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Favoioso per didattica 
Ultracompatto 
Tubo RC ad alta luminosity 
Ottima sensibility 
Comandi frontal! per un facile impiego 
Ingresso sincro esterno 
Regolazione assi a copertura continua 

Tubo RC 3" (60 x 50) 
Divisione grlglia 10x8 
Fosforo - verde media resislenza 

Asse vertlcale 
Larghezza di banda: daUa c.c. a 6 MHz 
Commutatore: c.c. c.a. 
Sensibility: 10 mV - 10 V 
Attenuatore; 1/1 1/10 1/100 e controllo variabile di 
guadagno 22 dB 
Impedenza d'ingresso: 1 MO 35 pF in parallelo 
Tensione massima ingresso; 300 Vc.c. e 600 Vpp 

Asse orizzontale 

Larghezza di banda: dalla c.c. a 250 kHz 
Sensibiiuy: 0.3 V/Div 
Impedenza d'ingresso: - 1 MO 30 pF in parallelo 
Tensione massima d'ingresso. - 100 Vpp 

Base del tempi 

Frequenzadisweep: 10-100 Hz/10-1000Hz/1-110kHz 
con variazione continua 
Sincronismo: interno - esterno 
Sensibility: sincro interno 1 Div / esterno 2 Vpp 
Alimentazione: 220 Vc.a. - 50 Hz 
Dimensioni: 270 x 145 x 190 
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Cosa 6 un TUN? 
Cosa 6 un 10n7 
Cosa 9 I EPS7 
Cosa 6 II servizio QT? 
Perchi la colpa dl Eleklor? 

Tlpl dl semlconduttorl 
Esistono spesso nolevoli altlnlta Ira 
le caratterisliche di molti transistor 
dl denominazlone diversa 
E- pet questa ragione che Eleklor 
presenla nuove abbreviazlonl per I 
semicondullorl comuni; 
• 'TUP' o 'TUN' (Transistor 

Universale rispetlivamente del 
lipo PNP o NPN) rappresentano 
tutti transistor bassa trequenza 
al siliclo avenli le caratterisliche 
seguentl: 

Ecco alcune verslonl lipiche 
TUN: le lamiglle dei BC 107, BC 108, 
BC 109; 2N3856A, 2N3859,2N3860, 
2N3904. 2N3947, 2N4124, Fra I tipi 
TUP si possono cllare: le lamiglle del 
BC 177, BC 178, la lamiglla del BC 
179 a eccezione dei BC 159 e BC 
179; 2N2412, 2N3251, 2N3906, 
2N4126, 2N4291 
• DUG' e DUS' (Diodo Universale 

rispellivamente al Siliclo e al 
Germanic) rappresentano lulti I 
diodi avenli le caratterisliche 
seguenli: 

DUS DUG 
UR.max 25 V 20 V 
IF, ma* 100 mA 35 mA 
Ifi, ma* 1 pA 100 pA 
Ptoi. max 250 mW 250 mW 
CD. ma* 5pF 10 pF 

Ecco alcune version! lipiche DUS': 
BA 127, BA 271. BA 128, BA 221, 
BA 222, BA 317, BA 318, BAX 13. 
BAY 61, IN914. 1N4148. 
E alcune versioni lipiche 'DUG' OA 
85, OA 91, OA 95. AA 116, 
• BC 107B, BC 237B, BC 5748, 

rappresentano del transistori al 
siliclo di una stessa lamiglla, di 
caratterisliche pressoche 
similare, ma di qualita mlgliore 
I'uno dall'altro. In generate, in 
una stessa famiglia, ogni tipo 
puo essere utilizzato 
indiflerenlemente al posto di un 
allro. 

Famlglle BC 107 (-8 -9) 
BC 107 (-8, -9), BC 147 
BC 207 (-8. -9). BC 237 i 
BC 317 (-8, -9), BC 347 (-8, -9), 
BC 547 (-8, -9), BC 171 (-2, -3), 
BC 182 (-3, -4), BC 382 (-3, -4). 
BC 437 (-8. -9). BC 414 
Famiglie BC 177 (-8 -9) 
BC 177 (-8. -9). BC 157 
BC 204 (-5, -6), BC 307 
BC 320 (-1. -2), BC 350 i 
BC 557 (-8, -9), BC 251 
BC 212 (-3, -4). BC 512 
BC 261 (-2, -3). BC 416, 
• '741' puo essere anche lelto 

indifferenlemenle pA 741, LM 
741 MCS 41, MIC 741. RM 741, 
SN 72741, ecc. 

(-8, -9), 
(-8, -9), 

(-8, -9), 
(-8, -9), 
(-1,-2). 
(-2, -3). 
(-3, -4). 

Valore delle reslstenze e consensalort 
Fornendo II valore dei componenll, 
le vlrgole e I mullipli di zero 
saranno, per quanto possibile. 
omessl. Le virgole sono sostituite 
da una delle abbreviazloni seguenti, 
tulte utilizzate in campo 
internazionale: 
p (pico) = 10" 
n (nano-) = 10" 
p (micro-) = 10" 
m (mill-) — io" 
k (kilo-) = lo-1 

M (mega-l = 10' 
G (giga-) = 10s 

Alcunl esempl: 
Valorl delle reslstenze 
2k7 = 2,7 kO = 2700 O 
470 = 470 D 
Salvo indicazlone conlraria, le 
reslstenze utilizzate negli scheml 
sono di 1/4 wall, al carbone, di 
lolleranza 5% max 
Valori di condensatori: 4 p7 - 
4,7 pF = 0,0000000000047 F 
10n = 0,01 pF 
10" F 
Le lenslonl In conlinua dei 
condensatori diversl dagll 
eletlrolitlcl si suppone che siano di 
almeno 60V; una buona rogola 6 
quella dl scegliere un valore dl 
lensione doppio di quello della 
lensione di allmenlazione. 
Puntl di mlsura 
Salvo Indicazlone contraria, le 
tensloni indicate devono essere 
mlsurate con un voltmetro dl 
resislenza interna 20 kfl/V. 
Tenslone d'allmontazione 
I circuili sono calcolali per 220 V, 
sinusoidali, 50 Hz. 
Servlzl al leltorl 
• EPS Numerose reallzzazloni dl 

Elektor sono corredate di un 
modello di circulto stampato. 
Nella maggioranza del casl. 
questl circuiti slampati possono 
essere (orniti (orali. prontl a 
essere monlali, Ogni mese 
Elektor pubblica I'elenco del 
circuiti slampati disponlbill 
sollo la sigla EPS (dall'inglese 
Eleklor Print Service, servizio di 
circulli slampati di Elektor). 

Domande Tecnlche 
• I leltorl possono porre delle 

domande tecniche relative agll 
arlicoli su Elektor, a loro scelta 
per iscritto o per lelefono. In 
quest'ultimo caso, e possibile 
telefonare il lunedl dalle ore 
14,00 alle 16.30. Le letlere 
contenenti domande tecnlche 
devono essere indirizzate alia 
Sezione DT: per rlcevere la 
rlsposla e necessario unire una 
busta affrancala con I'indirizzo 
del richiedente. Le letlere 
spedite da un paese diverse 
dall'ltalia devono essere 
accompagnate da un coupon- 
risposta internazionale. 

• II lorto dl Elektor 
Ogni modifica importante, 
aggiunta, correzione e/o 
miglioria a progetli di Elektor 
viene annunciala sulla rubrica 11 
torto di Elektor'. 
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A proposito di componenti... 

Molti lettori ci segnalano difficoltS nel reperire in Italia alcuni componenti utilizzati nei progetfi di Elektor. Di 
seguito pubblichiamo un elenco di componenti reperibili presso le GBC riguardanti tali progetti, 
Invitiamo anche altre aziende nostre inserzioniste, distributrici di prodotti elettronici, a segnalare la disponibi- 
litci di specifici componenti pubblicati su Elektor. Questo elenco sar^ulteriormenteampliato e continuamente 
aggiornato; costituirS un punto di riferimento importante per tutti i lettori. 

codice componenle codice GBC codice componenle codice GBC 

INTEGRATI 4518 Y(/0518-00 
4511 YI/0511-00 

XR2206 YI/6870-00 7805 KC YI/3002-00 
L 130 YI/6165-50 741 CN8 YI/3109-00 
LM 317K Y1/2992-50 741 CN14 YI/3109-25 
4011 YI/0411-00 741 CH(3130) YI/3108-75 
7413 YI/1193-00 709 CH YI/3099-50 
TDA 2002 YI/6180-50 709 CN14 YI/3099-75 
7490 YI/1270-00 709 CN8 YI/3100-00 
3900=74195 YI/1405-00 555 CN YI/3060-76 
CD 4013 YI/0413-00 555 CH YI/3060-50 
CD 4017 YI/0417-00 7812 UC YI/3004-50 
CD 4040 YI/0440-00 7812 KC YI/3002-25 
UAA 180 YI/6819-00 LF356H YI/2894-00 
4016 YI/0416-00 LF356N YI/2894-10 
4066 Y1/0466-00 7805 UC YI/3004-25 
78L05A YI/2953-00 78L12 YI/2955-00 
4027 YI/0427-00 78L05 YI/2953-00 
CD 4023 YI/0423-00 4001B Y1/0401-00 
CD 4020 YI/0420-00 74LS83 YI/0996-50 
TBA 625B YI/5453-56 74LS193 YI/1051-50 
M 253AA YI/3406-80 CD 4049 YI/0449-00 
LF 357 YI/2895-00 CD 4093 Y1/0493-00 
TDA 1034D/NE5534 Y1/6069-80 CD 4012 YI/0412-00 
CA 3162E YI/0330-55 CD 4042 YI/0442-00 
CA 3161E YI/0330-50 CD 4040 YI/0440-00 
723 (OIL) YI/3104-00 CD 4034 YI/0434-00 
LM 324 YI/2997-00 AY-5-2376 Y1/0050-00 
7400 YI/1180-00 CA3130 Y1/0330-00 
7442 YI/1222-00 74121 YI/1331-00 
74193 YI/1403-00 7437 YI/1217-00 
7473 YI/1253-00 4069 YI/0469-00 
74LS95 YI/1002-50 74123 YI/1333-00 
74LS08 Y1/0959-00 7445 YI/1225-00 
74LS00 YI/0955-00 7493 YI/1273-00 
74LS155 YI/1032-50 7430 YI/1210-00 
LM 339 Y(/3001-50 UAA 170 YI/6818-00 
74LS139 YI/1024-50 LM 311 Y1/2991-00 
74LS138 YI/1024-00 4022 Y1/0422-00 
74LS251 YI/1080-50 74151 YI/1361-00 
74LS156 YI/1033-00 LM 3911 YI/3248-25 
74LS258 YI/1084-00 XR 2207 YI/6870-01 
CD 4099 YI/0499-00 S041P YI/4861-00 
CD 4053 Y1/0453-00 74132 YI/1342-00 
74LS05 Y1/0957-50 7493 YI/1273-00 
74LS04 Y1/0957-00 LM 301 YI/2988-20 
74LS86 Y1/0998-00 SAD 1024 Y1/3960-00 
74LS113 YI/1011-50 4015 YI/0415-00 
74LS109 YI/1009-50 2102-1 (2102A4) YI/7420-00 
74LS136 YI/1023-00 TCA 965 YI/5916-15 
74LS10 Y1/0960-00 40106 Y1/0806-00 
74154 YI/1364-00 CA 3080 YI/0284-50 
4050 YI/0450-00 LM 747 YI/3111-00 
CA3086 YI/0287-50 LM 323 YI/2996-50 
2120-1 YI/7420-00 CD 4098 (4528) YI/0498-00 
74LS174 YI/1042-00 TDA 1024 Y1/6067-80 
4081 YI/0481-00 556 YI/3061-00 
4024 YI/0424-00 TAA 861A YI/5213-25 
74LS163 YI/1036-50 4514 YI/0514-00 
74LS125 YI/1017-50 4520 YI/0520-00 
74LS192 YI/1051-00 3911 Y1/3248-00 
74141 YI/1351-00 4528 YI/0528-00 
7447 t. YI/1227-00 4060 Y1/0460-00 
723 CH YI/3103-76 CA 3140 Y1/0330-20 
723 CN YI/3104-01 CA 3140T Y1/0330-25 
79G KC Y1/6595-00 4136 (a richiesta) 
79G U1C Y1/6595-05 MC78L15CP (MC78L15ACP) Y1/2959-00 

codice componenle codice GBC 

TRANSISTORI 
BC 108 YT/0858-20 
BC 109 YT/0860-00 
BC 178 YT/0998-25 
BC 140 YT/0922-13 
BC 160 YT/0962-30 
BD 242 YT/2524-00 
BU 142 YT/5442-00 
BC 557 B YT/1754-00 
BC 141 YT/0923-90 
BC 547 B YT/1734-10 
BC 108 B YT/0858-40 
BC 107 B o BC 547 B YT/0855-50 
BC 179 C YT/1000-25 
BC 109 C YT/0860-55 
2N1613 YT/7859-27 
BC 547 YT/1733-90 
BC 557 YT/1753-90 
BC 559C YT/1758-30 
BC 557 B YT/1754-00 
BC 177B YT/0996-50 
BF 494 YT/3884-00 
BD 137-BD 139 YT/2310-10 
BD 139 YT/2314-10 
BD 140 YT/2316-20 
BC 546B YT/1732-00 
BC 556A=B YT/1752-00 
BD 135 YT/2306-10 
BC 517 YT/1671-00 
2N 3055 YT/8219-76 
BF 254 YT/3644-10 
BF 255 YT/3645-00 
BFY 90 YT/4640-10 
BF 451 YT/3841-00 
2N 2219 YT/8010-79 
BF 256A:rB YT/3646-20 
BC 549 B YT/1738-00 
BC 109 B YT/0860-50 
BF 549 C YT/1738-30 
BC 328/25 YT/1296-10 
BC 327/25 YT/1294-60 
TIP 2955 YT/7505-00 
BC 161-16 YT/0964-05 
BF 244 YT/3634-00 
BF 245 A=B YT/3635-40 
TUN-BC 107 YT/0855-10 
TUP-8C 177 YT ,'0996-40 
BU 208 A YT/5508-00/05/10 
BD 242 A YT/2524-00 
BD 131 YT/2294-00 

OPTO 
TIL 209 YO/1800-10 
TIL 111 (TIL 112) YO/1124-00 

DIODI 
IN 4001 
IN 4002 
BA 127 
IN 914 
B40 C5000 
IN 4004 
IN 4004 
DUS-1N 4148 
DUG-OA 95 
TIC 106 D 

YD/4350-20 
YD/4350-40 
YD/0240-00 
YD/3732-90 
YD/0134-00 
YD/4350-80 
YD/4350-82 
YD/4379-65 
YD/2335-10 
YD/3002-00 
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SPECIALE Elellronica in auto ' 
mlsura innovazion^ consumo di carbumnlc .'Kconsione e 
controllo luluro ^ lemporlzzalo'o per aulomobTlT torgic'istallo 
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Ci sono molti sistemi di 
accensione a transistor 
ed SCR anche prodotti 
commercialmente, ma 
quasi tutti hanno questo 
o quello svantaggio o 
difetto. In questo 
articolo, descriviamo 
un'accensione che 
riunisce i vantaggi 
significanti offerti dai 
vari modelli, inclusa 
I'accensione 
convenzionale, ed 
alcune nostre idee 
originali. 

Un aspetto seccante dei 
normali tergicristalli d 
che sembrano 
validissimi sino a che 
non si prova ad usarli in 
condizioni difficili. Si 
scopre allora che sono 
di un aiuto 
estremamente modesto. 
Elektor ha trovato una 
soluzione a questo, 
progettando un 
temporizzatore per 
tergicristallo che pud 
essere controllato a 
pulsante in modo 
continuamente 
graduabile. 

Lo stile di guida e senza 
dubbio il fattore che 
incide di piu sul 
consume di carburante. 
L'unica via per tener 
d'occhio questo "calo" d 
I'impiego di un 
misuratore del consume. 
In altre parole un 
indicatore che visualizza 
costantemente il 
consume di carburante 
in km/I. 

Come la copertina 
illustra, questo numero 
d dedicate alle 
automobili. In 
particolare all'elettronica 
nelle automobili. 
Pensiamo che la 
maggior parte dei 
progetti presentati qui, 
sara applicata in tante 
auto in future. Perchd 
aspettare? Tutti possono 
essere costruiti e 
installati oral 
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selektor   6-11 

I'elettronlca per glf autovelcoll deglf annl 
ottanta   6-13 

protezione per la batteria   6-18 
Dimenticarsl di spognere le vaiie luci dell'aulo, sla diventando una 
sorta d'lncubo per gll automobilisli Ouesloarticolo descrive un cir- 
culto che valuta la tenslone della batteria e spegne automalicamen- 
le le luci, in ogni tipo di veloolo, 

accensione a transistore   6-20 

un probe ad astina  6-26 
Ci sono diversi indicator! e luci-spia nel cruscollo di un'aulo mo- 
derna, ma non 6 compreso un Indicatore della temperalura dell'olio. 
II sislema piu facile per agglungere questo termomelro In qualun- 
que macchlna b montare un sensore di lemperatura sulla cosidelta 
"asllna" 

temporizzatore "intelligente" per 
tergicristallo  6-28 

antenna "attlva" por I'automobile   6-34 
Gli ampllficalorl d'anlenna sono spesso usall anche per i ricevilorl 
domeslici, sebbene questo particolare impiego sla sovente piu 
dannoso che utile, Nelle automobili, al conlrario, non sono altret- 
tanlo diftusi, sorprendentemente, se consideriamo che in questo 
campo risullerebbero davvero vantaggiosl! In questo numero dedi- 
cato alle apparecchlature per Impieghi automobilisllcl, si ha eviden- 
lemenle una collocazione Ideale per presentare delle idee in mertlo. 

fermlamo i ladri!   6-38 
Ci sono molti sistemi pet proleggere una macchina. ma quello qui 
descritto 6 senza dubbio orlginale: si Iratta di un inganno piu che dl 
un blocco 

ejektor   6-39 
Accensione impiegante uno SCR che lunziona a "burst" 

indicatore della tenslone della batteria   6-40 
Come descritto qui servono pochi componenti per otlenere un'in- 
dicazione oltlca delle condizioni della batteria: un LED rosso che 
oambia colote in verde man mano che I'accumulatore decade nella 
zona di perlcolo di scarica lotale, 

protezione gratuita   6-41 

sussidio da campeggio  6-42 
Quasi sempre i caravan implegano una sorgenle di lensione a 12V 
per diverse lunzioni, ollre che per le luci, Per quesla ragione molti 
parcheggi per caravan dispongono di una tele di dislrlbuzione dei 
220V, Questo articolo descrive un alimenlatore che connesso alia 
reteoflre i 12V che servono per tar funzionaregliaccessorilraspor- 
lati. 

misuratore del consumo di carburante   6-44 

contagirf digitale   6-53 

economizzatore di carburante   6-54 
L'ldea che forma la base di questo progetlo A valulare il costo di una 
accelerala. In altre parole se si riesceadevllaredi premere I'accele- 
ratore violentemente, mantenendo una guida costante, pud essere 
interessanle vedere il risparmlo di carburante. 

un tocco sulla testa dei ladri!   6-56 

mercato   6-57 

tljt Mensile associate all'USPI 
ft Unione Stampa Periodica Italiana 
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servlzio eireuiti stampati 

•etlembrc 1979 lebbralo 1980 

EPS 9797 Itmor loganimtco per camera EPS 9974 nvelatore a prossimiia L 6 500 
oscura L 5 800 EPS 79038 i eslengione delle pagtno 

EPS 9860 PPM wonmeiro di ptcco AC neU'elekierminal L 14 900 
su sea la loganimica L 4 900 EPS 79088-1-2-3 il digifarad L 10 900 

EPS 9817-1 • 2 voiimelro LED con UAA '80 L 5 900 EPS 79514 gate dipper L 4 300 
EPS 9970 oscdlographtcs L. 5 500 EPS 78003 lampeggtaiore dt poieiua L 4 500 
EPS 9952 saldaiore a temperaiura EPS 79077 semplici olleilt sonon L 4 500 

conirollaia L 4 900 EPS 78087 chassis dt media lrequcn;a L 5 500 
EPS 9827 campi magnouci in medicina L 3 600 EPS 7908? decodiltcaloro stereo L 5 800 
EPS 9927 mtm-lrequenzimeiro L 6 900 EPS 79095 olekdoorboii L 11 000 

ollobro 1979 marxo 1980 
EPS 9344-1 , 2 mini lamburo L 8 500 EPS 79019 generalore sinusoidal© L 4 900 
EPS 9344-3 generalore di nlmi IC L 4 500 EPS 9913-1 2 uniia di nverbero digilale L 15 000 
EPS 9948 genoraiore smusoidnlo a EPS 79040 modulaiore ad anello L 6300 

frequenje fisse L 6 000 EPS 9753 brgiia eiellronica L 7 400 
EPS 9491 sognaiaiore per parchimeirt L 3 500 EPS 8002'-la/Za sinloma digilale L 16 900 
EPS 79026 tnicrruliore a batlimano L 4 500 EPS 80016 dislurbaior© eleilromco L 3 900 

glugno 1979 novembre 1979 

EPS 9453 generalore di luiwoni EPS 9401 equrn L 7 800 
semplico L 8 000 EPS 79005 mdicaiore digilale universal© L 5 500 

