM6 N 600 65 ?00 75 600 2 0 26 • 0 10 300 111 
BO S46A N 500 86 200 • 25 260 2 0.75 10 10 3CO 111 
80 5463 N 600 65 200 240 500 2 0 26 to 10 200 in 
9Cb47 N 600 46 200 lb 900 2 0 26 10 10 300 IN 
BCS47fi N 600 45 200 • 25 260 2 0.26 to 10 300 III 
BCS47B N 600 45 200 240 600 2 0.25 to 10 300 1 1 1 BCSAS N 600 30 200 •b 900 2 0.25 10 10 300 III 1 1 1 
BC 5484 N 600 JO 200 125 260 2 0 25 10 10 300 III 
acwaa % 600 30 200 240 500 2 0 26 10 10 100 lit 

ISO! 54) BCS48C \ 600 30 200 450 900 2 0 25 '0 10 300 III 
BC549 N 600 30 200 126 900 7 0 25 10 4 260 III 80 5496 N 600 30 200 240 500 ? 0.75 10 4 260 • H vista da HCM9C N 600 30 200 450 900 ? 0 26 10 4 260 III 
ac sso N 600 45 200 '26 900 2 0 25 10 3 300 III solid 
BCS50B N 600 46 200 240 500 2 0 26 10 3 3iXl III 
BC550C N 500 46 200 460 900 ? 0 26 10 ] 300 III 
BC 556 P 500 55 TOO 75 500 2 0 25 • 0 '0 •60 III f'-ps. E BCS56A P 600 65 TOO '25 260 2 0 25 10 It) • 60 III 

SE8 BCSSBB P 600 65 200 240 500 2 0 25 10 '0 '50 III 
BC S57 P 500 45 200 '5 500 2 0 26 10 10 • 60 III L * ^ BCSSJA P 600 45 200 ' 25 260 2 0 26 '0 10 160 >11 
00 5578 P 500 45 700 240 600 2 0 26 '0 '0 160 III 
BC55R P 600 30 200 '5 9 00 2 0 25 • 0 '0 160 ill 
BC S58A P 500 30 200 125 260 2 0 25 TO 10 150 III 
3C 558B P 500 30 200 240 600 i 0 25 • 0 '0 150 III 
8C558C P 500 30 200 a SO 900 2 0 25 10 10 150 ill 
BC 559 P 600 30 200 125 900 2 0 25 10 4 150 
BC 6596 P 500 30 200 240 500 2 0 26 to 4 '50 III 
BC 659C P 500 30 200 460 000 2 0 76 10 4 150 • II 
BC660 P 500 45 200 • 26 900 2 0 26 10 7 '50 HI 
B C 6609 P 500 45 200 240 500 2 0 26 13 2 150 III 
BC660C t> 500 45 200 460 900 2 0 26 • 0 2 • 50 

elektOr Infocard 15 C.I. lineari 3 
datl tecnicl del regolatori 

dl lensione negatlva 

po del 
dispositive 

79 V 79 L 
LM 34S LM320K 

tensione d'usota Uo 

1,2 -3 regolabiie 

tensione massima 
d'lngresso corrente 

massima 
d'uscita 

corrente 
a vuoto 
dpica 
mA 

La tensione d'mgresso deve essere piu negativa della lensione d'uscita di almeno 3V perche 
quest'ultima nsulll stabile 

O 

» » 

fl f> .ITS 

m out 
IT0 92' 

in out tm 
I TO Ml 



elektor Infocard islc.l. lineari 2 
datl lecnlcl degll 

amplltlcalorl operazlonall 

lensione di alimenlaT; lensione d'ingresso campo di var.az correnie max upo dot stmmel' asimmotr gamma - soglia lens, uscita d'usctta d.sposiiivo UB • 15V Ufl ■ 15 V uB = 15 V mm ma* 
? V ■ V •V •V -V •V -V • V -V •V -mA •mA 