EPS 9453F pannello per generalore d' EPS 9751 sircno L 4 500 
(unzioni sempltce L 4 850 EPS 9755-1-2 lermomolro L 9 600 

EPS 9465 alimenlaloro slabilixzalo a EPS 9325 il digiben L 7 500 
Circutlo iniegrnio L 4 000 EPS 79075 microcompuier basic L 18 500 

EPS 78041 lachimciro per la bicicleila U 2 800 
EPS 1234 rid uilore dmnmico del 

rumore L 3 300 dtcernbre 1979 
EPS 9743 comando nulomalico per il EPS 9987-1 -2 cambio delle disposiliwo L 2 500 amphlicaloro lelelomco L 7 900 
EPS 4523/9831 le loiooralie di Kirlian L 7 400 EPS 79006 gioco prova lor/a L 5 700 
EPS 1473 simuiaiore di lischio a vapore i 3 650 EPS 79073 cosiru/iono del compulor 
EPS 1471 stnieiixzaloro di vaponern L 3 400 per TV Games (mam board) L 38 000 
EPS 9765 imeiioro dr sognad L 2 450 EPS 79073 1-2 coslruzione del compuler 

per TV Games (power sup- 
ply o kovboard) L 17 500 

lugllo/agoslo 1979 EPS 9906 nlimenlalore per micro- 
compuier basic L 9 900 

EPS HBII ausiorco alimenlaloro < EPS 9885 schedn con 4k di RAM L 35 000 
+ HB12 nmpiilicaiore Hi-Fi da 3W L 7 900 EPS 9967 modulaiore TV UHF'VHF L 4 500 
EPS HB13 ausiorco preamplrficaioro L 8 300 EPS 80024 bus board L 12 900 
EPS HD4 nlenmonto di Irequenza 

unrversalc L 5 500 gennalo 1980 
EPS 9525 mdicaloro dr picco a LED L 4 300 
EPS 77005 disiofsromeiro L 5 900 EPS 9984 lu/x-box vanabil© L 4 200 
EPS 77059 alimeniniore 0-10V L 4.200 EPS 9965 tasliera ASCII L 16 000 
EPS 77101 amplilicnlore pet auloradio EPS 9908 pocket 'bagatelle iqioco 

dn 4W L 3 300 di desirez/a) L 4 500 
EPS 9398 ♦ 9399 preamplilicaioie proco L 10 500 EPS 9985 coniammuli chioccianie L 6 300 
EPS HD14 auiiereo preamplificaiore EPS 9966 ©lekiermmal L 17 000 

lono L 4 400 EPS 79519 sinloma a lasir L 8 900 

nprilp 1980 
EPS 79650 
EPS 79039 
• ponnello 
EPS 79070 
EPS 79071 
EPS 80023 

mAgglo 1980 

EPS 79024 
EPS 80031 
EPS 80054 
EPS 79093 
EPS 80009 

glugno 1980 
EPS 80018-2 
EPS 80019-1 
EPS 80084 
EPS 80086 
EPS 80096 
EPS 80097 
EPS 80101 
EPS 80102 
EPS 80109 
EPS 7043b 

convor|l|or« per onde corte L 4 500 
monoseleklor 
steniorc 
assistenior 
lopamp 

L 19 000 
8 500 
6 000 
3 500 

ncancaiore allidabile L 
loppreamp L 
voloio una voce sirana 
(rnodulaloro ad anollO) L 
Itmof/controlter progfammnb L 6 400 
sewar (oflotli sonon con 
nverbero analogico) L 

5 000 
9 400 
4 500 

6 900 

onlanna alltva 
per rauiomooiio L 6 000 
accenstone a Uansiator L 9 000 
lemponzzaiofe tnlelligenie 
por lergicnsiallo L 7 500 
rntsufalore di consume 
del caiburanlo L 15 000 
lormiamo i ladn' (anlifurlo) I 4 000 
mdicaloro delta lonsione 
della baliona L 4 000 
un probe ad astina L 4 000 
proicztono per la bailena L 4 500 
susstdto da campeggio L 4 000 

servizio scalolc vnonta^gio 

1 

;; 

SM.'2'03-00 genera lore di luniioni sempltce (giugno '9791 L 61 000 
SM'2101-00 campi magnelici <n modictna (seliembre '979) L '4 900 
SM.2102-00 mlerrullore a baibmano (oliobre 1979) 1 17 500 

Introduciamo da questo numero un nuovo servizio che sard certamente accolto con 
piacere da molli letlori. Si tralla del servizio "scatole di monlaggio" di alcuni progetti 
pubblicati su Elektor. Qui sopra indichiamo i primi tre kit disponibili. 

servizio disehi software 

uP TV Games 
four- In-a-row surround 
music box fun and 
games, clock 

UP TV Games 
lest patterns, 
PVI programming 
space shoot-oul 

ESS 003 L. 4.800 

L 5.500 

Tutti i circuit! stampati, i dischi software e 
i kit sono in vendila presso le sedl GBC e 
i mlgliori rivenditori. e possono essere 
richiesti in contrassegno alia nostra 
Redazione utilizzando I'apposita cartolina 
inserila nella rivisla. 
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QUANDO GLIALTRI 

VI GUARDANO 

STUPITELl! LA SCUOLA RADIO ELETTRA 

VI DA' QUESTA POSSIBILITA', OGGI STESSO. 
Se vi Inleressa onlrare nel mondo 
della lecnica, se volele acquislare 
indlpendenza economlca (e guada- 
gnare veramenle bene), con la 
Scuola Radio Eletlra ci riuscirele. E 
lutlo entro pochimesi. 
TEMETE Dl NON RIUSCIRE? 
Allora leggele guali garanzle noi 
siamo in grado di offrirvi; poi decl- 
dele liberamenle. 
INNANZITUTTO I CORSI 
CORSi Dl SPECIALIZZAZIONE 
TECNICA Icon maloriali) 
RADIO STEREO A TRANSISTORI • 
TELEVISIONE BIANCO-NERO E 
COLORI - ELETTROTECNICA - 
ELETTRONICA INDUSTRIALE ■ HI- 
FI STEREO FOTOGRAFIA ■ ELET- 
TRAUTO. 
Iscrivendovi ad uno di guesti corsi 
rlceverele, con le lezloni, i materiall 
necessari alia creazlone di un labo- 
ratorio di livello prolessionale. In 
piii, al termine di alcunl corsi, polre- 
le Irequenlare gratuilamente i labo- 
ratorl della Scuola. a Torino, per un 
petiodo di perfezionamento, 
CORSI Dl QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 
PROGRAMMAZIONE ED ELABO- 
RAZIONE DEI DATI - DISEGNATO- 
RE MECCANICO PROGETTISTA 
ESPERTO COMMERCIALE IMPIE 
GATA D'AZIENDA - TECNICO D'OF 
FICINA - MOTORISTA AUTORIPA 
RATORE - ASSISTENTE E DISE 
GNATORE EDILE - LINGUE. 
CORSO ORIENT AT! VO PRATICO 
Icon malerialll 
SPERIMENTATORE ELETTRONICO 

parlicolarmenle adallo per i giovani 
dal 12ai 15anni. 
POI, IVANTAQQI 
■ Studiale a casa voslra, nel tem- 

po libero: 
■ regolale I'invio delle dispense e 

del materiall, secondo la voslra 
disponibilila; 

■ siete seguili, nei vostri sludi, 
giorno pergiorno; 

■ vi specializzale in pochi mesi. 
IMPORTANTE: al termine di 
ogni corso la Scuola Radio 
Eleltra rllascla un atteslato, da 
cui rlsulla la voslra preparazio- 
ne. 

INFINE... molte altre cose che vi di- 
remo in una spledida e deltagliata 
documentazione a colori. 
Compilale, rilagliate (o ricopialelo 
su carlolina poslale) e spedile que- 
sto lagliando alia: 

I 
I 

Scuola Radio Elettra 
Via Stellone 5/97 
10126 Torino 

perche anchetu valga di piu 
PRESA O ATTO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE N. 1301 

La Scuola Radio Eleilra 6 associala 
alia A.I.S.CO. Associazlone llaliana Scuola par Cornspondenza per la lulala dairalllewo. 

PER CORTESJA. SCRSVERf M STAMP A TELLO 
I SCUOLA RADIO ELETTRA Via Stellone 5/97 10126 TORINO 
. INVIATKMI, GRATIS C SCNZA IMPCONO, TUTTI LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO 

'Ji-un, 
Cognome 
Pfrifesvu.ne 

Comgne 
Cod Post —   
Motivo dclio ncbtesla o*' hobby Q p*r p»olM»io«* o 
Tagbanoo da compilar*. niagture 0 ipoOir* in busla Chluaa (o mcoRato su carlolina postal#) 

ecco cosa c'e su 

SPERI/VlENTkRE 

di giugno: 

• Pedale "Ring Modulator" 

• Telefono computerizzato - I parte 

• Tester per transistor! UJT 

• Generatore di effetti sonori 

• Corso di formazione elettronica 
V parte 

• Home computer: Amico 2000 
XII parte 

• Montaggi sperimentali 
su basette CSC 

• Calcolatori elettronici - II parte 

• II truccavoce - (KS 285) 

... e tanti altri articoli 

interessanti!! 

IN CHE MODO UN LETTORE 
Dl ELEKTOR PUO' METTERSI 

IN CONTATTO CON UN ALTRO 
LETTORE Dl ELEKTOR? 

Tutti i lettori che vogliono venders, 
scambiare o comprare qualcosa, possono 

pubblicare la propria inserzione sulla 
rivista, nella rubrica "Piccoli Annunci" 

Le inserzioni dovranno esserci inviate 
utilizzando I'apposita cartolina inserita 

nella rivista. 

P.S. La rubrica e a pagina 6-64 



11 salva tempo 

Se vi preoccupate per quanto vi 
costa il tempo impiegato per 
eseguire misure e misure, nel 
vostro lavoro di manutenzione e 
ricerca elettronica, riflettete su ci6 
che al riguardo vi pud otfrire il 
nuovo oscllloscoplo Philips PM 
3207: "II salva tempo". 

Schermo grande e di facile 
lettura, elevata sensibility di 5 mV 
su entrambi i canali, somma e 
differenza, autotriggering con 
scelta della sorgente e trigger TV e 
doppio isolamento, ciod spina di 
alimentazione bipolare. 

Banda di 15 MHz sufficiente per 
esigenze present! e future. 

Aggiungete la tradizionale 
robustezza, affidability e quality 
Philips e avrete solo un'ultima 
domanda: 

"Bello! Ma il prezzo?" 
Meno di quanto vi aspettiate. 

Una documentazione intitolata 
"Soltanto dieci minuti del vostro 
tempo" vi convincera che il 
PM 3207 potry farvi risparmiare 
tempo e denaro. Telefonateci e ve 
la invieremo subito. 

Philips S.p.A. - Dlvlslone Sclenza A Industrie 
Vlale Elvezla, 2 - 20052 MONZA 
Tel. (039) 36.35.248 
Flllall: BOLOGNA (051) 493,046 
CAGLIARI (070) 666,740 
PADOVA (049) 657.700 
ROMA (06) 382,041 
TORINO (011) 21.64.121 

WF 
u / 
m 

Pronta 

consegna! 

>■ 

PM 3*" 
PP..'"" 

PHILIPS Test & Measuring 
Instruments 

L. 670*000* 
" Lislino/valula Febbr 1980 

PHILIPS 
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HY30 

14.000 L 

Ampiificatore HY30 

• Dissipatore integrals 
• Cinque connessioni 
• Nessun componente esterno 
Applicazioni; HI-FI di media potenza 

Amplificatori per chitarra 

Sensibilita d'ingresso; 500 mV 
Potenza d'uscita: 15 W RMS su 8 Q 
Distorsione: 0.02% a 1 kHz 
Rapporto segnale/disturbo: 80 dB 
Risposta di frequenza: 10 Hz -f- 45 kHz 

3 dB 
Impedenza del carico: 4-M6 Q 
Impedenza d'ingresso: 100 kQ 
Alimentazione: ± 20 V 
Dimensioni; 105 x 50 x 25 

SM/6305-00 

Alimentatore stabilizzato PSU36 

Per 1 o 2 amplificatori HY 30 
Tensions di entrata: 
Tensions d'uscita; 
Secondario: 

SM/6305-05 

220 V 
-20 0+20 

1 A 

L. 14.800 

Alimentatori stabilizzati toroidali 

PSD 70 per 1 o 2 Amplificatori HY 120 
PSU 90 per 1 Ampiificatore HY 200 
PSU 180 per 1 Ampiificatore HY 400 

o 2 Amplificatori HY 200 

Jk 
N . 
*7" ^ 

Tipo Tens. 
Entrata 

Tens. 
Uscita 

Sec. 
A 

Codice 
G.B.C. Prezzo 

PSU 70T -35 0 +35 3 SM/6320-06 37.800 
PSU 90T 220 V -45 0 +45 2 SM/6330-06 42,000 
PSU 180T —45 0 +45 4 SM/6340-06 65,000 

Distribuiti dalla GBC ELECTRONIC8 LTD. 
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banda passante 20 MHz 

della START S.p.A. 
20068 PESCHIERA B. (Ml) 
VIA G, Dl VITTORIO « 
TELEF, 5470424 / 425 / 426 
TELEX: UNAHOM 310323 

Ulfici: 20136 Mllano - Via Francesco Brioschi 33 - Tel. 8322852 (4 llnee) 
STRUMENTI Dl MISURA E CONTROLLO ELETTRONICI 

INC IPONTRIHOL 
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Elettrlclld per uso automoblllstlco 
negll anni ottanta 

Entrando negli anni '80, gli automobilisti 
europei - spesso stimolati da ullra-ottimisti- 
ci giornalisli del motore - chiedono impa- 
zientemente il grande salto nella lecnica del- 
le balierie chc dovrebbe avverarsi nei pros- 
simi anni. e dovrebbe spazzar via la dipen- 
denza mondiale dal pelrolio con tuitc le sue 
implicazioni poliliche, e che sara I'annuncio 
dell'inizio dell'cra delle automobili eletiri- 
chc. 
Slortunatamcnie, come affermano gli esper- 
li dei vari campi, le prospettive altuali non 
sono cosi eccitanti. 

Mlglloramentl contlnul 
II primo fatto da lenerc prescntc, e che nella 
maggioranza delle tccnologie, ben di rado si 
verificano delle improvvise quanto fonda- 
menlali e sensazionali scopertc che si annun- 
ciano come colpi di scena. Anche se vecchia 
di ccnt'anni, la convenzionale batteria al 
piombo ed acido chc impieghiamo in tutte le 
automobili. resta tutt'ora valida sebbenc 
soggelta a continue migliorie anche impor- 
tanti, durante la sua lunga vita. 
Queste migliorie hanno avuto un andamen- 
to scmpre crescenle negli ullimi venfanni. 
ed anche sc la batteria che si compra oggi 
sembra simile a quella che era sul mercato 
due decenni addietro, in pratica, differisce in 
moltissimi dettagli; quasi lutti. II suo conte- 
nitore, i suoi scparatori, il progello e lacon- 
figurazione degli sfiatatoi, il progello delle 
placche e la composizione della lega che la 
costituisce. sono solo alcuni esempi di come 
c cambiato radicalmenle qucsto accumula- 
tore, piu che altro con I'obbietlivo di allun- 
garne la vita e migliorarne I'affidabilita, ma 
non solo, anche neU'intento di avere piii po- 
tenza e minor peso, con piii piccole dimen- 
sioni, seguendo le insislenti specifiche dei 
modcrni progettisti d'automobili, 
Le batterie ad acido e piombo sono ben lun- 
gi da essere giunte al termine della loro stra- 
da. ed al conlrario vi i molto spazio creative 
per migliorarle ulteriormente con degli az- 
zeccali accorgimenti tecnici, mettendo in 
grado il progetlista di spaziare con la sua 
abilita nella ricerca di quelle prestazioni che 
sono piii richiesle dal pubblico; peresempio, 
la minor necessita di manulenzione, che cer- 
lamente faranno capolino nei Saloni del 
1980 e del 1981, e che saranno detlagliate piii 
avanti in questo articolo. 

L'aulomobllo elettrlca 
Quali che siano i miglioramenti introdotti, 
pero, non si puo dire che il convenzionale 
schema del motore a combustione interna 
equipaggialo con una batteria al piombo per 
I'accensione, filluminazione ed altri servizi 
possa soddisfare I'automobilista impazienle 
che desidera una veltura del tutto elettrica, 
per ridurre la sua dipendenza dalle question! 

politiche mondiali e le spese necessarie per la 
benzina, in conlinuo aumento. 
Vi e una gran parte di riferimenli storici in 
questo desiderio. 
All'inizio dell'era motoristica, le automobili 
elettriche competevano con molto successo 
nei confronli di quelle a benzina, ottenendo 
addiritlura un record mondiale di velocita e 
dando luogo alia generazione delle "carroz- 
ze elettriche" che erano impiegate da reali ed 
aristocratici. 

Probleml dl allmentazlone 
Quando il professor Bird inventd il lubo 
flessibile, oggi familiare per distribuire la 
benzina ncllo spiazzo antistante ad un gara- 
ge, inizio tullo uno studio pcrmodernizzare 
i rifornimenti, e da questo emersero diversi 
parametri preoccupanti per I'alimentazione 
elettrica. 

awti 

Vediamo cosa succede in termini di energia e 
di potenza quando si riempie un serbatoio di 
benzina. Considerando che serve un minuto 
per riempire un serbalorio da dieci galloni 
(un gallone, misura britannica di capacity, 
vale litri 4,543), e che un gallone equivale a 
45 kWh di energia, quando I'energia trasfe- 
rita in un minuto attraverso la benzina rag- 
giunge i 450 kWh, il rapporto di trasferi- 
mento dell'energia. come dire la potenza che 
circola nei tubo di distribuzione e ben 27 
MW. Quindi, allorche si fa il pieno nello 
spazio antistante ad un garage, si ha I'equi- 
valenle del prelievo dell'intera uscila di una 
cent rale elettrica da 27 MW perun minuto, e 
di conseguenza, un distributore che dispone 
di venti pompe rappresenta una sorgenle di 
energia del genere di una centrale elettrica 
da 550 MW, 
Questo ragionamento, ha dei chiari signifi- 

cati per il trasporto elettrico, e comprende 
un vasto contenuto d'implicazioni di pro- 
gello. 
E interessanle notare le due encrgie parago- 
nate da due diversi punti di vista. 
Se un veicolo elettrico e alimenlalopertutta 
la notte ed oltre tramite una presa di rete do- 
mestica, ed assorbe I3A per 12 ore. si ha un 
massimo trasferimento di energia che vale 
37 kWh, il che puo essere paragonato al con- 
tenuto di energia di mcno di un gallone di 
benzina. 
Le implicazioni sono ovvie. Perottenere un 
veicolo elettrico che abbia le medesime pre- 
stazioni in potenza ed autonomia di uno a 
combustione interna, le difficolla sono scm- 
plicementc straordinaric e forse, I'impiego 
dell'energia elettrica per il trasporto privato, 
comportera I'impiego di tecnologie radical- 
menle nuove e diverse dalle attuali, perotte- 

nere delle prestazioni che possano essere 
giudicate soddisfacenti. 

II punlo dl vlita dell'lnduilrla 
L'idea dell'industria, espressa dal sig. Bur- 
net, un dirigente della Chloride European 
Automotive Battery Operation, h ben alline- 
ato con quanto detto, specialmente perche 
egli vede i problem! con un indirizzo emi- 
nentemente pratico, cosi come la Motor In- 
dustry, ed i suoi clienti. 
Gli effetti della crisi di energia, stanno pro- 
ducendo un mutamento radicale nel progel- 
lo delle autovetture, ed il mutamento, a sua 
volta, ha una decisa influenza sul progetto 
delle batterie. Logicamente, pero, sino a chc 
un'automobile elettrica o un camioncino 
elettrico costera il doppio dell'equivalente 
munilo di motore a combustione interna che 
ha tanti vantaggi, il pubblico continuera ad 
impiegare la motorizzazione convenzionale 
nella stragrande maggioranza dei casi. Molti 
costruttori di batterie, peraltro, sono impe- 
gnati a fondo nel promuovere il settore della 
trazione elettrica, e sperano di poter miglio- 
rare le prestazioni delle batterie per veicoli 
industriali del 50%. 
Un miglioramento del genere, con la neces- 
sita di ridurre I'inquinamento delle aree ur- 

PIP6 
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a* 
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bane e di risparmiare energia, puo farcattu- 
rare il 10% circa del mercato degli antovei- 
coli industrial! con portata variabilc da 10 a 
50 quinlali dal iraspono elettrico, prima 
della line del sccolo. 
Sfbrtunalamente pcr6, le condizioni del 
iraffico, le prestazioni richieste alle vetture 
ed altre necessity dovranno cambiare prima 
che il Irasporto elettrico sia adalto aiprivali, 
e non sembra possibile che vi sia tin muta- 
mcnto del genere ncgli anni prossimi. 
Negli ultimi dieci anni. sono apparsi dci pro- 
getti molto interessanti, alcuni dei quali, so- 
no ancora allo stadio d'inizio, dalla vettura 
Fiat sperimentale con trazionc anteriorc, 
munita di spazio per due passeggcri e per 20 
Kg di bagaglio, ad altri progetti di automo- 
bile per cittA piii ambiziosi che sono apparsi 
in America, munili di vari accorgimenli co- 
me i riscaldatori controllati a tcrmostato cite 
facilita la carica veloee dclle batlerie al 
piombo, e simili. Tultavia, anche tali pro- 
getti sono pur sempre limitati ad una veloci- 
lli di crocera di 50 miglia all'ora (come dire 
circa 80 chilometri all'ora) cd a un'autono- 
mia di 50 miglia, che puo esscre accettala so- 
lo se si fa un uso molto modesto della vettu- 
ra per lavoro o per gli impegni familiari. 

Due puntl dl vleta 
La siluazione presente dei veicoli elcttrici, c 
stata di recente analizzata a fondo da due 
autorita del campo, da un lalo il Prof. B.M. 
Bird, M. Sc. Presidente della "Power Divi- 
sion" della Britain Institution of Electrical 
Engineer; dall'altro, il sig. David Burnet, 
Presidente della Chloride European Auto- 
motive Battery Operation. 
Non sempre la scienza e I'industria hanno 
concetti parallcli, ma in questo caso, si sono 

riscontrate delle singolari consonanze. 
II punto di vista accademico, e stato che a di- 
spetto dei notevolissimi sforzi di ricerca in 
atlo, ben difficilmente le batterie al piombo 
potranno essere sostituite in breve con altri 
prodotti dalla lecnologia avanzata (come gli 
elemenli al solfuro di sodio); ancor piii se si 
considera un periodo antccedente alia fine 
del ventesimo secolo. 
II pensiero industriale e stato che la maggior 
partc dei grossi pcrsonaggi che sono impe- 
gnati nell'induslria automobilistica, cosi co- 
me i comuni guidatori, sono tutti convinti 
che negli anni prossimi le automobili conti- 
nueranno ad essere esaltamcnte come ora, a 
combustione intcrna, e che sara ben difficile 
che un allro lipo di motorc venga a mutare le 
abitudini di vita, in tempi prossimi. 
La ragione di quesla unanimity nel guardare 
ad una tematica che raramente vedc le opi- 
nioni allineale sara delta di seguito. 
Pur rammenlando che i veicoli industriali 
per consegne, alimentati elettricamentc, 
hanno dimostralo di avere numerosi van- 
laggi pralici in fatto di sicurczza, silenzio e 
flcssibilitd, prima che si possa passare al Ira- 
sporto comune, occorreranno dei progressi 
eccezionali. 
Ammesso che le nuove batterie non potran- 
no trasformare il trasporto su strada in una 
notlala, quindi, come potr^ influire la crisi 
cncrgetica suH'indusiria del motore? 
Poslo che dieci litri di benzina vcrsati nel 
serbaloio di una Mini non costano piii di al- 
Ireltanli versati nel serbaloio di una Rover 
3500, ma che la Mini fa piu strada, considc- 
rato I'aumento verticale dei costi del carbu- 
rante, nci prossimi dieci anni, non vedrcmo 
improvvisi e drammatici colpi di sccna, ma 
piuttosto una rapida tendenza allo sviluppo 
di automobili piii compatte, piii leggere, con 
meno accessor!, concepile proprio per ri- 
sparmiare carburante. ed i consumatori do- 
vranno abituarsi alle loro minori dimensio- 
ni, e forse anche a cerli compromessi fun- 
zionali. 

Chloride Automotive Batteries Limited 
(538 S) 
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Uno spettacoloso aumento nelle 
vendlte del semlconduttorl 
Come si evinde da un rapporto di 323 pagi- 
ne, pubblicato in due volumi dalla Frost & 
Sullivan Inc, il mercato europeo sta attra- 
vcrsando un momcnto di stravolgente au- 
mento nelle vcndile delle mcmorie a semi- 
conduttore. Durante il periodo 1978- 1982, 
il giro d'affari e deslinalo ad aumcntare del 
230% (da 210 milioni di dollari nel 1979 a 
494 milioni nel 1982) e ci si attende che la 
produzione di bits saiga dai 2,88 miliardi del 
1978 a ben 17,7 miliardi nel 1982. 
L'enorme incremcnto dcflc venditc nei pros- 
simi cinque anni sara favorevole ad un 
orientamenlo generate nclla riduzione dei 
prezzi. 
In tal modo, sara possibile I'adozione dclle 
memorie IC su vasta scala. 
Quesla disposizionc provocherit un rapido 
incrcmento nello sviluppo di nuovi progetti, 
specialmentc nclla lecnologia dcH'audio. 

Taballi 
Sviluppo previsto nell'Europa ovest per il 
mercato delle memorie a semiconduttori, 
nei diversi settori di utilizzo (giro d'affari in 
milioni di dollari); 

1979 19801985 1990 
Computer 238 298 650 1136 
Industria 13 18 54 113 
Privati 7 10 30 109 
Imprese 
Altri 4 6 24 62 

Sino al 1985, la produzione delle RAM slati- 
che e dinamiche prcndera sempre piii il volo, 
e nello stesso tempo, I'introduzione delle 
memorie bipolar! sara sempre piii diffusa. 
Tultavia, c presumibile che i CCD e le me- 
morie a bolle assumano una importanza 
maggiore solo gradualmente. II rapporto 
della F & S conferma ancora una volta il fat- 
to che le aziende americane dominano il 
mercato delle memorie a semiconduttore. 
LTntel Corporation pub essere considerata 
la capofila del seltore detenendo il 25% del 
mercato specifico. 
In Europa, la Texas Instruments viene per 
seconda, con il 18%, mentre la Mostek, con 
il suo 13,3% ha guadagnato rapidamente il 
terzo poslo. Per quel che concerne il merca- 
to giapponese, solo la Nippon Electric Cor- 
poration (NEC) sta manovrando in modo 
da raggiungere le dieci ditte al vertice della 
graduatoria. 
Per maggiori informazioni si pub conlattare 
la Dilla: 
frost & Sullivan Limited. 
104-112 Marylebone Lane, 
London WIM 5FU. 
England 

(542 S) 
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L' elettronica 

per gli autoveicoli 

negli anni ottanta 

II ritmo del progresso nella tecnologia elettronica, 6 
straordlnariamente rapido, tanto che I'lndustria automobilistica non 
pub stare al passo e manifesta una notevole lentezza nell'adottare i 
nuovi rltrovatl. 
Vlvlamo perb in un momento in cui gli avvertimenti di una crisi 
d'energja si fanno sempre piu incalzanti, quindi i progettisti che 
lavorano nel campo dell'automobile non possono non avantaggiarsi 
della microelettronica almeno per incrementare I'efficienza dei motor! 
In divers) modi, non ultimo il controllo delle varie tunzioni. 

sistoma di controllo del molore 

microcomputer 
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(CPU) 

gin 
ritorimonlo 
per I'albero molore 
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Figure 1. Schema a blocchi del controllo eleltronico del motore. II mlcroprocessore Iratta I datl prove- 
nlenll dal dlversl senaorl e calcola le glusle necessity per rallmentazione e I'accenslone. 

L'elettronlca nel motore 
II risparmio della benzina, e senza dubbio 
I'obiettivo piii immedialo della tecnica mo- 
lorislica d'oggi. ed e quasi certo che rimarra 
un interessc primario nel prossimo future. 
Ora, un sistema di controllo flessibile ed "in- 
telligenle" pud portare alia massima effi- 
cienza il motore quali che siano le tante e va- 
rie eondizioni d'impiego che possono verifi- 
carsi. Un esempio del tema e I'accensione 
elettronica, I'impiego della quale sta sempre 
piii espandendosi (seppure per leautomobili 
dalle prestazioni elevate). 
Dopo le elaborazioni iniziali, come la delta 
accensione a transistor ed i sistemi elettroni- 
ci di controllo deU'iniezione del carburante, 
si e avuto un interessantc passo in avanti con 
la recente inlroduzione del motore digitale 
progeltato dalla Bosch, dctto anche "mo- 
tronics". 
Esso, consiste di un sistema di controllo di- 
gitale integrato che regola sia I'accensione 
che I'iniezione di carburante. II cuore del si- 
stema e - cos'altro? - un microcomputer. 
La figura I mostra il sistema a blocchi di un 
sistema di controllo per motori che non do- 
vrebbc meravigliare per nulla un progettista 
di apparati eleltronici. Vi i una fila di senso- 
ri, un generatore d'impulsi, dei convertitori 
da analogico a digitale e dei formatori d'im- 
pulsi; il tutto mette in grado il microcompu- 
ter d'oltenere le necessarie informazioni sul- 
10 slato della macchina in ogni singolo 
islante. 
Le informazioni sulla posizione deU'albero 
motore, sulla depressione al carburalore c 
sulla farfalla di quest'ultimo, sono inviateal 
microprocessore. 
In rclazione ai dati raccolli, con una velocila 
di 400 al secondo o valori analoghi, il siste- 
ma eleltronico calcola ogni momento la ne- 
cessita di carburante ed il miglior valore di 
accensione. I dati concernenti il momento 
piii giusto per far scattare la scintilla e la mi- 
surazione del carburante sono letti dal mi- 
croprocessore nella sua memoria. Vi e un ul- 
teriore vanlaggio; il programma che gover- 
na il computer determina il tipo di controllo 
necessario. 
11 complesso puo quindi essere adattato per 
motori dalla potenza diversa ed anche per 
diversi lipi di carburante (melanolo, per 
esempio). 
La figura 2 mostra le caralteristiche dell'i- 
gnizione poste in memoria ed al tempo stes- 
so quelle di una "normale" gamma di caral- 
teristiche che appartengono ad un'accen- 
sionc transislorizzala (figura 2b). Tra i vari 
effetti di controllo ed adattamento per il mo- 
tore, si nota il miglioramento nel consumo. 
La figura 3 riporta il controllo complelo per 
il motore. II controllo eleltronico che si scor- 
ge nella figura I e molto compatto, ed e en- 
trato in produzionegia nell'eslatedel 1979.1 
componenti e la meccanica impiegali in que- 
sti sistemi devono dimostrarsi adatti a lavo- 
rare in ambienti estremamente difficili pri- 
ma che i complessi possano essere conside- 
rati affidabili. Per esempio, devono soppor- 
tare un impatto di 100 G edevono avere una 
gamma di temperatura che vada da -40')C, a 
+ l40oC. 
II motronics a microprocessore puo essere 
inserito in un "sistema di guida" automati- 
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co. Cio involverebbe I'introduzione di un si- 
stema cenirale elcllronico che terrcbbe solto 
controilo I'intero sistema di guida, e potreb- 
be portare ancora a successivi miglioramen- 
ti nel minor consumo e negli standard gene- 
rali delta guida. 
Cio che e inleressanie. ollre alle migliorie 
gia ottenute per via elettronica, e che man 
mano che si sviluppera il progresso, sia i sen- 
sori che i sistemi di controilo sono destinali 
a calare nel prezzo edamigliorareparallela- 
mente in cfficienza. 

L'elettronlca e la guida sicura 
Gli ausili elcttronici perfreni sonostatidegli 
importanti ritrovati, tra quelli cmersi negli 
ultimi dieci anni. 
II lavoro e stato inizialo con r"Antiblock 
Brake System" (sistema contro il bloccaggio 
delle ruote) detto anche ABS, che e stato svi- 
luppato negli ormai lontani ultimi anni ses- 
santa come parte di un programma di colla- 
borazione tra la Daimler-Benz e I'AEG- 
Telefunken. II sistema che originariamente 
si basava sull'elettronica analogica, fu con- 
vertito in un sistema digitale dalla Bosch. 
La figura 4 mostra i principi di lavoro ed il 
sistema generate di controilo. I sensori con- 
nessi a ciascun mozzo rivelano il numero di 
giri delle ruote. 
Quando si frena violentemente, e le ruote ri- 
schiano di bloccarsi, il sistema elettronico 
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Figure 2. Confronto delle caratlerlstlche dell'accenslone compresa nel sistema dl controilo della Bosch 
(2a) con un'accenslone convenzlonale a transistor (2b). 
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Folo 2. Le anlenne rlcevenll ed emlllenll del radar che conlrolla la prosslmllA, possono essere vlsle chla- 
ramente nella parte alia dl questa fologratla. 

avverte il pericolo e funziona da modulatore 
della pressione idraulica, riducendo I'azione 
di frenatura ad un livello di sicurezza. II tut- 
to, funziona indipcndentcmente per ciascu- 
na ruota, ed in tal modosi ottiene la frenatu- 
ra migliore possibile. II sistema ha dato degli 
ecccllenti risultati, e dalle prove fatte, e 
emerso che il tempo di frenatura e migliora- 
to ed il pericolo di slittamento ^ slato signifi- 
cativamente ridotto. La sicurezza del siste- 
ma slesso, d slata lenuta nella massima cura. 
Dal momento in cui si accende il motore, un 
sistema di prova inizia a controllare I'intero 
apparalo e tulti i suoi componenli sono co- 
stantemenle ispezionati. 
Sc il monitor rivela un errore, TABS com- 
muta a riposo lasciando attivo il solo siste- 
ma frenante normalc, mentre una luce spia 
avverte il guidatore di ci6 che sta avvenen- 
do. 
II radar aulomoblllsllco 
Un altro imporlante sistema di sicurezza che 
d stato messo a punto, d quello radar che ser- 
ve per calcolare le distanze (vcdi le figure 2 e 
3). In molle nazioni si sono condotte delle 
prove su ampia scala impiegando un buon 
numero di veicoli e la frequenza, assai eleva- 
ta, di 35 GHz. Nei sistemi,si irradiavano de- 
gli impulsi da 300 mW che venivano riflessi 
dal veicolo precedenle, e rivelali dall'appa- 
recchio tramite I'antenna separata del rice- 
vitore. 
L'intervallo Ira gli impulsi trasmessi c rice- 
vuti, in questo genere d'apparecchio, mani- 
festano la distanza che vi d rispetto al veicolo 
che precede o nei confronti di un ostacolo. 
Tale informazione permelte di stabilirc la 
velocity correlta, ed anzi, d'indicarla su di 
un apposito schermo. II sistema a prossimitd 
piii moderno incorpora il radar, ma anche 
un microprocessore che lo controlla comple- 
lamente. 
Da un punto di vista tecnico, prima che il si- 
stema divenga definitivo, vi sono solamente 
dei problemi secondari relativi alia frequen- 
za di mancati interventi del sistema, per 
esempio nellc curve strette. Vi sono peraltro 
dei problemi psicologici. 11 guidatore pu6 
familiarizzarsi tanto con il sistema d'avviso 
da non notarlo piii o al contrario pud giudi- 
carlo fastidioso e spegnerlo. 
Uonltore della pressione delle gomme 
I sistemi d'allarme (vedi la figura 5) infor- 
mano il guidatore se vi d una perdila di pres- 
sione su ciascuna gomma. Mentre la gomma 
gira, i dati relativi alia pressione sono porta- 
ti allo chassis tramite una bobina ricevente e 
trasmittente. II sistema lavora ad una fre- 
quenza di risonanza, quando la pressione 
della gomma d normale. 11 ricevitore funzio- 
na come una sorta di grid dip meter, quindi 
ogni cambiamento nella pressione, ha come 
risultato il cambiamento dell'uscka del rice- 
vitore. 
Sistemi monltorl 
Per una guida sicura, i sistemi monitor aulo- 
matici hanno una grande importanza (vedi 
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le figure 4 ... 6). 
Prima di tutto, il computer a bordo, richia- 
ma il guidatore distratto ai suoi impegni, ed 
in secondo luogo moslra chiaramente gli er- 
rori in cui eventualmente incorre. In piii, 
pu6 indicare le necessity periodiche a lungo 
termine, per esempio la necessita di sostitui- 
re i ferodi dei freni o le candele. I richiami o i 
dati possono essere espressi tramitc un dis- 
play o in maniera acustica, ma in quest'ulti- 
mo caso con dei suoni diversi per ciascuna 
specifica informazione. Le indicazioni visive 
possono essere date anche tramite dei siste- 
mi alfanumerici ad elevata intensity lumi- 
nosa. 
II futuro del computer a bordo t aperto a 
tutte le utilizzazioni, ma anche a tutte le cri- 
tiche. Vi e chi sostiene che avere un "mate- 
matico" di questo genere in macchina puo 
essere divertente, piit che utile per la sicurez- 
za. 
Noi preferiamo lasciar aperto il dibattito. 

II clrculto ad anello 
Gli sviluppi deU'elettronica digitale, hanno 
porlato a qualcos'altro di nuovo neU'elet- 
tronica applicata alle autovetture, Si tratta 
di un circuito ad anello che potrebbe rim- 
piazzare tutti i cavi ed i fili singoli. 
II sistema incorpora un sistema di controllo 
e tutti i comandi sono inviati e ricevuli in co- 
dice binario. 
Nel tempo stcsso, le funzioni di attivazione 
dei vari carichi sono controllate e recate al 
centro di controllo multiplex; di qui al com- 
puter generale. 
Con questo sistema, i vari inlerruttori posli 
sul cruscotto, non sarebbero piii collegati di- 
reltamente ai sistemi elettrici (come i fari 
ecc.) bensi al centro multiplex. Ogni acces- 
sorio avrebbe la propria stazionc multiplex 
asservita, atta a ricevere le informazioni ed i 
comandi provenienti dal centro, obbedendo 
e compiendo le azioni richieste. Per esem- 
pio, le luci sarebbero accese tramite un re- 
iais. II vantaggio di un sistema del genere, a 
pane I'eliminazione della complessa filatu- 
ra, sarebbe la possibility d'impiegarlo su 
qualunque autovetlura impiegando lo stes- 
so centro multiplex ed i medesimi accessor). 
L'adattamento, caso per caso. potrebbe es- 
sere semplicemente oltenuto tramite un ap- 
posito programma (software). Per i percorsi 
molto lunghi, si potrebbero prevedere delle 
fibre oltiche, 

L'elettronlca per la gulda facllitata 
L'elettronica puo servire anche per renderc 
la guida piu facile e confortevole. Un recenle 
esempio, in questo senso, e il sistema di me- 
moria per la posizione dei sedili ora in pro- 
duzione in America. Le posizioni pre-pro- 
grammate per i sedili sono scelte premendo 
alcuni pulsanti che corrispondono a guida- 
tori diversi. 
E ovvio, che il riscaldamento e la ventilazio- 
ne possono essere controllati per via elettro- 
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Foto 3. Da questa (otograda, si pub facllmente desumere I'ingombro del radai mobile. 
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Flgura 5. Sistema corrente dl allarme per II calo dl pressione. Un eventuale calo b riveiato tramite le bobl- 
ne riceventl e trasmlttenti. 
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Foto 4a. Rlaultall dl uno studio dolla Ford relallvo all'lmplego eslenslvo deU'eleltronlca nel velcoll a 
motore. 
L'automoblle, Probe 1, eslsle allualmenle, ad a quanlo sembra, la Ford ha anche trovalo un guldatore 
che la sa Implegar", 

ss: 
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nica. Analogamenle, si possono claborare 
aliri sistemi antifurto elettronici. 
La Bosch ha esposto un semplice progelto 
consistente in un rivelatorc di gradienteeun 
piccolo computer dotato di memoria. Quan- 
do il guidatore lascia la vettura, si memoriz- 
zano tulli gli stati presenli. Se qualcunocer- 
ca di effettuare un'effrazionc, per esempio 
cerca di rubare le ruote, I'allarme entra in 
azione. Si preparano brutli tempi per i ladri 
d'auto! 
Alia luce di tutti gli csempi riportati, scm- 
brcrebbc che la guida deH'auloveltura diffi- 
cilmente possa divenire piit economica, con- 
siderando i dispendiosi sensori e tutti i 
componenti idraulici e meccanici che sono 
compresi nci sistemi elettronici in funzionc 
di altuatori. 
A1 contrario, le sempre crescenti miglioric 
che si chiedono all'auto. tcndono a far salire 
i prezzi da sole, e unicamente per via elettro- 
nica si pu6 ottenerc una moderazione dei co- 
st! risparmiando energia e contrastando lo 
aumento di prezzo dei carburanti. M 

Foto 5. Quetlo cruscolto6 moltoInteressante, perchecomprende unicamente Indlcatorlacrlstalllllqul- 
dl, ed 4 da notare che tl Iralla dl un campions quasi pronto per la produzlone In serle. L'lndlcalore a de- 
slra In alto, serve per rammentare quando 6 II momento dl soslltulre I lerodl del trenl. 