301 2 18 4 36 13 15 15 15 14 14 16 16 324 1 5 16 3 32 15 13,5 15.3 15 15 13.5 20 40 3871) 9 30 (0.31 10.31 - - '•0.51 128 5) l*2) (81 709 9 18 18 36 5 5 10 10 14 14 10 10 741 2 18 4 36 13 13 15 15 14 14 25 25 1468 2 '8 4 36 13 13 15 15 14 14 25 25 4136 2 IB 4 36 13 13 15 15 14 14 25 25 CA 3130® 2.5 s 5 16 7 6 7.5 7 6 7.5 7.5 7.5 22 20 CA 3140 2 18 4 36 8 8 15.5 23 14.4 13 1 10 LF 356 3 18 6 36 12 15 15 >5 13 13 15 15 LF 357 3 18 6 36 12 15 15 15 13 13 15 15 T L 074 5 18 10 36 10 10 15 15 13 13 20 20 TLU84 5 18 10 36 10 10 15 15 13 13 20 20 

© 

non tn 

top view 

input 
non m« input 

- i- 
I 

lutti i valori riferili 
ad UB= +3V 
asimmetrlci 

lutti I valori rilerili 
ad UB = ± 7,5 V 
simmetrici 

OUT A 
A nv inoui A 

A npui A *—y 
© -i 

III 

non mv input E 

elektor Infocard 14 
Componenti 

dlscretl 4 

numero 
del tipo 

pmax uma» w guadagno 
at U ' 

U 
v- 131 'c \ 'max conten. 

disposil. mW V mA mA V mA aB ® MH? 
0C '07 M 100 45 300 125 500 2 0 2 10 '0 '50 1 BC 10»A 300 45 200 '25 260 2 0.2 10 10 150 I 0C 1070 300 45 300 240 500 3 0 2 10 '0 150 1 BC 108 N 10C 70 700 '35 900 2 0 2 10 10 '50 t BC 108 A V iOO 30 200 125 260 2 /0,3 '0 io 150 1 8C '080 N 300 30 200 240 500 2 03 10 '0 ISO 1 8C 108C % 300 30 200 450 900 3 03 '0 10 150 t BC «00 N 300 30 200 125 9O0 2 0.3 10 4 '50 1 BC 1098 N 300 30 200 240 500 2 0 3 10 4 150 1 0C "09C N 300 30 200 450 900 2 0 3 '0 4 150 1 BC '40 N 'SO 40 1000 40 400 100 '000 50 It ac >40 6 IV '50 40 1000 40 too '00 ■ 1000 50 l( BC 140 10 N '50 40 1000 63 160 TOO 1000 50 II BC 140 16 tv 750 40 1000 100 250 '00 1000 50 II BC 14' M '50 60 '000 JO 400 100 • 1000 50 11 BC 141 6 N '50 60 1000 40 100 100 < 1000 50 II ec tot io N '50 60 1000 63 '60 100 • 1000 50 It BC 141 16 N '50 60 1000 100 250 100 - '000 50 II 9C 160 P '50 40 '000 40 400 100 ■ 1000 50 II BC 160 6 P '50 40 1000 40 100 100 ■ 1000 50 l« BC 160 10 P '50 40 1000 63 150 •00 • '000 50 M BC 160 16 P '50 40 '000 100 250 10O 1000 50 II ac i6' P '50 60 '000 40 400 '00 . '000 50 II BC 161 6 P '50 60 1000 40 100 100 1000 50 II BC '51 10 P '50 60 '000 63 '60 100 •. i 1000 50 II BC '6' '6 '50 60 1000 100 250 100 • '000 50 II BC 1" P 300 45 200 '5 500 2 02 10 10 '30 1 ac' '7a 300 45 200 125 260 3 0 2 10 10 '30 1 8C • 77B P 300 45 200 240 500 3 0 3 10 10 130 1 BC »78 P 300 25 200 '5 900 3 03 io 10 130 1 BC 1 'HA P 100 25 200 125 250 2 0.2 '0 '0 '30 1 BC178B P 300 35 200 240 500 3 0.2 10 10 '30 1 ac i 'bc P 300 35 200 450 900 3 0 2 10 10 130 1 
BC "9 P 300 20 300 125 900 7 0.2 10 4 130 1 BC 1 79B P WO ?0 200 240 500 7 0 2 >0 4 130 1 
BC1'9C P 300 20 300 450 900 2 0.3 10 4 130 1 