P 

Foto 6. Illustrazlone dl un progelto correnle dl pannello, nel quale I'elettronlca gloca un ruolo molto sl- 
gnlllcatlvo. 
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II cruscotto di un'aulomobile moderna pul- lustra come si possa salvare I energia di ri- 
lula di pulsanti ed interrullori, al puntoche serva. Ma da come stanno le cosc, il com- 
chi guida pu6 pensare di essere ai comandi plesso sembra die diverra indispensabile in 
di una nave spaziale, invece die un'automo- un prossimo futuro! 
bile di tutti i giorni. Meraviglia pero il fallo Ma vediamo il circuitoelesue lunzioni nclla 
che vi sia tantadifficoltii nel controllareche figura I. 
tutti gli interrullori siano post! su "spento"! A prima vista, si ha I'impressione di aver a 
Sfortunatamente, molli interrullori regola- che farecon un sislemacomplicato. In prati- 
no rassorbimento dclla batteria specialmcn- ca ci6 non e affatto vero, cd il sistema di la- 
te per quanto coneerne i fari, ed un momcn- voro i del tutlo semplificato. 
to di disattenzione, pub portare ad una Una volta che 1'accensione sia stata spenta 
lungacamminata verso casa in una nolle ge- (ma le luci rimangano accese). si rileva la 
lida (per chi abita in Val D'Aosta, il fatto lensionedella batteria, esequestasta per en- 
pub rappresentare un bel problema!). Tutta- trare nell'area di pericolo (scarica imminen- 
via, vi e una soluzione clettronica che forma tv) dopo che le luci funzionano da qualche 
un sistema "intelligente" di protczionedella tempo, si ha lospegnimentodelle medesime, 
batteria. Quando il niolore funziona, ovviamente, 
II panicolare circuito cui facciamo riferi- tutto il sistema non c operativo. 
mento, misura la tensione dclla batteria,ov- La chiave rafligurata in alto nella figura I, 
vero il suo livdlo di carica, e sc questo deca- indica il contatto d'ignizione, Una volta che 

sia chiuso. il relais Re e alimentato attraver- 
so D5, 
In relazione al fallo che i fari siano acccsi 
completamcnlc, o in parle, 1C1 ealimentato 
tramite DI oppure D2, rispetlivamenle. Si- 
no a che la batteria i ragionevolmente cari- 
ca. I'uscita dell'ICI rimaneallostcssolivello 
della tensione dell'impianlo elcttrico: il re- 
lais Re e alimentato via D3,anchese 1'accen- 
sione 6 in "off. Se la tensione della batteria 
cala oltre al livello normale, I'uscita dell'lC I 
commula da 12V al valore di massa. Cib 
provoca it dislacco del relais e le luci si 
spengono. 
ICI e semplicemenle un regolatore di tensio- 
ne standard, che comprende una sorgente di 
tensione di riferimento ed un amplificalore 
operazionalc. In questo circuito. da un cerlo 
punto di vista e impiegato in modo erroneo, 
sebbene molto interessante. La tensione di 
riferimento al terminate 6. e portata all'in- 
gresso inverlente deH'operazionale. 
La tensione di controllo e derivata dal posi- 
tive generale (la batteria!) tramite un diviso- 
re all'ingresso non inverlente dell'ICI. 
Quando la tensione di controllo i piit eleva- 
ta di quella di riferimento, I'uscita dell'am- 
plificalore operazionalc ha il valore di 12V e 
la Re e inserita, 
Logicamenle, sc la tensione della batteria 
cala troppo, il valore che si presenta al cur- 
sore del PI scende a sua volta, con il risulta- 
lo che I'ingresso non inverlente cade al di 
sotlo della tensione di riferimento. 
Cib provoca la caduta al valore di massa del- 

de oltre ad un certo limite di sicurezza, tutti i I'uscita dell'amplificatore operazionalc, e di 
fari sono spenti automaticamente. conseguenza il relais va a riposo, spegnendo 
Comesivede.selamentesbaglia. unsempli- If luci. 
ce automalismo s'incarica di correggere le Ovviamente, pub accedere che in lal modo 
sviste. la tensione della batteria saiga di nuovo, 
Sebbene il sistema sia principalmenle pro- provocando una nuova commutazione del- 
gellalo per equipaggiare le autovelture, pub I'amplificatore operazionalc, ma cib non 
essere impiegato ad altri veicoli, per esempio avviene. 
alle motociclette, ai motoscafi ed ai cara- R5 e appositamente prevista per portare 
vans, con una gamma d'impiego che e piit o I'ingresso non inverlente allo stato basso 
meno senza fine. Tutto quel che serve per le stabilmente dopo ogni calo della batteria. 
varie applicazioni, e un poco d'immagina- Teoricamente. questo si chiama "effetto 
zione e la capacita di eseguire adatti cablag- isteresi". In piit, una volta che il relais e an- 
gi. L'introduzionedi un sistema di controllo dato a riposo. ICI non e piu collegato 
per la batteria in un caravan, ad esempio. aH'alimentazione. 
pub portare allo spegnimento automatico L'unico sistema tramite il qualeil relais pos- 
del televisore non appena si inserisceunfor- sa lornare in attrazione, e la chiusura della 
nello elettrico. chiavetta d'accensione ed il relative passag- 
Questo e appena un esempio, tuttavia, ed il- gio di corrente tramite D5. 

Protezione 

per la batteria 

Evitate che la batteria vi lasci al buio 

Dimenticarsi di spegnere le varie luci dell auto, sta divenendo una 
sorta d'incubo per gli automobilisti. 
Questo articolo descrive un circuito che valuta la tensione della 
batteria e spegne automaticamente le luci. in ogni tipo di veicolo se il 
valore cala. 
Siccome le spese necessarie per mantenere una macchina stanno 
divenendo sempre piu importanti, nella vita d'oggi, ma nessuno pub 
rinunciare alia guida, I'introduzione, del circuito descritto, nella 
macchina e senza dubbio una soluzione intelligente. 
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PI serve per stabilire la lensione della balte- 
ria alia quale le luci si devono spegnere. 
Quando la tensione della balteria e ancora 
compresa tra 11,5 e 12V. in genere vi e anco- 
ra la possibiiita di far girare il motorino 
d'avviamento perche I'energia rimanenle 
(20... 50% della carica piena) e sufficienic. 
L'esatto livello dipende dalla qualila della 
batleria. 
La lensione della balteria (durante la scari- 
ca) e riportata nel grafico di figura 2. 
La curva pariicolare si riferiscc ad una bal- 
teria da 44 Ah. ma tantissimi altri modelli 
sono analoghi. 
Come si vede. il valore di 11.5V corrisponde 
ad una carica della batleria di circa il 20%. 
Per raggiungere la "normalita", e necessario 
raggiungere 12V. ovvero il 50%. 
II circuito stampalo per la realizzazione del 
dispositivo appare nella figura 3. A prima 
vista, la posizione dei fori di montaggio puo 
sembrare un pochino strana, ma in effetti 
corrisponde bene alia foraiura di una scato- 
la in plastica permonlaggielellronicicomu- 
nemente reperibile. H 

V I Accumulalore da 12V/44Ah, 21 OA 
Temperalura: + 27 "C (80"F) 

tensione durante la scarlca 
corrente di scarica; 2.2 A 

o 20 
completamenle 
scarica 

40 60 
condizione 
di carica 

80 100 ». 
completamenle 
carica 

Elenco componentl 

Resistenze: 
R1,R6 - 10k 
R2 = 3k3 
R3 5k6 
R4 = 1 k 
R5 = 1 M 

Condensatori: 
C1 = 100 H/25 V 

Semicondultori: 
D1 D5 - 1N4001 

Varie: 

relais da 12V. corrente 100 mA 
contatti massimi 

Figura 2. 
dard. 

Curva dl scarica dl una batterla stan- 
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Foto 1. Prolotlpo dell'accenalone elellronlca dl 
Elektor. 
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La figura I moatra >1 convcnzionale siste- 
ma d'accensione, lutt'ora impiegato. L'a- 
penura dei contatti c controllata dalla 
camma dello spinterogeno. Quando 1c 
puniine sono aperte, la correnie che altra- 
versa il priniario della bobina (PW) 6 bru- 
scamentc troncata. ed il tal modo. si lia 
una clcvaia lensione indoiia nel seconda- 
rio (SW). 
Quando Ic puntinc si richiudono, la cor- 
renie che atlraversa il primario cresce in 
modo esponenzialc sino a! valore lp nel 
tempo 11. come si vede nella curva di figura 
2. 
II valore Ip & determinato dalla resistcn/a 
deiravvolgimcnto primario e dalla bat- 
Icria. 
I 'cnergia della scintilla che deriva dalle 
puniine aperte dopo il tempo 11 deve essere 
massima. 
La bobina e progcttata in modo tale che 
I'angolo di chiusura (che determina il tem- 
po in cui Ic puniine rimangonochiuse)pu6 
essere regolato permcttendo il raggiungi- 
rncnlo del massimo numero di giri, con la 
bobina energizzata al massimo (situazione 
idealel). 
Vediamo ora un problema. Se I'angolo ca- 
la. la lensione al primario non rimane pre- 
senle abbastanza a lungo per ottencrc il 
massimo valore, in specie ai regimi clcvati 
di rotazione. il che comporla una caduta 
neU'EHT e. di conseguenza, nell'energia 
della scintilla. 

Accensione a transistor 

La migliore dei due mondi 

Un vantaggio che deriva dalla 
crisi energetica, 6 che questa ha 
stimolato lo studio di moltissimi 
sistemi tecnologlci nuovi, piii 
efficient! di quelli conosciuti (ed 
in grado di far risparmiare 
energia, appunto). 
Noi pensiamo che il progetto qui 
riportato, per esempio, metta 
fuori gioco tutti i vecchi sistemi 
d'ignizione per automobili. Oh si, 
vi sono molti altri sistemi a 
transitor ed SCR, anche prodotti 
commercialmente, ma quasi tutti 
hanno questo o quello 
svantaggio o difetto. In questo 
articolo, descriviamo 
un'accensione che combina 
assieme i vantaggi significant! 
offerti dai vari modelli, inclusa 
('accensione convenzionale, ed 
alcune nostre idee originali. 
Potremmo quindi inlitolare 
('accensione transistorizzata di 
Elektor "una scintilla per tutte le 
stagioni?" 

A prima vista, scmbra che tutti i modelli 
correnti di accensione elcltronica, ed in 
particolarc quelli basali su di uno SCR. 
rapprescntino delle soluzioni ottimali ai 
vari problemi automobilistici. Cio si veri- 
fica quando I'esame e ridotto alle conside- 
razioni pin semplici, ma il concetto non 
rcgge se si approfondisce la maleria, pren- 
dcndo in csame i difctti in modo approfon- 
dito. Per esempio, la durata della scintilla 
offerta dai sistemi SCR, e ben lungi da rap- 
presentare I'idealc. 
Nell'accensione elcltronica di Elektor, vi c 
un buon numero di parametri degno di 
nota: 
1. L'cncrgia che determina la scintilla e in- 
dipendente sia dai numero di giri del mo- 
lore che dall'angolo di chiusura delle pun- 
tine plalinate. 
2. II fenomeno di "rimbalzo" del contalto 
delle puntinc non interferisce con il mi- 
glior punto di lavoro. 
3. La lensione EHT e almeno eguale a 
quella crogabile da un sistema d'accensio- 
ne basalo su di uno SCR. se si impiega una 
bobina standard. 
4. Nessuna correnie atlraversa la bobina 
quando il motore e fermo, anche se Ic pun- 
tinc sono chiuse. 
L'importanza di qucste particolarita. sara 
ovvia per la maggior pane dei noslri lello- 
ri. anche se i derivati meritano d'essereco- 
nosciuti meglio. 

Gia questa ragione 6 sufficicnte per pro- 
gcttare un'accensione clettronica che sia 
davvero aulonoma rispetto all'angolo di 
chiusura, ed al numero di giri. 
Possiamo dire che. anche se si e lontanissi- 
mi dall'ideale, conviene manlenere i con- 
venzionali contatti a punle plalinate. II lo- 
ro peggior svantaggio £ I'erosione che 
deriva dalla forte correnie che li atlraver- 
sa. II problema pu6 essere superato con 
1'impiego di un sistema eleltronico d'igni- 
zione. 
II dispositive, non rende del lutto soddi- 
sfaccnle 1'accensione, perche il consume 
meccanico c la distorsione delle molle 
(causato dai continuo muoversi dei con- 
tatti) rimane identico. Vale pero la penadi 
rammentare che il progetto di cui trattia- 
mo tiene in buon conlo i problemi di 
"bounce" o di contatlo degradato che pro- 
duce "rimbalzi". 
A bene vedere, si tratta anche di problemi 
relativi, se si considera la possibilita di 
adozione, rintraccio o costruzione di siste- 
mi di piloiaggio ottici o indullivi. 
Comunque, anche se i vantaggi dati dai si- 
stemi predetti sono imporlanti, I'idea di 
matenere le puniine plalinate convenzio- 
nali non i da scartare; permette, in caso di 
guasto. di tornare all'accensione conven- 
zionale, semplicernente con "una pressio- 
ne su un interruttore", in ogni caso! 
Vi e un altro problema da considerare. 
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Flgura 1. L'accenslone convenzlonale Implegala In qualunque automobile a benzlna. 

Figure 2. La curva del graflco, mostra II tempoche 
serve perch6 la corrente nel prlmarlo delta boblna 
possa glungere at masslmo. 

Ogni incremento nella resisicn/a del cir- 
cuito priniario dclla bobina, ba effetti de- 
leter! sulla EHT, quindi suH'cncrgia delle 
sciniille. Ci6 significa che ogni inlcrruttore 
posto nel circuilo priniario. deve avere una 
resistcnza bassa. Teoricamente, ci6 non 
sembrerebbe essere tin vero problema. In 
pratica. i limiti tecnologici devono essere 
tenuti nel conto die meritano; il transisto- 
re commutatore dcvc essere protetto dalle 
tensioni cccessivamentc elevate. Le inisurc 
di protezione, sfortunatamcnte. di solito 
portano ad una indesiderabile attcnuazio- 
ne rcsistiva, NeH'accensionc transistoriz- 
zata di Eleklor si 6 posta'molta cura a limi- 
tare la tensione solo quando si i vicini al 
limile di rottura del transistore deputato 
alia commutazione. 
L'EHT, non dipende solo dalla resistcnza 
del priniario delle bobina. ma anche dal- 
rammontare della corrente primaria e dal- 
la velocita d'interruzione della medesima. 
Se si vuole oltenere una tensione piii alta 
del norrnale con I'impicgo dell'accensione 
transistorizzata, lo scopodeveesserrcaliz- 
zalo incrementando la tensione primaria 
della bobina. Ci6 comprendcrebbe senza 
fallo la riprogettazione della bobina. con 
I'impicgo di tin elemento dalla rcsistenza 
primaria ridolta (Rp), e, di conseguenza, 
daU'aulo-induzionc del pan ridolta nel 
priniario (Lp). 
L'ultimo parametro indicato. ha luogo a 
causa del tempo di energizzazione, che e 
dipendente dal rapporto Lp/Rp, che deve 
rimanere lo stesso. 
Si tralla di una spcsa non necessaria, che 
puo essere risparmiata se la corrente e 
commutata da un sistema elcttronico piii 
veloce di quello meccanico, II principio 
ovviamente richiede un transistore per 
commutazione rapida, ma anche un piii 
raffinato oscillatore pilota. 
Maggiori dettagli saranno esposti in se- 
guito. 
La possibilita di commutare rapidamente. 
comporta il vantaggio che I'EHT sale in 
modo lalmeme rapido, che la possibilita 
che avvenga un arco nello spinterogeno e 
di molto diminuita. 
Cio deriva dal fatto che un arco scaturisce 

12V 

JF JL 
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Flgura 3. L'accenslone elettronlca dl Eleklor conslsle di un trigger dl Schmltt, dl un monostablle. dl uno 
stadio oscillatore (T1) e dl uno sladlo d'usclla (T2), La corrente dl conlrolloperlostadlod'usclladolte- 
nula reltlllcsndo gll Impulsi dl usclla del monostablle. CI6 assicura che la corrente altraveral I'awolgl- 
menlo solo quando II molore i in lunzlone. 

I-IIZV 

N 

i 

dalla ionizzazione deH'aria, e perchc ci6 
avvenga. serve un cerlo lasso di tempo. Piii 
rapidamente inlerviene il picco El IT, me- 
no e probabile che scalli la ionizzazione. 
Per oltenere il massimo da un'accensione, 
non solo I'EHT deve essere elevata. e non 
solo si deve avere una forte cnergia sulle 
candele. ma e iniportantc anche il tempo di 
durata della scintilla, La tensione elevata 
assicura che vi sia la scintilla. L'cnergia 
presente (I'iniensila applicata) determina 
la temperatura della scintilla. Tuttocio ba- 
sla per accendere la miscela di gas com- 
pressi, ma in piii la scintilla deve essere 
mantenuta perqualchc tempo perch6 I'ac- 
censione sia valida e completa. 
L'accensione dipende infalti dall'ineguale 
proporzione di aria c benzina vaporizzata 
(nei motori moderni il progetto e indiriz- 
zato verso il ricavo di un funzionamento 
ottimale, o accetlabile, con moltissima 
aria e poca benzina. perovvie ragioni). Vi 
e inoltre la fluttuazione nella miscela di 
gas. 
Per oltenere sempre un'accensione regola- 
re. la scintilla deve durare, al minimo, un 
millisecondo. Se scocca per un tempo piii 
lungo, d'altronde, vi e un ingiustificato 
sperpero di energia, 
Nei sistemi di accensione convenzionale. 
se il moioree fermo, ma le puntine platina- 

te sono a contatlo, si ha una notevole cor- 
rente che circola nel primario della bobi- 
na. se ci si dimentica di spegnere la chiavet- 
la di accensione. 
Questa possibile situazione, porta la tem- 
peratura della bobina oltre al limile accet- 
labile e previsto dal coslruttore. Di conse- 
guenza, l'accensione elettronica deve esse- 
re progettata in modo tale da consentire lo 
scorrere dell'intensita nel primario solo se 
il motore e in moto. 
Tulle le considerazioni di cui sopra Irova- 
no otlimo soddisfacimento nell'accensio- 
ne di Eleklor, come vedremo di seguito. 

Schema a blocchi 

Dallo schema a blocchi (figura 3) si vede 
che il condensatore C, posto in parallelo 
alle puntine platinate, nell'accensione con- 
venzionale, e i mpiegato anche con l'accen- 
sione elettronica. A dispetto della riduzio- 
ne nella corrente che fluisce attraverso la 
resistenza R alle puntine platinate. una 
certa ionizzazione puo aver luogo tra i due 
contatti al momento dell'apertura. II con- 
densatore previene questo tipo di arco. e 
lascia al naturale la lemporizzazione dei 
cicli, che risultano piu esatti. 
La combinazione della resistenza e del 



6-22 — eleklor giugno 1980 accenslone a Iranslslore 

rnVO- 
•L 4 'Ol* 

I 

H 
BD ?42A 

r 
"Or. 

n,5lG BC V}7& HtC 

H -<D 
J BC 55 7B 
BC547B 

BC b in 
2. o» BC 547E BU20«A 

II "T 
H 'vrr^—i 

ufV 2m ur)-\i° 
■>' * V-—TV - J 

i .. 

i^il tlKOXLt 
I —I 1    Dl 

Id 
Ioi« | (Ui r,nw in 

0^4 KU1U14 
Dl 06 1N414a 
D7 D8 1N5406 
D9 DI8 200 V/400 mW 

Flgura 4. Lo .ehema eleltrlco 4 necesaarlamente plii compleno dl quello dl una sempllce accen.lone monolranslalor, ma «l devo conaldorare, che queslo dl»po- 
•lllvo raggruppa In s4 lutle le rnlgllorl prealazlonl del slsteml eletlronlcl odlernl. 

condcnsatore causa un tempo di salita piu 
lento, nel piccodeH'impulsodi accenslone, 
ma tale problema pu6 essere superato im- 
piegando un trigger di Schmitt. Cio assicu- 
ra inoltreche piccole variazioni di tensione 
sulle punline non diano luogo a false ac- 
censioni fuori tempo: solo quando le pun- 
tine sono defmitivamente o apcrte o ri- 
chiuse vi e un impulso prodotlo, Dopo 11 
trigger di Schmitt, vi c un multivibratore 
monostabile non sottoposto a retrigger. 
Questo accorgimento circuitale previene 
delle accensioni ripetitive durantc il tempo 
di ritardo del "monoflop" visto che pro- 
duce un impulso di accenslone con un'am- 
piczza che e indipendete dall'angolo di 
aperlura delle punline platinate (quindi 
anche da quello di chiusura). II tempo di 
ritardo del "monoflop" e stato calcolato 
in modo da oltenere un massimo di circa 
6000 giri al minuto, per un motore a qual- 
tro cilindri, assicurando una tensione 
EHTsufficientemenie elevata, 
Gli impulsi di uscita del "monollop" sono 
portati ad un oscillalore principalc e ad un 
rellificatore. 1."oscillalore principalc pro- 
voca I'intcrruzione della bobina ad inter- 
valli (commulando la corrente che circola 
verso massa tramile lo stadio finale). L'u- 
scita del rellificatore alimenta il primario 
della bobina tramite lo stadia d'uscila (T8 
- T9). Ci6 comunque e possibile solo se gli 
impulsi di trigger sono prodolti (in altre 
parole: se il motore e in moto). 

Lo schema elettrico 

Gia, da un prima occhiata alia figura 4. si 
notera che questo tipo di acccnsione e as- 
sai piii impegnalo nei confronli dei sislemi 
convenzionali. Come funziona e quali a- 
spetti tecnici governano il suo funziona- 
mento. permettendo il raggiungimento di 
paramelri tanto brillanti? 
Sembra ragionevole ripartlre dai concetti 
di fondo. che in questo caso si riassumono 

nel funzionamento degli stadi posti alia 
estrema sinistra del circuito. 
II funzionamento del contatto, o punline 
platinate (che si vedono nell'arca tratteg- 
giata) in queslo caso pu6 essere ritenuto 
un semplice formatorc d'impulsi, anzichc 
un interruttore di potenza. La Rl ^ slala 
aggiunta per limitare la corrente che attra- 
versa le punline ad un valore di 250 mA al- 
I'incirca. Talc corrente e abbastanza con- 
tenuta per limitare grandemcnle il consu- 
me delle puntinc e la loro ossidazione 
provocata daU'arco Ira le superfici di con- 
tatto mentre d'altronde, e giO abbastanza 
ampia per bruciare le particelle di sporci- 
zia che vanno scmprc a finirc tra le punli- 
ne. 
Cili impulsi di trigger prodolti dalle punli- 
ne, son ben formati dal trigger di Schmitt 
che impiega i transisioriTI eT2; queslo ti- 
po di lavoro consente una precisissima 
lemporizzazione degli impulsi finali che 
produrranno I'acccnsione. II trigger di 
Schmitt e progettato in modo tale che il li- 
vello di commutazione sia approssimati- 
vamente situato a 2.2 e 7,4V con una ten- 
sione per la batteria di 12V. Gli impulsi di 
trigger quindi iniziano quando la tensione 
tra le punline raggiunge perlomeno i 7,4V 
e terminano quando la medesima discende 
a 2.2V, La differenza tra questi due livelli 
di commutazione e chiamata isteresi. Im- 
pedisce che ogni dislurbo residuoallc pun- 
line possa influenzare il lavoro, 
II trigger e progettato per reagire rapida- 
mentc alle transizioni verso il positive 
(contatti aperti), ma ha un tempo di ritar- 
do alle transizioni verso il negativo (con- 
tatti chiusi). Queslo comportamento e ol- 
lenuto tramite la combinazione di R2. R3, 
C1 e Dl. nella quale il Dl regola le con- 
stanti di tempo piii cone e lunghe, rispetti- 
vamente. La costanic di tempo piii limita- 
ta e necessaria per dare il trigger duranle il 
periodo di "on" o accensione, e la piii pro- 
lungata per sopprimere ogni tipo di distur- 

Elenco componenll 

Resislenze; 
R1 
R2 
R3 
R4 

47 SJ/5 W 
82 SI 
22 k 
39 k 

R5.R7,R11 3k3 
R6,R12 47 k 
R8 - 2k2 
R9 = 15 k 
R10 ■ 6k8 
R13.R15 lOOSi 
R14,R 18 220 St 
R16 1Mb 
R1 7 470 St 
R19 -- 1 St/2 W 
R20 = 8S22/25 W 
R 21, R 22 0S1I8/2 W 

Condensalori: 
C1 ' 100 n 
C2,C6 = 68p 
C3 33 p 
C4 - 470 p/25 V 
C5 - 47 n 
07 220 n 
C8 - 470 n 

Semicondullori: 
D1 D6 = 1N4I48 
D7,D8 1N5406 
D9 D18 zener 200 V/ 

400 mW 
T1,T3 = BC547B 
T2,T4 - BC557B 
T5 = BD 131 
T6 = BC 516 
T7 = BD242A 
T8,T9 = BU 208A 

Varle: 
radiatore per T8 e T9 
(TO-3) 
radiatore per T5 e T7 
(TO-66) 
filo flesslbile inerte all'olio da 2,5 mm2 

contenilore adallo 
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Flgura 5. Clrcullo stampato lalo rame e lalo parti. Gil otto puntl che servono per I collegamentl eaternl, sono chlaramente Idenllllcall Iramlte opporlunl slmboll. 
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lormmaio di connessiono 

ptasira isoiaia 

isolalore plastico per T03 

paglletu 

vile a dado 

rondella 

• ^ 

pin e relalivo 
connolloro mvoi'jcro 

metatlico circuilo 
siampaia 

Figura 6. Queslo detlagliato disegno, moslra come si devono monlare le connesslonl sull'lnvolucro. La 
piastre Isolala serve pet Impedlte che I lermlnall vadano a loccate la lamiera del contenilore L isola- 
menlo plasllco, In prallca d uno dl quelll che s'lmplegano monlando I transistor TO-3, ma va benlsslmo In 
queslo Itnplego,    

bo dato dal "rimbalzo" del contatti, me- 
glio detlo con un termine quasi intraduci- 
bile inglese "bounce", che al tempo stesso 
significa instability, lavoro intermittente. 
Come abbiamo gitl detto in precedenza. il 
trigger di Schmitt e seguito da un "mono- 
flop" (monostabile) formato da T3 e T4. 
Queslo produce un impulso dalla lunghez- 
za prefissata, che non dipende dal tempo 
di chiusura dei contatti. 
Se non sono operativi, questi transistori ri- 
mangono ncirinterdizione, salvo per il 
momento in cui il trigger di Schmitt pro- 
duce un impulso positive che li porta nella 
conduzione. 
II transitorio positivo al colleltore del T4e 
portato alia base del T3 via C5 ed RIO. II 
mullivibratore rimane in tale stato sino a 
che C5 e ricaricalo attraverso R9. 
Con i valori dati per C5 ed R9. il periodo 
del monostabile e di circa due millisecon- 
di. Dopo questo tempo, ogni ulleriore 
energia "pompata" nella bobina sara del 
tutto convertita in calorc. Gli impulsi d'u- 
scila del monostabile sono rettificati dai 
diodi D5 e D6. che (tramite T6 e T7) eroga- 
no corrente alle basi dei transistori T8 e T9 
solo sc il molore e in moto. Questi transi- 
stori giungono aH'interdizione piit rapida- 
mente se le cariche presentate alle basi so- 
no annullate piu rapidamente possibile. 
La funzione si realizza in modo piit effica- 
ce se le correnli che pilotano le basi sono 
conocircuitate a massa. invece che sempli- 
cemente tolle. Tulte le correnti che si muo- 
vono a causa della capacita collettore-base 
durante la fase d'inlerdizione, in tal modo 
non giungono airemeilitore; non vi e mi- 

Folo 2. Le resistenze R1 ed R20 sono modelll spe- 
clall ad alia dlsslpazlone, e possono essere mon- 
tate suilo chassis Implegando vlll e dadl. 

glior modo per Una ripidissima interdi- 
zione. 
La commutazione della corrente di base 
verso massa, e oltenuta tramite T5. La cor- 
rente nella bobina deve essere commutata 
in "off rapidamente, per otlenere una 
tensione molto elevata per I'ignizione. e 
proprio per tale ragione T8 e T9 sono dei 
commutatori "high speed", 
Tenendo d'occhio la sicurezza e Pafftdabi- 
lita, T8 e T9 sono proletti dalle tensioni di 
picco eslremamente elevate tramite dei 
diodi zencr (per esempio, servono nel caso 
che intervenga un cortocircuito o un arco 
tra primario e secondario della bobina). 
E possibile che la tensione primaria della 
bobina divenga negativa. 1 transistori T8e 
T9 non rispondono in modo favorevole a 
questa situazione, quindi sono protetti 

specificamente dai diodi D7 e D8. 
Come mai s'impiegano due transistori? 
II motivo e che il BLI 208A e rclativamente 
economico. e soddisfa i requisiti in relazio- 
ne aU'impiego. Sfortunatamenle, giunge 
appena appena a commulare la notevole 
corrente che attraversa la bobina. Sircome 
Paccensione una pane vitale deU'auto, e 
bene non correre alcun rischio ed abbon- 
dare nei dimensionamenli. Proprio in base 
a questo concetto, si e preferito Pimpiego 
dei due transistori ppsli in parallelo. 

Realizzazione ed installazione 

La figura 5 moslra il circuito stampato del- v 
Paccensione, lalo rame e lato parti. II rela- 
livo assemblaggio non comporta alcun 
problcma panicolare. Le resistenze Rl ed 
R20 dissipano una buona potenza. quindi 
devono essere montate a chassis, I transi- 
stori T5. T7, T8 e T9 devono essere monta- 
ti su dei dissipatori separati. Appunto per- 
ch£ i radiatori sono divisi. non si deve 
monlare Pisolamento in mica che non ser- 
ve e che in parte ostacola il trasfcrimento 
del calore. II raffreddamento di compo- 
ncnli elettronici racchiusi in un contenilo- 
re e sempre un problcma, ed in queslo caso 
lo 6 in particolar modo sc la macchina e 
impegnata in una coda di traffico durante 
un giorno torrido estivo. 
Si deve quindi dedicare un'attenzione tut- 
ta spcciale al raffreddamento dei transisto- 
ri. Come ulteriore precauzione, convicne 
spalmare le superftci di contatto con la pa- 
sta al siliconc che migliora la conducivita 
lermica. 
Poichi in tal modo i radiatori sono "cal- 
di", ci si deve assicurare che non tocchino 
nessun allro componenle, o peggio Pinvo- 
lucro metallico. 
Ci si deve rammcnlare che se uno dei tran- 
sistori commutatori T8 oppure T9 sono 
fissati male e si possono muovere, e possi- 
bile che il reofono di emetlitore vada a toc- 
care il dissipatore termico, quindi vada in 
corlo con il colleltore. In tal caso, eviden- 
temente, il motorc si spegnerebbc. Ad evi- 
tare ogni pericolo del genere, c bene slitta- 
re sui reofori di base emetlitore dei tubicini 
isolanti, ed accertarsi che i transistori sia- 
no ben stretli. 
L'accensione elettronica deve essere posla 
in un involucre metallico schermante; una 
scatola metallica in pressofusione, e pro- 
babilmente il contenilore piit adatto. 
Le sei connessioni dirette alPesterno sa- 
ranno eseguite come si vede nella figura 6, 
anche se si puo preferire una piccola va- 
riante. 1 terminali per le connessioni nello 
stampato possono essere trascurati e le 
connessioni possono essere saldale diret- 
tamente al pannello. In tal caso, la pagliet- 
ta sara posla sulPaltro lalo del dado 4BA 
(sulla destra della figura) e lenuta stretta 
da un secondo dado, quindi saldata al 
"pin" che sporge senza la connessione 
intermediaria, 
I fili che giungono ai dispositivi esterni de- 
vono essere. come minimo, da 2,5 mm", 
flessibili e del tipo che non risente dell'olio 
(conduttori del genere possono essere ac- 
quistati presso ciascun nvenditore di ac- 
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Flgura 7. II dlsegno alula a superare ogni problema dl asaemblagglo generals dell'accensione. Le Irecce Indlcano come si etlellua la converslone al lunzlona- 
menlo normale, se avvlene qualche guasto nel slslema eleltronlco. 

ccssori automobilistici). II montaggio del- 
le due rcsisicnze ad alia dissipazione ri- 
chicdc una ccrta cura. A prevenire che le 
conncssioni stagnate possano allcntarsi, a 
causa del fortecalore, il filodi conncssione 
deve cssere inlllalo nell'occhiello apposi- 
tamente previsto su ciascun reoforo, quin- 
di arrotolato piii volte prima di effcttuarc 
la conncssione a stagno. Le resisten/.c sono 
di tin modcllo spccialc (vedi la foto 2) e 
prevedono il montaggio a chassis, effet- 
luabile semplicemcnte con viti c dadi. 
II disegno su figura 7 mostra chiaramente 
le connessioni esterne. Se qualcosa si rom- 
pc, nel sistema elettronico, e certo vantag- 
gioso polcr lornarc all'accensione conven- 
zionalc senza troppa difficolta. Per qucsla 
ragione, si prevedono delle connessioni 
"Faston" che possono esscrc spostale dai 
terminali impiegati per I'accensione elet- 
tronica a quelli deH'accensione tradiziona- 
le. Portando il filo che vicne dalle puntine 
al reoforo appositamente previsto sulla si- 
nistra, evidcnziato nella figura, I'accensio- 
ne torna a lavorare nella maniera usuale. 
Naluralmcnte, sesi effettuaquesta modifi- 
ca d'emergenza, e bcnc toglicrc Palimenla- 
zione al complesso elettronico. 
Le frccce presenti nella figura moslrano 
dettagliatamente le modifiche da cffetlua- 
re per "spegnere" I'accensione elettronica. 
Una possibile alternativa, ovviamenle e 
prevedere due inlerrultori. Uno di questi 
(doppio) servira per interrompere la con- 
ncssione dalle puntine e dalla bobina al- 
I'apparecchio. mentre unisce le due, e I'al- 
tro (singolo) servira per interrompere la 
alimcntazione positiva o negativa. Questa 
soluzionc, comporta il vantaggio di poler 
impiegare rinterruttorc singolo come anli- 
furlo; cvidcntemenle. se manca Palimenia- 

zionc al circuito Iransistorizzato, mentre 
s'impiega I'accensione elettronica. il mo- 
tore non puo accendersi. 
Come abbiamo detto in prccedenza. il 
condensalorc posto in parallaloalle punti- 
ne rimanc in uso. Tultavia il suo valorcde- 
ve esscre 0,1 pF. Una volta che il luttosia 
installalo, si passera al collaudo. La lem- 
porizzazione deH'accensione rimarra iden- 
tica. senza modificarc anticipo ccc. L'an- 
golodcllc puntine, non c mollocritico. ma 
deve esscre regolato secondo le prcscrizio- 
ni del coslrutlorc dell'aulo, alirimenti pos- 
sono insorgcrc dci problemi meccanici. 
Per facilitare la messa a punto deH'accen- 
sione. si pub collcgare tin LED in seriecon 
una resistenza da 820 £2/0.5W (queste par- 
ti si vedono raffigurate in tralteggio nella 
figura 4) e poi re i due in parallclo alia R1, 
E da notarc che il LED deve essere impie- 
galo con la giusta polarita. Quando le pun- 
tine platinale si chiudono, il LED si accen- 
dc (contrariamcnte alia lampadina di con- 
trollo posta in parallclo alle puntine). 
Certo, sarebbc molto meglio poler meltcre 
a punto I'accensione con uno strobosco- 
pio, a partc questi mezzi semplificali. 
Le connessioni esterne alia bobina ed allo 
spinterogeno devono essere eseguile se- 
condo la numerazione che si vedc nclle fi- 
gure la c 7. 
Una volta che si sia completata la coslru- 
zione, che I'apparecehio e montato nel- 
I'auto e che si sia effettuato tin primo col- 
laudo. conviene eseguirc un lavoro a pri- 
ma vista sorprendenle. Si deve smonlare 
I'accensione dal veicoloe ripotarla in labo- 
ratorio; vi e un'ottima ragione per far ci6. 
Come abbiamo detto in prccedenza. all'in- 
terno del cofano I'ambientc i il piii ostile 
che si possa immaginare per un sistema 

cletlrico, c per aumentarc raffidabilila 
deH'accensione d richiesta una ulteriore 
misura prolettiva. II circuito stampato de- 
ve essere rimosso e gli si devono dare due o 
ire buone mani di vernice trasparcnte al 
poliuretano. Con questo rivcslimcnto si 
eviteranno gli effetti dell'umidiitt sul circu- 
ito. 
Una volta che il panncllo sia ben secco, lo 
si riassemblcra curando particolarmente il 
montaggio meccanico, le viti i dadi ecc. 
Quando si i soddisfatti e sicuri di aver fat- 
lo tin buon lavoro, il complesso sara ri- 
montalo in macchina. Logicamenle, deve 
funzionare alia perfezione come prima, al 
tcrminc della messa a punto. 
L'ultima fase del lavoro puo sembrare un 
eccesso, ma si deve tener presente la legge 
di Murphy, che afferma che se un'accen- 
sione elettronica si deve rompere, si rom- 
pera senza dubbio la domenica sera, lonta- 
no tanlissimi chilomctri da qualunque 
posto abitato, e durante il peggior tempo- 
rale che si rammenli negli ullimi dieci anni. 
Vale quindi la pena, di abbondare in pre- 
cauzioni. 
Alcune automobili, impiegano una resi- 
stenza posta in serie con il primario della 
bobina d'accensionc, che e bipassata du- 
rante I'azionedcl molorino d'avviamento. 
Non si deve logliere la resistenza in ogget- 
lo, altrimenti la bobina si arroventera. Si 
colleghera il tcrminale numero 1 di conse- 
guenza (come dire all'altro capo della resi- 
stenza) e tulle le altre connessioni rimar- 
ranno identiche. In tal modo, il sistema di 
bipass rcsistivo sara conservato. 
Se I'auto impiega un contagiri. quando 
s'impiega I'accensione elettronica lo si de- 
ve collcgare alia bobina (conncssione nu- 
mero I). 
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II termometro che e presente sul cruscotto 
della maggioranza delle autovetture di clas- 
se intermedia, misura la temperatura del- 
I'acqua. 
Poich6 I'acqua passa attraverso il radiatore, 
con i vari controlli termostalici, non si pu6 
pensare di poter leggere la sua vera tempera- 
tura, cosi com'e possibile se invece si misura 
I'olio. Ogni indicazione relativa all'acqua, 
pu6 essere "o troppo ridotta o troppo am- 
pia". 

quido, 
Tutto quel che serve, in pratica, e la sostitu- 
zione della "stecca" tradizionale con una 
VDO munita di lermistor aH'interno. La 
VDO fornisce due versioni di tale astina, che 
hanno dimension! tali da adattarsi ad ogni 
automobile; sembra che anche altri costrut- 
tori vogliano mettere in commercio al piii 
presto a dispositivi analoghi. Comunque, 
non i nostra intenzione il suggerire la co- 
struzione di qualcosa del genere, a meno che 

Un probe ad astina 

Nel cruscotto dl un'automoblle 
moderna sono Inclusl Indicator! e 
lucl-spla dl ogni genere, ma 
raramente 6 compreso un 
mlsuratore della temperatura 
dell'ollo. Qualcuno pub qulndl 
pensare che la temperatura 
dell'ollo non sla Importante... ma 
"qualcuno", pub anche sbagllarsl. 
Quando I'olio b surrlscaldato, 
tende a dlvenlre meno protettlvo, 
ed al llmlte pub anche ossldarsl. 
La buona lubrlflcazlone va qulndl 
persa. 
Dare un'occhlata alia temperatura 
dell'acqua, pub essere Istruttlvo, 
ma non basta a tener sott'occhlo 
la sltuazlone. 
II sistema plii facile per conoscere 
la temperatura dell'ollo, b montare 
un sensore dl temperatura nella 
coslddetta "astina" del llvello. 

Come si pud fare per misurare la temperatu- 
ra dell'olio? 
Non si pud ccrto procedere con una sonda 
esterna; cid e chiaro: I'olio e dentro al moto- 
re. 
Si possono trovare alcuni sislemi per inseri- 
rc un sensore di temperatura nell'olio, nella 
coppa, per esempio; perd, solo i piu azzarda- 
ti hobbisti di meccanica sono prcparati per 
eseguire il foro necessario tramite il mono- 
blocco, ed il tal modo, 6 assai meglio sceglie- 
rc qualunque apertura che sia gid esistente. 
A questo punto s'incontra un problema; I'u- 
nico pertugio disponibilc, d quello di svuota- 
ture della coppa, perd i meccanici dei gara- 
ges, svitano il tappo rclativo con grosse 
chiavi inglesi, cosicchd non si tratta del po- 
sto piii opportune per collocare dei delicati 
collegamenti! A ben guardarc, I'astina (del- 
ta anche "stecca" del livello dell'olio) rap- 
presenta Tunica possibility di accedere al li- 

qualcuno non abbia una superba espcrienza 
in matcria: non vi e tanto posto nel motore, e 
si fa presto a produrre surriscaldamenti e 
vibrazioni. St poi qualunque granello di 
sporcizia riesce a sccndere lungo Tastina, il 
risultato pud essere molto dispendioso. 
L'astina VDO appare nella figura 1. II co- 
struttore, in una serie molto deltagliata di 
desegni, mostra come la si pud usare in un 
gran numero di automohili diverse. 

Lo schema elettrico 

Come si vede nella figura 1, la maggior parte 
del circuito d compresa in un solo circuito 
integrate, lo LM 324; questo IC comprcnde 
quattro amplificatori operazionali Al... A4, 
II primo di questi, Al. d impiegato in un re- 
golatore di tensione che include Dl eTI. La 
lensione di riferimenlo che proviene dal DI 
d applicata all'ingresso non invertentc del- 

Foto 1. Una "aatlna per olio" munita dl sensore della temperatura (produzlone VDO). 