dall lecnlcl translstorl al 
slllcio a bassa potenza 

ITO 181 

vista da sotto 

n 

vista 
da sotto 

elektor Infocard 15 C.I. lineari 3 
datl lecnlcl del regolatori 

dl tenslone posltlva 

tipo del 
dispositivo 

78 
78M 
78L 
LM309K 
LM 323 
LM 340K 
LM317K 
L 200 

lensione d'uscila Uo 

5 V 6 V 8 V 10 V 12V 15V 18V 24 V 

1,2 37 regoiabile 
2.85 36 regoiabile 

lensione massima 
d'ingresso 

be. Ua - 
5 18 V 

V 
35 
35 
35 
35 
20 
35 

be. Ua - 
24 V 

V 
40 
40 
40 

40 
40 

cortenie 
massima 
d'uscila 

0,5 
0,1 
3 

1.5 
2 

correnie 
a vuolo 
lipica 

4.2 
3 
3 
5.2 

12 
4.2 
0.05 
4,2 

La lensione d'ingresso deve essere dl almeno JV maggiore delia lens.one d'uscila nchiesta. perche 
quesi ultima risultt stabile 

III IV Vlt 

or. O 

141 Ait 
• p Cl» n p >UI 

cut m ■houi OUl out 
(PemawatiJ 



Grande tecnica, grandi emoziom HiFi 
Sony, una gamma Oi amphficatori 

mlegrali da 2 x 25 a 2 x 120 WRMS - 
amplificalori di potenza da 2 x 80 a 

2 (separati) x 200 WRMS - 
preampiificalon stereo - sinlonizzaton - 

giradischl - cassette decks - registraton 
a OoDlne diKuson a due e Ire vie 

Pool davvero.scegliete in Sony la 
lecnologla, to lunzionalita, la sicurezza 

SON? (TAU*V 5 p A CiARANJlSCE t RiPARA ijNiCAMfcMTE I RROOOni SOMV MV^7>OEUA 
Sl^OAUE •GARANZ«A flAl'ANA' C'HC AHESTA iA REGOlARf iM^'RIA^IONt 

Che desiaeri. 



Quando il tuo lavoro c appeso a un f ilo, 

deve essere un f ilo professionale. 

Non corrosivo confezione setf-service dl lega speclale 
stagno 60/40 0 0,7 mm a 5 anime. 
LC/0110-00 

Non corrosivo confezione self-service di lega speciale 
sugno 60/40 0 1,2 mm a 5 anime. 
LC/0100-00 

ERSIN 
5-CORE 

SOLDER 

5-CORE 

SOLDER 

ERS 

ERSIN FLUX ERS N FLUX 

SERVICEMAN'S PAK 

1 i»« <■ 
FEf i 

60/40 
UN LEAD 
.048" 
{1.2mm) dia. 

\.V> it Repa fcoV 

Boards 
TV-Radio Repair. Contcm* in OQ-S-4711 

ONICg Specially made for 13171? 

LC'01 20 OO LC 0130 00 
ERSIN 

5-CORE 

SOLDER 

ERSIN 
5-CORE 

SOLDER 
ERS N FLUX 60% ERSIN FLUX 

SERVICEMAN'S PAK 
19 " MS. 

:ir 

%. : liHi&fliL'fe / \ 

'6 5ftE7 
SAVBIT 

00 
'•flr 

: i 

'• Circuit Repairs 
Printed Circuit 
Boards 
TV-Radio Repairs 
Uaa« II (no'wv? 

.060- 
(1.5mm) dia. ■OIDIH 

Non corrosivo confezione di lega speciale dl stagno 
con addltivo rame salvapunta. 0 1,5 mm a 5 anime. 
LC/0130-00 

Non corrosivo confezione lega speciale di sugno 
con addltivo rame salvapunu. 0 1 mm a 5 anime. 
LC/0120-00 

I fill di stagno non corrosivi a 5 anime per 
elettronica soddisfano finalmente le 
necessitd dei professionisti e rappresentano 
per I'hobbysta un traguardo. La loro 
creazione deriva da uno speciale accordo 
fra la Bitronic e la Multicore. 

I3I7RONIC: l 

electro chemical development 
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