{joTJ-H-Q 12 VMOmA 

I 
N4001 

I G> 
, 

D3 • yellow Or red - 04 ' green 
y D5.D6 ■ red '■> 

r n 
06 W/'L 

£ 
Al . , A4 ■ LM 324 - IC1 

i v/io-c 

Figura 1. Circuito complelo dell indicalore della temperatura dell'olio. La maggior parte del circuito. 
conslsle nei quattro amplificatori operazionali. ed e compresa in un solo IC. 



un probe ad astina 
ramplificatore operazionale; il detto con- 
trolla lacorrcntedi base del Tl in modoche 
la tensione all'ingresso invertente di AI 
(punto di connessione tra R2/R3) e tenuta 
ad un livello pressoche idenlico a quello del- 
la tensione di riferimento. Siccome la tensio- 
ne ai capi di R2 e niantenuta costantemente 
al valore di 5,6V, la tensione totale su R3 ed 
R2 e costantemente uguale ad 8V. Questa 
tensione e impiegata per pilotare il circuito 
di misura vero e proprio. 
II termistor che e sistemalo sulla "stecca" (o 
"NTC") e collegato in un circuito del tipo a 
ponte, formato da R5, dall'NTC, da R6, R7 
e dal PI. L'amplificatore operazionale A2, 
con le resistenze R8 ed R9, coslituisce uno 
stadio separatore che ha il guadagno ridotlo 
airunita. Ci6 significa che la differcnza tra 
la tensione al punto comunc di R5 e dello 
NTC.e la tensione prcsente all'unione di 
R6/R7 appare all'tiscita di A2. Quando la 
temperatura dell'olio cresce, la resistenza 
deU'elemento NTC cala; di conseguenza, la 
tensione aU'ingresso non invertente di A2 
cala, con il conseguente calo all'uscita di 
questo amplificatore operazionale. 
In via di principio, si potrebbe collegare un 
voltmetro all'uscita di A2 e calibrato per la 
leltura in gradi centigradi o Fahrenheit. 
I a vera scala da eseguirc dipendcrebbe da 
tre fatlori: dal tipo di NTC impiegato (c dal 
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valore di R5); dai valori di R8 ed R9 e dalla 
regolazione del trimmer PI. 
Con un ben precisato NTC, R8 ed R9 deter- 
minano la gamma di temperatura che puo 
essere misurata: con i valori dati a schema 
(R8 = R9 = 47lc) IVdi variazionenell'uscita 
corrisponde a circa una variazione di tempe- 
ratura di l0oC (= 18° F), cosicche si puo ot- 
lenere una gamma totale di 120''C(216° F). I 
limiti reali della scala sono impostati tramite 
PI, neU'esempio dato, si va da 0 a 120oC (32 
... 248" F). 
Una scala diversa pud essere ottenuta modi- 
ficando i valori di R8 e/o di R9, nonche riag- 
giustando il PI, Per una scala in Fahrenheit, 
per esempio, R8 = 56k ed R9 = 100k: ci6 of- 
fre una uscita dall'A2 che c approssimativa- 
mente di IV per 10° F. 
Ovviamente, un termomelro che impiega un 
NTC non pud essere precise per lutta la 
gamma di temperatura, ed in piii, se voglia- 
mo, Tunica vera indicazione circa la tempe- 
ratura dell'olio che interessa nelTimpiego 
automobilistico i del tipo di "troppo bassa - 
normale - troppo elevata". Per questa ragio- 
ne, invece delTindicatore analogico, il cir- 
cuito impiega un semplicc indicatore ottico. 
Nelia figura I,si vedono i LED D3... D6chc 
s'illuminano indicando la temperatura dello 
olio. 
Una volla che il circuito sia calibrato corret- 
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Figura 2. Circuito ■tampato, lato parti e lato tame. 

Elenco component! 

Resistenze; 
' R1 ,R12 = 1 k 

•-82 = 10 k 
> 'RS - 4k7 
• ^ R4 = 18 n 

R5 = 180 H vedi leslo 
.>R6 = 4k7 
->R7 = 220 U 

>R8,R9 = 47 k 
•• sRIO = 3k3 
"•Rll = 3k9 
•' R13,R15 = 470 a 
»' R14 = 390 a 
■R16 = ioa 

PI = 2k2 trimmer 

Condensalori: 
C1 = 47 n/10 V 
C2 = 470 p/25 V- 

Semlconduttori: 
Al ,A2,A3,A4 = IC1 = LM 324 
DI = 5V6. diodo zener da 400 mW 
D2 = 1 N4001 
D3 - LED (giallo o rosso) 
D4 = LED (verde) 
D5,D6 = LED (rosso) 
Tl = BC 107B, BC 547B o equiv. 

Varie: 
Astina munita di termistor 
es: VDO modello 5310024 

tamente (sulla calibrazione torneremo tra 
non molto), il circuito d'indicazione lavora 
come segue. Alia temperatura piu bassa del- 
l'olio (inferiore ad 80° C ovvero 176° F), la 
tensione d'uscita di A2 e piii elevata della 
tensione di riferimento misurabile al punto 
di unionc di RIO ed R11. Le uscite di ambe- 
due A3 ed A4, in lal caso sono "basse" (vir- 
tualmente 0V), cosicche D3 s'illumina. 
Non appena la temperatura supera gli 80°C, 
Tuscita di A2 scende ad approssimativa- 
mente 4,8V. A questo punto, Tuscita di A3 si 
porta allo stato "alto" (ad un livello presso- 
che uguale alia tensione di alimenlazione); 
D3 si spegne e D4 si accendc. Questo LED 
(verde) indica che la temperatura dell'olio e 
nella gamma di temperatura otlimale. Se la 
temperatura sale di nuovo, diciamo a 120° 
C, oppure 250" F, Tuscita di A2 decade al di 
sotto del secondo punto di commutazione 
(all'incirca IV). L'uscitadi A4orasiportain 
alto, cosicchd D4 si spegne e D5 c D6 s'illu- 
minano assieme. Qucsti due LED che sono 
rossi, indicano la siluazione di pericolol 

Costruzlone e calibrazione 

II circuito completo pu6 essere monlato sul- 
la basetta che si vede nella figura 2. Non do- 
vrebbe essere troppo difficile trovare una 
scatolina in plastica che la possa contenere. 
A seconda dei gusti, il tutto puo essere posto 
in un punto direttamente visibile, o in altcr- 
nativa, la scatoletta pud essere sistemata 
dietro al cruscollo, ed i LED possono essere 
"portati fuori" e montati in un punto dove 
possano esser scorti senza problemi. 
La calibrazione non e troppo difficile. Con i 
valori dati per le parti, il punto di commuta- 
zione da un LED alTaltro, deve corrispon- 
dere ad 80° C e 120° C (176° F e 250° F, ri- 
spettivamente). II modo piii semplice per 
calibrare il disposilivo, quindi, e immergere 
il sensore in una pentola d'acqua portata ad 
80° C e regolare PI sino a che Tindicazione 
commuti da D3 a D4, L'indicazione mag- 
giore corrisponde a 120" C (e difficile scalda- 
re Tacqua ad un valore del genere...). Come 
prova successiva, Tuscita di A2 pud essere 
misurata quando il sensore i immerso nel- 
Tacqua bollente, ed il valore riscontrabile 
deve essere di circa 3V. Una precisione asso- 
luta non e richiesta da questo genere d'indi- 
catore, com'e ovvio. 
Ora, approssimandoci alia conclusione, due 
note sul sensore stesso. Se s'impiega un 
VDO, il valore dato per R5 (180 D) e corret- 
to. Per altri sensori, tuttavia, pud essere ne- 
cessario modificarlo. Come regola generale, 
R5 deve avere un valore che sia posto tra la 
meta ed un terzo della resistenza dello NTC, 
quando quest'ultimo e immerso nell'acqua 
bollente. Per fare un esempio pratico, dicia- 
mo che la resistenza misurata del termistor 
sia 100 D nell'acqua bollente; in tal caso, un 
buon valore per R5 pud essere di 56 £2. Que- 
sta e tuttavia una condizione gia piuttosto al 
limitc: in questo circuito si possono impie- 
gare NTC che vadano da 100 £2 a 10k alia 
temperatura di ebollizione (si noti che si 
tratta di una misura insolita perche usual- 
mente la resistenza degli NTC e data otr la 
temperatura ambientale specificata). H 
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II maggior svanlaggio date dai convenzio- 
nali circuili temporizzati per lergicrislalli, e 
che regolarli bene e molto difficile. Quando 
si ricerca con il classico polenziomelro la 
posizione che dovrebbe manlenere pulito il 
parabrczza con delle spazzolate a tempo, si 
scopre the si sia proprio facendo un lavoro 
del diavolo, 
Una volta the poi si sia scoperlo il punto 
giusto, il che pu6 awenire meno spesso di 
quel che si crede, ecco che la pioggia si tra- 
sforma in acquazzone o che rallenla trasfor- 

mandosi in spruzzi di goccioline, o che passa 
un'altra macchina che superando da una 
fortissima adacquala fangosa sul vetro ... In 
sostanza, il classico controllo teniporizzato, 
non e proprio un congegno del quale si puo 
andar fieri! Ora, con il temporizzatore per 
lergicrislallo "inlelligenle" di Eleklor, le co- 
se si presentano in inodo assai differenle, co- 
in's logico. 
E lanto facile da impiegare, che il ritmo delle 
spazzolate puo cssere imilato in una frazio- 
ne di secondo. 

rr 

temporizzatore " intelligente 

per tergicristallo 

Puo essere controllato a pulsante in modo continuamente graduabile 

Un aspetto davvero seccante del normali tergicristalli. e che 
apparentemente sembrano validissimi, sino a che non si prova ad 
usarli in condizioni difficili. Si scopre allora che servono a ben poco, 
e che sono di un aiuto estremamente modesto allorch^ il tempo si fa 
veramente cattivo. 
VI sono stati moltissimi progetti di tergicristalli temporizzati, apparsi 
su varie pubblicazioni, ma nessuno di quest! ha mai raggiunto, 
nemmeno lontanamente, la quality di quello che segue. 
Si tratta di un apparecchio "intelligente" che abbisogna solo di una 
programmazione e si adatta ad ogni neccessita. 
Una volta che gli siano stati dati i comandi, agisce di conseguenza, 
sino a che gli si ordina di cambiare tipo di lavoro. 

/ 

M 

Premcre un pulsante due volte, i lulto quel 
che serve per mutarc le funzioni, II circuilo 
ricorda quanto tempo i passato tra i due 
azionamenti e mantiene la stessa temporiz- 
zazione per tutto il tempo che serve. 
Un modo cost facile e preciso d'impostare i 
tempi, dcriva dal fatto che durante la pro- 
gettazione non sono stati risparmiali nd 
sforzi nd materiali. 
II circuilo. di per sd nato come complicatissi- 
mo d stato semplificato sino ad un livello 
ragionevole. 
Per la connessione al motorino del lergicri- 
slallo s'impiegano solo quattro fili, c duran- 
te I'inslallazione si pud fare riferimento al 
codice a colori dci terminali nella macchina. 
Siccome si tratta di un codice non sempre 
standardizzalo, in seguito riporleremo an- 
che un melodo per scoprire i terminali giusti 
con grande facilita ed il solo impicgo di un 
lampadina. In pratica, non si ha alcun pro- 
blema nd dal montaggio nd dalla inslalla- 
zione. 
Comprendere a fondo come funzioni il cir- 
cuilo puo essere un poco piii difficile: sem- 
bra giusto quindi iniziare proprio dalla spie- 
gazione di questo, prima di procederc. 

Lo schema a blocchi 
II cuore di ogni circuito di ritardo devecsse- 
re per forza un qualche tipo di memoria. Si 
pud trattare di un semplice sistema analogi- 
co, RC per esempio, ed in questo caso, il 
tempo RC determincra la durata del ritardo. 
Se il ritardo deve essere regolato, il sistema 
di memoria deve cssere un po' piii complica- 
to. Si deve includere nel sistema o un polen- 
ziomelro o un commutatore, in modo da po- 
ter variare la costante di tempo RC. 
Nel progetto di questo dispositivo si c impie- 
gata una tecnologia piu moderna, la memo- 
ria non e analogica, bensi digitale. S'impiega 
un IC particolare che immagazzina le infor- 
mazioni, che sono date in forma di "0" op- 
pure di "1", e vanno applicale all'ingresso 
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del dati. Questogeneredi memoria in genere 
impiega dieci linee tramite le quali le infor- 
mazioni giungono alia posizione scelta. Nel- 
TIC utilizzalo in questo progctto, vi sono 
1024 posizioni di memoria, o indirizzi. 
Se quesli sono numerati da I a 1024, e possi- 
bile selezionarli impostando il numero sulle 
dieci linee d'ingresso in codice binario (digi- 
tale). 
II codice e ricavato da un contatore, che ov- 
viamente pud contare sino a 1024. Se noi 
meitiamo in grado il contaiore di contare gli 
impulsi di un gcneralore di clock, s'introdu- 
ce un fattore di tempo, nella memoria, Se, 
per esempio, il gencratorc di clock produce 
cinque impulsi al sccondo, i possibile sce- 
gliere cinque indirizzi di memoria al secon- 
do in successione. 
La memoria ha anche un ingrcsso di con- 
trollo a lettura-scrittura, il che permettc sia 
di coliocare le informazioni in memoria che 
di rilcggerle. Le informazioni accumolate 
appaiono all'uscita dei dati duranlc il ciclo 
di leltura, Impiegando questo metodo di la- 
voro, si pud ottenere un sistema di ritardo 
davvero efficacc. 
Lo schema a blocchi del nostro circuito ap- 
parc nella figura I. in forma semplificata, 
Ogni lipo di "rimbalzo" daH'interruttore di 
controllo del tergicristallo, e eliminato tra- 
mite un formatore d'impulsi. L'uscita del 
formatore controlla un interruttore elettro- 
nico, che determina il sistema di funziona- 
mento in lettura o scrittura della memoria, 
E presenle anche un gcneralore di clock che 
produce un numero fisso d'impulsi per unitS 
di tempo. 
A parte, rispetlo a tuttocid, vi e un settore di 
reset, ed un piccolo blocco di controllo del 
motore del tergicristallo. La parte piu im- 
portante del sistema e il blocco indicalo co- 
me "contatore e memoria", 
Quando si aziona I'interruttore del tergicri- 
stallo, le spazzole iniziano a muovcrsi quan- 
do il contatore e resettato, ed un certo nume- 
ro di indirizzi di memoria sono riempiti con 
le relative informazioni. Quando rinlerrul- 
tore e azionalo una seconda volla, nella me- 
moria e collocato un "uno" ed il contaiore si 
resetta. La memoria, ora e commutala nel 
funzionamento in lettura, ed esplorata sino 
a che s'inconlra "I'uno". Ci6 da luogo al 
movimento delle spazzole mentre il contato- 
re si resetta. Siccome la memoria e letta sem- 
pre alia stcssa velocila, le informazioni che 
sono accumolate danno luogo a successivi 
cicli di spazzolamento che devono essere 
uguali al tempo che e intercorso tra i due pri- 
mi azionamenti dcirinterrutlore del tergi- 
cristallo. 
Cio puo parere semplice a chi e esperto in 
falto di logica. ma in pratica vi sono alcuni 
ostacoli che devono essere superati. Per 
esempio, e mollo importante che ogni fun- 
zione avvenga nel momento giusto e con la 
sequenza giusta. Usualmente, tutti glieventi 
principali iniziano nel momento in cui il se- 
gnale di clock cambia come livello. Tutla- 
via, quando si controlla una memoria, gli 
eventi hanno un ordine precostituito. Cosi, 
logicamente, occorre scegliere il primo indi- 
rizzo prima di scrivervi I'informazione. Cer- 
care di far cio simullaneamenle, probabil- 
mente provochera la collocazione in un 
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Figura 1. Circuito a blocchi semplllicato, del circuito dl controllo del tergicristallo a rllardo automallco. 
II complesso 6 munllo dl una memoria dlgllale. 

indirizzo di memoria sbagliato. Di conse- 
guenza, invece che un solo impulse di clock 
ne serviranno diversi. Questi cambianodi li- 
vello in momenti diversi, ma hanno sempre 
la stcssa frequenza. Ecco il motivo per cui 
s'impiega solo un gcneralore di clock, ma la 
sua uscita e inviala ad un sequencer prima 
che controlli i vari IC. Ogni uscita del se- 
quencer va allo stato alto dopo I'altra per la 
durata di un impulse di clock. 
In questo circuito s'impiegano solamente 
quattro delle dieci uscitc disponibili, 
Questo schema a blocchi dettagliato e mile 
per rappresentare in modo piu complete 
Pintero circuito. 

Lo schema elettrlco 
II circuito completo del sistema di controllo 
"intelligente" per tergicristallo appare nella 
figura 3. II controllo del molorino del tergi- 
cristallo e otlenuto tramite un relais. 
Quando il relais h attivato, opera le spazzo- 
le, Ma prima d'inoltrarci inaltridettagli.sa- 
ra bene descrivere il sistema di controllo del 
relais. II generatore di clock e formato dal 
circuito nel quale s'impiega N1 ed accessor!. 
Non appena si applica I'alimentazione, la 
frequenza di lavoro, detcrminala dai valori 
di C2/R3, sara sufficienlemente carica, Dl 
entrarii nella conduzione, portando al livel- 
lo alto la tensione che appare al punto di 
unione tra C2 ed R3. Cio determina una piit 
bassa frequenza di oscillazione (circa 25 Hz) 
a causa della costanle di tempo piii elevata 
di R4/C3. 
L'uscita del generatore di clock e inviata al- 
1'lCl, un 4017, che serve come sequencer, il 
sequancer rammentato prima, appunto. 
L'uscita Ql e alta durante il secondo perio- 
do di clock, la Q5 durante il sesto e cosi via. 
La memoria e compresa in un singolo inte- 
grate, IC2, del tipo 2102, che e connesso di- 
rettamente al contatore binario. IC3. trami- 
te le sue linee d'indirizzo (AO .... A9). L'IC4 
comprende due flip-flop. Questi furizionano 
come segue. Quando SI e impiegato, l'uscita 

di N3 divicne bassa. Questo "0" £ portato al- 
I'ingresso "D" (terminale 5) del primo flip 
flop. Durante la transizione positiva del suc- 
cessive impulse di clock (Q5 di ICI) lo "0" 
appare all'uscita Q(terminale l)edcinvcrso 
all'uscita Q (terminale 2). 
II flip-flop che coslituisce la seconda metA 
dciriC4, vede la condizione di "hold" del 
primo flip-flop durante il primo impulse di 
clock ed il suo stato rimane identico. 
Solo dopo il secondo impulse di clock il se- 
condo flip-flop passa al nuovo stato segucn- 
do I'ingresso D ed assumendo l'uscita^(in- 
versa, com'e logico). 
Durante il secondo impulse di clock, lutta- 
via, il primo flip-flop non reagisce(al limite, 
sinche'SI non sia impiegato di nuovo). II sc- 
gnale che muta all'ingresso D del primo flip- 
flop non giunge all'uscita (Jdel secondo flip- 
flop sino a che non arrivano due impulsi di 
clock. Circa i rimanenti IC, ICS e multivi- 
bralore monostabile che e sottoposto a trig- 
ger dal fronte negative deH'impulso. Quan- 
do il livello al suo ingresso (terminale 5) 
giunge allo stato basso, la sua uscita (termi- 
nale 6) diviene alta per il periodo di tempo 
determinato dal valore di RIO e del C5. 
Quando l'uscita i alia, il transistore T2 e 
portato nella conduzione ed il relais e ener- 
gizzato. 
Cio che abbiamo detto spiega le funzioni dei 
maggiori componenli circuitali, ma vedre- 
mo subito gli altri deltagli. 
Normalmente. quando il tergicristallo non 
lavora, il contatto di S1 e collegalo alia mas- 
sa. L'ingresso di N3 in tal modo e basso e l'u- 
scita di conseguenza diviene alta, quando si 
applica I'alimentazione. 
Non appena ralimenlazionc e "ON" il gene- 
ratore di clock inizia ad oscillare, 
Dopo che I'intervallo richiesto e trascorso. 
SI puo essere azionato nuovamentc. Ora. 
I'informazione presente all'ingresso D cam- 
bia assumendo un "1", mentre IC2 rimane 
nel modo di lavoro "scrittura". 
Dopo che questo "I" estate scritto (mentre 
Ql dell'ICI e nello stato alto), lo stesso "1" 
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Flgura 2. Schema a blocchl plii dellagllato del slatema dl controllo per lerglcrislallo. 

viene lelto (mentre Q3 e allo stalo alto). Cio 
provocal'azionamentodcl tcrgicristallo. ma 
subito dopo 1C3 c reseltato Iramile N7. Con 
I'ausilio del Q5.1'ingresso R/W icoinmuta- 
to in "leitura" iramile il secondo flip-flop. 
Tutti gli "zcri" scritti nella memoria sono 
ora letti insuceessione.sinoaehesi raggiun- 
ge un "1" di nuovo, A questo punto riC3 e 
resettato, ed in lal modo tutto il ciclo ripren- 
de daH'inizio. 
II tempo di lavoro in moslabilc dell'ICS pud 
essere scello in modo die ogni volta ICS dia 
luogo ad una sola spazzolaia. Aumentando 
il valore del C5, si possono ottenere due 
spazzolatc invece di una. 
II LED D2 s'illumina quando I'usdta Q11 
dciriC3 e bassa. Cio accade se la lensione di 
alimcntazione d ancora presente cd S1 non e 
chiuso. 
D2 indica di conseguenza quando il circuito 
e pronto per I'impiego. Se il tcrgicristallode- 
ve funzionare continuamente mentre D2 ri- 
mane acceso. cio pud essere ottenuto molto 
scmplicemente prevedendo degli inlervalli 
molto corn. 
SI devc essere quindi azionato molto bre- 
vementc. 
Inline. D3 s'illumina quando il relaisesotlo 
lensione. 
Evidcntemente. si vede subito se il relais e 
azionato anchc senza il bisogno del LED, 
perd il diodo elettroluminesccntc pud indi- 
cate un difetto neirazionamemo. e al limile 
se il circuito lavora bene mentre il relais no. 

La realizzazione 
11 circuito stampato, lalo rame e lalo parti, 
per la realizzazione del tcrgicristallo "intelli- 

gente" e mostrato nella figura 4. Montando 
le varie parti sul circuito stampato, non si 
dovrebbero incontrare problem! di sorta. al- 
meno, se s'impiegano degli zoccoli per i cir- 
cuiti stampati. 
L'idca d'inscrire il complcsso in una scatola 
plastica e ovvia ma razionale. 6 necessario 
prevedere dei punti di intcrconnessione per i 
collegamenti esterni. 
Nc servono al minimo otto. Uno per la linea 
d'alimenlazione a 12V, uno per D3. uno per 
D2. tre pet il relais, uno ancora per S1. ed in- 
fine serve una connessione di massa genera- 
1c. Una scatola chesi pudadattaree la OK W 
modello 90-30-087. Quesla. con tutto il 
complcsso, pud essere montata al di sotto 
del pannello-slrumenti, per esempio, o in 
ogni posto dove non sia molto visibile. I 
LED possono essere montati sia sul fronte 
dclla scatola, sia aU'esterno. sul cruscotto 
"portandoli fuori" con adalli collegamenti 
di prolunga. 
II relais deve essere del lipo che scatta sicura- 
mente con 12 V e deve impiegare due contatli 
di scambio, L'no di questi. 88 ed 88a nella fi- 
gura 5, deve essere collegato come normal- 
mente aperto, mentre queU'altro (87, 87a) 
deve essere collegato come normalmente 
chiuso. La normale corrente di lavoro dei 
contatli del relais deve essere almeno di 5A 
(preferibilmente I0A). anche importanie 
che la corrente che eccita la bobina non deb- 
ba essere maggiore di 400 mA. visto che tale 
intensitd rappresenta proprio il limi'e per il 
transistore T2 ( BC5I7). 
Le informazioni portate all'ingresso D del 
primo Hip-flop giungono alia sua uscila, e 
nello stesso tempo Q5 dell'ICl giunge allo 
stato allo. II valore presentalo all'ingresso 

deiriC2 e quindi basso. Non appena suben- 
tra il prossimo impulso dall'uscita Q5 del- 
l'ICl, I'uscila T!) del secondo Ilip-Oop divie- 
ne alia. L'uscita di N2 pud essere allo stato 
basso solamenle se gli ingressi sono alii, 
quindi. IC2 pud essere posto nello stalo di 
"scrittura" ed i dati possono esser scritti in 
memoria quando I'uscila Ql dell'ICl divie- 
ne alta. Supponiamo ora che l'uscita di N6 
sia alta immcdiatamente dopo I'accensione. 
In tal caso, la condizione di uscita di N5 c 
quindi determinaia escusivamcnte dal se- 
gnale che giunge dal Q7 dell'ICl. Questose- 
gnale di clock e applicato al contatore (1C3) 
iramile N5 e cosi via. incrementando in suc- 
cessione la linea d'indirizzo deiriC2. Cid 
provoca che lo "zero" sia scritto in ciascuna 
locazione di memoria. Dopo un massimo di 
1024 impulsi di clock l'uscita Qll dell'ICS 
divienc elevala. L'uscita di N6 cade allo sta- 
to basso, inibendo il passaggio degli impulsi 
di clock all'lC3, II circuito ora e pronto per 
operare, ed il LED (D2) si spegne. 
Tutto quel che ^ stalo detto, avviene sulla 
base di un secondo. siccome la frequenza di 
clock c elevala, subito dopo I'accensione. Se 
I'inlerruttore del tcrgicristallo e operato e te- 
nuto chiuso. I'ingresso D del primo nip-Oop 
e mantenuto al livello basso. 
Durante la transizione successiva. dal Q5 di 
IC1, I'ingresso dei dati deUTC2divieneallo. 
La memoria rimane nel modo di lavoro 
"scrittura" cosi come TusciiaTydel secondo 
Hip-Hop rimane alta. II contatore cosi riceve 
un impulso di reset, tramite N7 ed N8, men- 
tre l'uscita 0 del primo Hip-flop diviene ele- 
vala visto che Ql I deHTC3 e a sua volta ele- 
vala. al momento. 
Cio significa che un " I" viene scritto nel pri- 
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mo indirizzo di memoria al tempo stesso in 
cui I'uscita Ql dell'ICI diviene alta. Poco 
dopo, Q3 dell'IC 1 sale allo stato alto e sicco- 
me la memoria ora funziona nel mode di let- 
tura, ambedue gli ingressi di N4 divengono 
alii, erogando un impulse di trigger per ICS. 
A questo punto, I'uscita di ICS diviene alta, 
portando nclla conduzione T2 ed altivando 
il rclais. 
Non appena giunge un successivo impulse 
tramite Q5 di ICI, la memoria c posta nel 
mode di lavoro "lettura" tramite la seconda 
meta dell'IC4 ed N2. II livcllo "1" nclla pri- 
ma destinazione d'indirizzo c letla un'altra 
volta, e la spazzola lorna a muoversi. Nello 
stesso tempo, tuttavia, IC3 c ancora una vol- 
ta resettato. In lal modo il circuito continua 
a leggere il primo indirizzo. 
II tempo d'intervallo inizia non appena il 
guidatore lascia andare S1. Cio avviene per- 
chi Pinformazione aU'ingresso D dciriC2 
commuta su "0". Subito dopo, la memoria 
IC e commutata nella "scriltura" tramite 

Pallra meta delPlC4,egli "zeri"sono "scrit- 
li" in memoria. II valore "I" nel primo indi- 
rizzo di memoria e cancellato dallo "0". 
Quando si legge la memoria. appaiono solo 
gli "zeri" all'uscita dell'IC2, e di conscguen- 
za il tergicristallo si ferma. 

L'installazione 
Se non si conosce il circuito elettrico del ter- 
gicristallo. l'installazione del sistema lem- 
porizzatore puo presentare dei problemi. 
Non e comunque il caso di allarmarsi, per- 
che la maggior pane dei circuiti relativi ai 
tergicristalli non e per nulla sofisticatae pu6 
esscre compresa senza tante perplessilii, 
Iniziamo con un rapidoesamedella figura 5. 
II problema, in questo caso inizia con il rin- 
traccio del deviatore "H" perche questo e 
certamente posto in un punto invisibile, fic- 
calo in qualche pane del motorino die azio- 
na le spazzole, nel relative meccanismo. Cio 
che pifi interessa e che visono molti tipi d'in- 

terruttore cost come molti fabbricanti di 
questi accessori. La prima questione che ri- 
chiede una risposla e: vi e un interruttore del 
genere nella macchina? Per la verifica basta 
una prova molto semplice. Quando il tergi- 
cristallo e spento. le spazzole si riporlano in 
basso, proprio contro la guarnizione del pa- 
rabrezza. Se la risposla e si. non occorreal- 
tro. se non un sospiro di sollievo. 
Se invece la risposla e no, o si cambia il mo- 
torino eon un modello piu recente che non 
lasci le spazzole del tergicristallo "a met& 
strada" una volta spento, oPinsiallazionedi 
questo apparecchio non ha scopo, 
L'altro interruttore che si vede nclla figura 
5. ovvcro Sa/Sb, e in pratica Pinterruttorc di 
comando del tergicristallo (eomplemento 
standard di ogni macchina!). 
II circuito moslra un impianto a doppia ve- 
locity di lavoro. alquanto tipico. 
I numeri indicati attorno al motore ed alia 
filatura del commutatore di comando (15, 
31. 53 etc) rispondono allc norme DIN stan- 
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Figura 3. Schema elettrico del sistema di controllo "Inlelllgente" per tergicristallo. II relals deve essere in grado di commutare almeno 5A. 
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Flgura 4. Clrcullo alampalo. lalo rame e lato parti, per II conlrollo per lerglcrlstallo munlto dl rllardo aulomatlco. 

Elenco componentl 

Reslstenze: 
R1 ,R7,R9,R1 2 = 10 k 
R2,RI 3 = 1 M 
R3.R4,R5 - 100 k 
R6 = 82 k 
R8,R11 = 39012 
R10 = 4M7 
R14 = 10 U 

Condensatori: 
C1 = 22 p/10 V tanlalio 
C2= lOOp 
C3 = 68 n 
04,C7,C8,C1 1,012= 100 n 
05 = 220 n 
06 = 1 p/10 V tanlalio 
09 = 470 M/25 V 
010 = 10 m/10 V tantalio 

Semicondutlorl: 
Dl = DUS 
D2,D3 = LED 
D4.D5 = 1N400I 
T1 = BO 547 
T2 = BO 51 7 (Darlington) 
ICl = 4017 
102 = 2102 (L) 1024 x 1 memoria 
103 = 4040 
104 = 4013 
105 - 4098, 4528 
IC6 = N1 N4 = 4093 
IC7 = N5 , . N8 = 4011 
108 = 78L05 

Varie: 
SI = devialore unipolare 
Re = relais da 12V (es: Bosch) 
Involucro OKW mod. 90-30-087 

■'i 
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Flgura 5. Clrcullo elattrlco del lerglcrlslallo monlalo suH'auto. L'area Iraltegglata 6 relallva al conlattl 
del relala nel rltardalore trallato. 

Istruzioni per I'impiego 

An die al sislema "inielligenie" per il com nil In del moiorino del lerglai.ua/ln. hisogna pur 
dire quel die deve fare. Perfortuna. capisce in fret la. Phi specijlcamenie, I'apparccchia e 
progettato per lavorare esaiiamenie "come ci si a spell a" chefaccia. Me mama die si sita 
guidando ed inizi a pioverepian piano. Ad un cerio pan to. si aziona I'inierruiiore del lergicri- 
siallo, pep palire il veiro. Subito dopu la spazzcdata si lorna a spegnere, perdie la visibiliid e 
sufficienle. 
Sin qui, il fa no die il sislema di conirollo sia "inielligenie" non compona alcana differenza. 
Qualdie tempo dopo. diviene necessario dare an'alira spazzolaia. Si accende il moiore. ma 
non occorre spegnerlol II circuito provvede da solo. Da qaesio puma. I'apparecdiio provve- 
dera a dare delle spazzolaie sempre con lo siesso iniervallo ddle precedenii. sin die nun si 
spegne it lullo. 
Cin c nwllo inlereSsanie. mo come ognigaidaiore so, lapiuggiapan essere lail'aliro dieco- 
sianie. Bene. non vi sono problemi! 
• La pioggia cessa. In qaesio caso. basia spegnere il lergicrisiallo. II lei I ore pensava a 

qualcosa d'allrn? 
• La pioggia aamenia. 11 lergicrisiallo deve essere di conlinuo, ma il sislema aaiomalico 

non se ne accorge. edalhra Hgaidaiore deve semp/icemenle spegnere e riaccendere subi- 
to il dispos/livo. II parabrczza d'ora in pol sard "spazzolaia" alia velociid dell'ultimo in- 
iervallo carlo, die sard rammenlalo. Se non si danno ahri ordini, lo spazzolamenlo conli- 
nuerd cosi. 

• La pioggia calo. In quest n caso. die si fa? Semplice. si spegne il lergicrisiallo qaando il 
parabrczza e pulilo. quindi lo si riaccende non appena si forma I'umidild, e non ci si pre- 
occupa ulleriormenle! Avendo siahi/ilo an naovo iniervallo, I'apparecdiio In manierrd 
coniinuamenie. 

II sislema merila la qaalifica di "inielligenie"? 
Sissignori! Se la pioggia non cambia. epossihile impiegare il comando del lergicrisiallo ncl- 
la soli la maniera. ma non appena I'inlensild mala, azionando ana valla U comando. I'aaio- 
malismo "impara" subito il naovo ritmo die deve seguire. e to apprende dopo ana sola infor- 
mazione. cominaando poi il sao lavoro in modo compleiamenie aaiomalico. 
Se qaesio non e an lipo di lavoro inielligenie ... 

dard, e se la macchina e di costruzione euro- 
pea, pud darsi die rispondano alle indica- 
zioni dello schema eletlrico, ma pud anche 
darsi di no. Se vi i una rispondcnza, £ logico 
impiegare i rilerimenli, perche semplificano 
il lavoro. 
La successiva questione, e; come s'identifi- 
cano tali collegamcnti nel motore del lergi- 
crisiallo? Per dare una buona risposta, non 
occorre allro che una lampadina da 12V, 
con due fili di connessione prolungati ed 
cveniualt coccodrilli, 
Un filo sard connesso allo chassis (o al ler- 
minalc negativo della batteria) mcnlre I'al- 
Iro sard impicgato per scandagliarc i termi- 
nali del moiore. E da notare che non occorre 
staccare alcun filo, per questa sericdi prove. 
Con il lergicrisiallo spenlo, la lampadina si 
accenderd su una delle connessioni del mo- 
lore del lergicrisiallo. Questa sard la 53a del 
discgno. Se ambeduc gli interruttori dell'ac- 
censionc (chiave) e del lergicrisiallo sono 
posli su "ON" (quest'ultimo nella posizione 
della velociid inferiore se vi sono due veloci- 
id) si scoprird un terzo contalto che produce 
I'accensione della lampadina, e qucsto sard 
scnza dubbio il 53.11 filo numero 31 b pud es- 
sere scoperto facilmentc a qucsto punto, 
perche 1'unico che da luogo ad un lampeg- 
giamento. 
L'interruttore sul cruscotto, ora pud esser 
posto in "spazzolamenlo veloce" e la luce si 
acccnderd sul 53b. 
II conlatto che non produce alcuna reazionc 
del lutto, c il 31, connessione negativa verso 
altri sistemi. 
11 90% dei sistemi inslallati sulle varicauto- 
mobili pud essere provato in lal modo. In al- 
cuni aulomezzi, luttavia, si ha il posilivo a 
massa, ed allora 6 il polso negative ad essere 
variamcnte commutato. La procedura di 
collaudo descrilta rimane analoga, ma i fili 
positivi e negativi (15 e 31 nella figura 5) so- 
no scambiati. 
Avendo cosi idcntificati i fili, rimangono so- 
lo due punti per chiarire del lutto il circuito 
di un lergicrisiallo standard. 
Come c stato detto in precedenza, I'interrul- 
tore "H" e monlalo all'interno del moiori- 
no, ed in pratica e posto in "off (posizione 
"0" della figura 5) quando le spazzole in 
gomma raggiungono il limite basso del cri- 
slallo. 
Questa posizione vien definita "di staziona- 
mcnto", quindi Linterrultore "H" e definilo 
"intcrrutlore di stazionamento". Un ultimo 
dcllaglio. L'interruttore "H" serve a due 
scopi. Uno e slalo descritto in precedenza, e 
I'altro e produrre un "corto" sul motore del 
lergicrisiallo dopo che lo si spegne. La ra- 
gione per far cio, e dovuta all'inerzia del si- 
slema meccanico che pub far si che le spaz- 
zole superino il punto di stazionamento. II 
corto sul motore ne produce il brusco arre- 
slo ed evita talc possibile imprecisione. Vi- 
sto cosi il tutto, connettere il relais nel circui- 
to del lergicrisiallo, figura 5, risulta sem- 
plice. 
E necessario tagliare un filo solamenle, 
che unisce 31 e 53e. Vi preghiamo di non 
chiedere alia Redazione perche le norme 
DIN pretendano una doppia numerazione 
per un solo cavo. Essendo illogica la que- 
stione, non potremmo che dare delle rispo- 
sle illogiche. H 
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Antenna aUiva 

per I'automobi le 

Offre una miglior 

ricezione con meno 

rumore 

Gil ampllflcatorl d'antenna, sono 
spesso Impiegatl anche per I 
rlcevltorl domestic), sebbene In 
questo partlcolare utlllzzo slano 
sovente piu dannosl che utlll. 
Nelle automoblil, al contrarlo, non 
sono altrettanto dlffusi, e 
sorprendentemente, se 
conslderlamo che In questo 
campo rlsulterebbero davvero 
vantaggiosl I I pochl ampllflcatorl 
d'antenna Installatl nelle 
autovetture, sono In genere del 
tlpo commerclale detto "a larga 
banda", ma In effetti non troppo 
buonl per la banda VHF-FM. 
In questo numero dedicate alle 
apparecchlature per impleghl 
automoblllstlcl, si ha 
evidentemente una collocazione 
ideale per presentare delle idee In 
merlto, o piu che delle Idee un 
clrculto slcuramente efflcace; un 
ampllflcatore che pub essere 
commutato per la ricezione AM 
oppure FM. 

I* I- ^ » M •- .4 *• 

• > 
i 

Stabilire sc valga la pena d'inslallare unam- 
plificatore d'antenna o no, e sempre diffi- 
cile. 
Vi e sempre il dubbio se il miglioramento ol- 
lenuto nella qualita del segnalc ricevuto sia 
tale da giustificare le spese, Un ricevitore 
dalle scarse preslazioni che debba funziona- 
re in un'area marginale, e sempre una causa 
persa, e gli amplificalori d'antenna, non 
possono fare miracoli! D'allra pane, se la ri- 
cezione e buona, non v'e motivo per investi- 
re in ulteriori migliorie. 
Gli amplificalori d'antenna offrono le mi- 
gliori prestazioni. "normalmente", tra que- 
sli due estremi, ovveroquando la ricezione^ 
in genere tra raccetlabilc ed il buono, ma 
peggiora nelle aree difficili. In questa situa- 
zione, quei segnali che sono al limite della 
comprensibilitA, possono essere amplificati 
sino ad ottcnere una ricezione soddisfacente, 
Quando abbiamo detto, vale sia per I'AM 
che per la FM-VHF. 
Vi e pero una differenza. Le slazioni FM- 
VHF, hanno "un'area operaliva" assai piit 
ridotta come copertura, e cercar di riceverle 
in un veicolo in movimento con il solo ausi- 
lio di un'antenna a slilo, non e ceno facile. 
In relazione alia potenza irradiata, aU'altitu- 
dine alia quale e posta I'anlenna emittente, 
ed alia sensibility del ricevitore, I'area di 
ascolto al limite puo andare da 30 a 75 chilo- 
metri di distanza dall'emittente, 
Cio significa che la maggior parte degli 

ascoltatori soffre di una cattiva ricezione e 
che coloro che non hanno nulla di che la- 
mentarsi sono in minoranza! Le emission! 
AM. d'altra parte (specie quelle che si effet- 
tuano sulle onde medie e lunghe) hanno una 
maggior area di copertura, e non serve di 
cerlo un amplificalore d'antenna per capta- 
re la "Rele due" se si e vicino a Roma! 
Se per6 si vogliono ascoltare delle emissioni 
estere, I'amplificatore d'antenna pud rap- 
presentare un investimento ben fatto. 
Una volla presa la decisione d'installare un 
amplificalore d'antenna, si affaccia subito 
un'altro problema: qual'e il tipo da sceglie- 
re? Per essere onesli, molti amplificatori 
commerciali destinati all'impiego automo- 
bilistico non mantengono le loro promesse. 
Sovente impiegano un FET collegato come 
"source follower" ed operanle a banda lar- 
ga. L'idea di base che informa questi dispo- 
sitivi, e coprire ogni frequenza che possa es- 
sere sintonizzata dal radioricevitore in una 
unica soluzione. Un concetto molto apprez- 
zabile, come si vede, che sempliftcherebbe 
1'impiego in quanto non vi sarebbe nulla da 
commutare passando da una all'altra ban- 
da; senonche I'intento corra contro alcune 
serissime limilazioni. 
La ricezione sulle onde medie e lunghe e mi- 
gliorata a spese di quella VHF-FM, lanto 
che non e una cattiva idea aggiungere un in- 
lerruttore che bipassi lo stadio ampliftcatore 
quando si effettua I'ascolto in FM. 



antenna "atllva" per I'automoblle elektor glugno 1980 — 6-35 

Allora, se si deve comunque effeituare una 
commulazione, perchfe non si deve fardi me- 
glio ed aggiungere un secondo amplificatore 
proprio per la banda FM-VHF? 
Quando noi abbiamo preso in considerazio- 
ne I'idea di progeliare un'amenna attiva per 
autoveiiurc da includere in questo numero, 
abbiamo pensato che migliorare radicalmente 
le preslazioni, era assai piu importanle che 
eliminare un interrultore. Di conseguenza. 
lutti gli sforzi sono stali rivolti al progettodi 
due buoni amplificatori; uno per le gamme 
d'onda lunghe, medie e corie, I'altro per la 
FM-VHF, il che naturalmenle ha rcso ne- 
cessario I'impiego di un deviatore posto nel- 
le vicinanze dell'autoradio, ma quesfaggiunta 
ci e parsa accettabilc. 

Schema a blocchl 
E proprio necessario effeituare la commula- 
zione tra i due amplificatori? Cerlamente sa- 
rebbe slato possibilc includere dei filtri per 
dividere i segnali dalla piu bassa frequenza 
(AM) rispelto a quelli a frequenza elevala 
(FM-VHF), inviandoli scparalamenle a cia- 
scun amplificatore, e poi miscelarli all'uscita 
e prescntarli aU'autoradio, ma non sarebbe 
slata I'idea migliore! 
La ragionc per cui I'idea non funziona, risie- 

> 

M 

Figure 1. Schema o blocchl dell'antenna "atllva" per autovetlura. L'ampllllcatore dl due sezlonl; una per 
AM (onde lunghe. medle, corle), ed unallra per la FM-VHF. 
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Figure 2. Lo schema eleltrlco complelo. I due amplltlcatori sono rlportatl a slnlstra (quello per AM In alto, e I'altro per FM In basso); II settore dl desire, 6II gruppo 
dl splanamenlo dell'allmentazlone ed II clrcullo dl commutazlone. 
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Flgura 3. S'lmplegano duo clrculll atampall. II plii piccolo comprendo II devlatore o le parti cho llllrano 
rallmentazlone; va monlalo vlclno aH'autoradlo, In modo che II devlatoro sla sotlomano. 
Lo alampato plu grande, che comprendo I due ampllllcatorl, va montalo In un contanltore tchermanle. e 
plii vlclno posalblie aM'anlenna. 

de nell'antenna dell'autoradio, Per I'AM, 
qujsta e piuttosto corta, ed allora i segnali 
captaii sono piuttosto bassi. Per otlenere 
una ricezione di buona quality, 1'impedenza 
d'ingresso delPamplificatore deve essere la 
piii alta che sia possibile ottenere. Tutlavia, 
cercando di olienerla s'incontrano delle se- 
rie difficolli imposte dalle capacity parassi- 
tarie all'ingresso, c piii grandi sono le capa- 
cita piii le cose peggiorano. 
L'idea di collcgare un amplificatore comple- 
to per FM allo stesso captatore 4 proprio co- 
me voler cercarsi dei'problemi, anche sc 
s'impiega il miglior filtro concepibile! 
Per questo complesso di ragioni, noi siamo 
giunti alia soluzione costituita dal deviatore, 
Lo schema a blocchi dell'intero sistcma ap- 
pare nella figura 1. Pud sorprendere il fatto 
che I'ingresso sia commutalo tramite un re- 
lais, ma vi i una buona ragionc per questa 
scelta. Un amplificatore d'antenna, deve 
sempre essere montato il piu vicino possibile 
al captatore. Dopotutto, l'idea i amplificare 
segnali che sono deboli, e facendoli passare 
attravcrso dei cavi non si pud che renderli 
ancora piu deboli. 
In piii, il percorso lungo il cavo non pud che 
peggiorare il rapporto segnale-rumorc, Tut- 
lavia, se ramplificatorc e montalo vicino al- 
I'antenna, dove lo si mette il deviatore d'in- 
gresso? Logicamcnte non e possibile far 
girare cavi piuttosto lunghi dielro al cru- 
scotto, il che sarebbe peggio che collocare 
ramplificatorc lontano. II deviatore deve 
proprio essere accanto all'antenna. 
L'unica soluzione per combinare un sistema 
di controllo niontato sul cruscotto con la 
commutazione dell'antenna, e appunto lo 
impiego di un rclais. Le sue connessioni so- 
no eseguite in modo tale da otlenere la chiu- 
sura quando si alimer.ta ramplificatorc di 
antenna VHF-FM. 
Per scegliere la gamma AM oppure quella 
FM, s'impiega undoppio deviatore, Una via 
di questo, sceglie I'uscita dall'amplificatore 
giusto e la porta all'ingresso di antenna del- 
I'autoradio. L'altra via commuta la tensione 
d'alimentazione per I'amplificatore scelto, e 
per il relais, se si desidera I'ascollo FM. Per 
evitarc una filatura piu complicata di quella 
realmentc necessaria, si ulilizza un cavo uni- 
co sia per alimentarc ciascun amplificatore 
che per prelevare i segnali dalla sua uscita. 
Cid significa che due cavetli coassiali vanno 
dal deviatore (montato vicino all'autoradio) 
agli amplificatori. A ciascun termine dei ca- 
vetli. e posto un avvolgimenlo che separa il 
segnale dall'alimenlazione; in sostanza una 
impedenza che blocca i segnali ad alta fre- 
quenza, ma che virtualmente non esiste per 
la CC. 1 cavetli coassiali sono riportali in 
tralleggio nello schema a blocchi. 
Resta ancora un dettaglio da spiegare nello 
schema; si tratla dello Zener posto tra I'an- 
tenna e la massa. Non serve evidenteniente 
per regolare le lensioni CC ... La ragione per 
cui e incluso e proteggere I'ingresso degli 
amplificatori dalle lensioni elevate. Queste 
possono essere raccolte dall'antenna in for- 
ma di carica stalica, o in seguito ad una suc- 
cessione di lampi e fulmini. In veritS. anche 
se si e riportato il simbolo dello Zener, nel 
punto indicato non e presente uno Zener ve- 
ro e proprio, ma un sistema che limila la ten- 

sione dei picchi positivi e negativi a circa 
2,5V. 

Lo schema elettrico 

Lo schema elettrico completo dell'antenna 
alliva per autoradio appare nella figura 2, II 
sistema di protezione all'ingresso (il "diodo 
zener" che si vede nello schema a blocchi) 
consiste di otto diodi in tullo; due gruppi di 
quattro, ciascuno dei quali mantiene un li- 
vello di tensione massimo a circa + oppure 
- 2,5V, Uno zener vero e proprio non fun- 
ziona bene nel punto indicato; come minimo 
ne servirebbero due connessi in anliparalle- 
lo. Oltre a cio, il carico capacitivo presenta- 
10 all'antenna sarebbe piii alto di quello im- 
posto dai quattro diodi indicati. 
La parte superiore dello schema corrispon- 
de aH'amplificatore per AM. Come abbia- 
mo dctto in precedenza, serve un'impedenza 
d'ingresso molto elevata; per questa ragione 
11 primo stadio e un FET collegato come 
"source follower", ovvero con il Drain in 
comune; T2. Questo e seguito da un amplifi- 
catore monostadio (T3); il guadagno e de- 
terminato dal valore di R9. La larghezza di 
banda tolale deH'amplificatore e tale da po- 
tcr offrire un significativo miglioramento 
del rapporto segnale-rumore per tutte le fre- 
quenze che giungano sino a circa 18 MHz. 
Visto che molti autoradio non giungono ol- 
tre a 6 MHz, anche nella banda delle onde 
corte (6 MHz corrispondono a 50 melri). 

1'ampiezza della banda appare piii che ade- 
guata. L'amplificatore FM-VHF mostrato 
nella parte inferiore dello schema, i molto 
semplice. II transistore BFT66 impiegalo e 
del tipo a rumore molto basso, quindi idcale 
per questo genere di applicazioni. Per i se- 
gnali FM, la lunghezza dell'antenna a stilo 
che e montata sull'auto, equivale a circa un 
quarto della lunghezza d'onda. L'ingresso 
fa capo ad un circuito risonante che consiste 
di LI e C6. L'ultimo delto, va regolato per 
sintonizzare una stazione debole che operi 
circa al centro della banda. poi si eseguird un 
aggiustamento ancora piii fine per ridurre al 
minimo il fruscio che si somma al segnale 
ricevuto. 
Si osserva una resistenza, RIO,cheeposta in 
serie al relais. La si puo rimpiazzare con un 
ponticello se si usa un relais a 12V, tuttavia, 
se e piii facile rinlracciare un relais munito di 
un avvolgimenlo con una tensione piu bas- 
sa, e possibile scegliere un valore per RIO 
che permetta comunque il lavoro a 12V. 
L8, L9, C9 e CIO sono impiegati perspiana- 
re I'alimentazione del circuito. In parlicola- 
re. per sopprimere i disturbatissimi impulsi 
provocali dall'accensione. 

La reallzzazione 

Nella figura 3 si vede il circuito stampato, la- 
lo rame e lato parti, che serve per la realizza- 
zione deH'antenna amplificata. Per essere 
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piii precisi, gli stampati sono due. II piu 
grande dcve esserc montato il piii vicino 
possibile all'antenna. infalli comprende i 
due amplificaiori ed il relais. Lo stampato 
piu piccolo serve per il montaggio del devia- 
lore e dei diversi condcnsatori ed avvolgi- 
menli di f'iltro; puo esscre montato vicino al- 
I'autoradio, I due stampati sono intercon- 
nesi tramite i cavi coassiali, come abbiamo 
detto in precedenza. 
Per le connessioni che sono relative al segna- 
le FM-VHF si pud impiegare del cavo coas- 
siale "generico" per antenne (dall'impeden- 
za di 50 ... 75 fi), E pero tutt'altro che una 
buona idea tentar d'impiegare il cavo a bas- 
sa impedenza per onde medie, o AM, Lasua 
capacila appare in parallelo con il circuilo 
d'ingresso del ricevitore, ed in cerli casi non 

si riesce a compensarla con il trimmer mon- 
tato sull'autoradio (qualche tipo di "trim- 
mer d'antenna" i quasi sempre incluso in 
questi apparecchi), 
Una soluzione e impiegare il cavo coassiale 
esistente, cite collegava I'antenna all'autora- 
dio. Ci6, tuttavia, c meno facile di quel che 
sembra, anchc perch£ si tratta di un cavo 
sottile, che si rompe con facilita, non appena 
lo si lira. In piii, alcuni di questi cavi sono 
munili di condensatori d'accoppiamento in- 
temi. La misura del cavo. puo non essere suf- 

ficiente per la connessione al punto previsto, 
cosicche pu6 essere impossibile far scorrere 
ralimentazione nel cavo. In quest'ultimo ca- 
so. si puo tuttavia effetluare un collegamen- 
to di alimentazionc separato, tra R8/C2 ed il 
positive (CIO). 

Elenco componentl 

Resislenze: 
R1,R7 = 10 k 
R2,R6 = 1 k 
R3 = 22 k 
R4= 100 k 
R5 = 220 k 
R8 = 39 k 
R9 = 270 n 
R10- vedi testo 
R 11 = 56 a 

Condensatori: 
C1,C3,C5,C7 = 1 n 
C2,C4 = lOOn 
C6 = 4 . 27 p 
C8 4n7 
C9,C10 1 p (lantalio) 

Semlcondullorl; 
DI . . . D8 = 1N4148 
T1 =BFT66 
T2 = BF256C 

Avvolglmenll: 
Li 3,5 spire su supporto per VMt- 

Toko modello S18 
L2,L3,L4.L8,L9 - 1 mH 
L5,L6 = 10 mH 
L7 = 1 pH 

Varie: 
Re = 12 V 

relais munilo di conlallo-scambio 
(es: Siemens V23027-A0002-A101) 

Si = doppio devlatore 

L'alimentazione e collegata al pannellino 
piii piccolo. 
Poiche il detto deve essere montato vicino 
all'autoradio, e logico prelevare l'alimenta- 
zione positiva da questo. 
Si ha un vantaggio che sia I'auloradio che 
Pamplificatore lavorano atlraverso il mede- 
simo fusibile; in piu, ambedue possono esse- 
rc spenti dalla chiavelta di accensione, se il 
ricevitore £ alimentato in questo modo. 
II circuilo stampato piii grande, che reca gli 
amplificaiori, deve essere montato in un in- 
volucre schermante. Al limite, questo po- 
trebbe essere costruito impiegando settori di 
circuilo stampato, retlangolari, perchi la re- 
lativa ramalura, una volta saldata da un lato 
aH'altro, costituiscc una buona schermatura 
contro i dislurbi ad alta frequenza. 
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Fermiamo 

i ladri! 

Quale ladro 

ruberebbe mai una 

macchina con il 

motore rotto? 

L'hobby d'installare antifurti, sta 
divenendo sempre piu popolare, 
speclalmente se I'oggetto da 
proteggere (a gola ad altrl. Vi 
sono molt) sistemi per 
proteggere una macchina, ma 
quello descritto 6 senza dubbio 
originate: si tratta di un Inganno, 
piii che di un blocco. 
Non rende impossibile mettere in 
moto la macchina (da questo 
punto di vista, non v'6 slstema 
che tenga, in verity), ma la rende 
estremamente poco appetibile; 
quale ladro persiste nel rubare 
una macchina che si (erma ogni 
pochi metrl? 

B.H.J. Bennink 

Anche il piu efficace degli antifurti, nor- 
malmente soffre di un difetto che il ladro 
afferra subilo; lo si vede, e se il ladro ha 
suflicienle coraggio, abilita ed esperienza, 
e in grado di metterlo fuori uso e portarsi 
via la macchina, 
Se si tratta di un ladro professionista si 
puo dare un addio alia vettura. Se invece si 
tratta di un ladro del sabato sera che im- 
piega la vettura per il tempo che gli serve e 
poi I'abbandona, si puo es'sere piii fortu- 
nali, 
Normalmentc. pero, quando la macchina 
e rilrovata, reca le tracce di seri incidcnti, o 
e stala distrutta da un incendio. II solilo li- 
po di antifurto che fa suonare le trombe, 
puo essere pcrsino divertente per un certo 
tipo di "ladro-consumatorc-a-tempo", 
straordinario, ma vcro. 
Vi e chi si divertc a disattivarc simili 
sistemi. 

In sostanza, nessun sistema di antifurto 
puo essere garantito per la protezione 
completa della vettura. Al contrario, la 
possibilila di furlo e mollc elevata. 
II sistema che descriviamo qui, da una pro- 
tezione mollo precisa contro i "ladri del 
sabato sera". E persino in grado di scorag- 
giare dei ladri professionisti, salvo quelli 
che vogliono asportare gli accessor!, o ru- 
bare prima un grosso furgone e farvi salire 
la macchina da portar via! 
Al tempo stesso, il sistema dti il vantaggio 
di lavorare senza emettere dislurbanti al- 
larmi diretti al proprietario o ai passanli. 
Non v'e la possibilita che si debba dare la 
caccia alia macchina in piena notte, ve- 
stendo un pigiama o una camicia da notte, 
Se la macchina e rubata, si puo essere certi 
che non andra lontano. estremamente 
improbabile che il ladro la guidi per piu di 
qualche centinaio di metri. 
Qual'e il segreto che permette tale funzio- 
namento molto efficace sul piano deter- 
rente? Semplice! La macchina e resa atten- 
dibile come un modello di venl'anni fa, 
con dell'acqua nel serbatoio! 

In pratica 

II filo che alimenta il terminale positive 
delle bobine EHT, e tagliato e connesso ai 

terminali interruttori di un relais. Piii pre- 
cisamente, al contatto di riposo di un re- 
lais, Sino a che il relais non e energizzato, 
la bobina e alimentata, ed il motore gira 
senza problemi. Quando pero il relais si at- 
tiva, il contatto s'interrompe ed alia bobi- 
na non giunge piu alcuna alimentazione; 
di conseguenza non si hanno piu scintille, 
ed il motore non va! 
fe possibile effettuare un allro a vviamento, 
ed il motore tornera a girare esatlamente 
per il tempo di prima; appena il relaisscat- 
ta, si avra una nuova sosta "misteriosa". 
Lo schema elettrico appare nella figura I. 
II dispositive e mcsso in azionc chiudendo 
SI. 
Quest'ultimo e un intcrruttore segreto" 
come ben s'intende. 
Ci si deve per6 mettere in menle che il mi- 
glior poslo per nasconderlo e proprio in 
mezzo al crusco'to. 

Sempreche non gli si apponga I'etichclta 
"antifurto". 
La protezione sarii lanto piii valida per 
quanto I'interruttore rassomiglia agli altri 
di normale impiego. 
Vediamo comunque il circuito. 
II timer IC (un 555|e impiegato come mul- 
tivibratore, Non appena si applica I'ali- 
menlazione, tramite la chiavetta ad SI, il 
complesso inizia a produrre un segnale 
quadro che vale circa 0.2 Hz. In allre paro- 
le, si ha periodo complete ogni 5 secondi. 
II ladro, dopo aver messo in corto la chiave 
(prima cosa che fa sempre), mette in moto 
senza inconlrare problemi. Tultavia, dopo 
cinque secondi il relais scalla c la' bobina 
EHT non e piu alimentata. 
II motore si spegne. Dopo qualche secon- 
do di affannose ricerche, la messa in moto 
torna ad essere possibile (il relais e tomato 
a riposo), ma il dubbio e gia instillato. 
Cinque secondi dopo il motore si ferma di 
nuovo. In sostanza: il motore si accende, 
ed in tal modo non sembra che vi sia un an- 
tifurto installato, ma va a strappi e balzel- 
loni. Fatto assai frustrante perqualunque 
ladro. 
E piii che probabile che il predatore lasci la 
macchina dov'e e vada a rubarne un'altra. 
Sempreche, come ci auguriamo, non legga 
anche lui Elektor. 
11 circuito puo essere modificato secondo i 
propri intendimenti. II periodo di tempo 
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Figura 1. Per reallzzare queato elllcace anlllurto, bastano aolamenle ael parti, e dl llpo economlco. 
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dato dal 555 (chc corrisponde a I tempo du- 
ranle il quale il motore gira)edeterminato 
da R1 e Cl. Un inlervento troppo rapidoe 
sospetto, uno troppo lento coslringera ad 
una buona camminata per recuperare la 
macchina, la mattina di poi. 
II circuito stampato, lato ramee lato parti, 
per realizzare questo originale antifurto, 
appare nella figura 2. Sul panncllo vi e uno 
spazio per poter montare un relais minia- 
tttra; un modello piit grade pud esserc ov- 
viamente monlato "fuoribordo". Puo es- 
sere una buona idea scegliere un relais dal 
lunzionamcnto abbastanza "silenzioso", 
o montarlo in una scatoletta fonoisolante. 
Se si ode un forte click allorcW il motore si 
spegnc, il giochino e facilmenle scoperto. 

Elenco componenll 

Resistenze: 
R1 82 k 

Condensalori: 
Cl 47 p/16 V 

Semiconduttori: 
IC1 NE555 o equ. 
Dl 1N4148 

1_® 

m 

Varle: 
SI deviatore unipolare telais 
Re da IZV/IOO mA con i contain 

moltl robust! 
o equlv. 

Figura 2, Clrcullo stampato lato rame patll. Sulla basella vi e spazio pet un piccolo relais, ma volendone 
(mpiegate un llpo piu Ingombranle, lo si puo sempre collocare luori bordo, ma allenzlone. 6 Importante 
che lunzionl in modo silenzioso! 

accensione impiegante uno 

SCR che funziona a "burst 

rr 

I sistemi d'acccnsione elettronici ricadono in 
due categoric ben definite: vi sono i sistemi in- 
dutlivi e quelli capacilivi. I modelli indutliviso- 
no relativamenle scmplici, lultavia non posso- 
no produrrc delle scintille dalla tensione lanlo 
alia come i modelli capacilivi. a mcno che non 
s'impicghino special! accorgimemi, come nel 
caso delfacccnsione che appare allrove in que- 
sto slesso numero. Un sistema induttivo d'igni- 
zione ha il vantaggio che Ic scintille possono 
giungere facilmenle ad una durata di uno o due 
millisecondi. 
Questo fatlo e mollo importante perche se non 
si verifica. si ha una combustione parzialc, ecio 
riduce la potenza del motore, mentrc inquina 
I'ambiente con il carburanle che fuoricsce non 
brucialo. 
Un sistema d'acccnsione capacitivo produce 
delle scintille potenti, maslbrlunaiameme. que- 
ste non sono abbastanza prolungate (salvo che 
non si prendano special! precauzioni. come 
dello). 
Un "norniale" sistema di accensione ad SCR, 
usualmente impiega un circuito transistorizza- 
to. normalmentc mollo semplice, piit un seltore 
ad alia tensione con loSCRcheconlrolla la ten- 
sione della bobina. Un condensalorcche ha una 
tensione di circa 400V ai suoi capi.e bruscamen- 
te scaricato sul primario della bobina dallo 
SCR, II semplice circuito transistorizzalo man- 
tiene innescata la scintilla. 
In alternativa. e possibile applicare alloSCR un 
trcno d'impulsi dello "burst". Gli mlervalli Ira i 
due gruppi successivi d'impulsi possono essere 
calcolati manlenendo la scintilla accesa. Sicco- 
me avvenuto I'innesco, per manlenere la scinlil- 
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la serve una tensione relativamenle bassa, una 
volla che la miscela di gas prcscnte Ira gli elet- 
trodi della candcla sia ionizzala. il converlilore 
CC/CC puo essere regolato in modo da ridurre 
la tensione durantc il "burst". 
Tale principle di lavoro 6 illustrato nello sche- 
ma a blocchi di figura I, II segnalc prodolto dal 
contalto (meccanico o elettronico) e "formalo" 
e "ripulito daeffelti parassitari" tramite un trig- 
ger di Schmitl, 
L'uscita del trigger di Schmitl e inviala ad un 
multivibralore monostabile che produce un im- 
pulse dalla durata di 1 o 2 millisecondi. Questo 
impulse controlla I'ampiezza dell'usciia del 

convertitore CC/CC ed avvia un multivibralore 
astabile (AMV). L'AMV. appunlo, e un oscilla- 
lore che inizia a lavorare nel momento in cui il 
livello del sistema di conlrollo cambia. e conti- 
nua ad oscillarc sino a chc il livello d'ingresso ri- 
lorna alia normalita. II risultalo finale di lullo 
cio, e chc per 1 o 2 ms il gale dello SCR e sotto- 
poslo ad una scrie d'impulsi d'acccnsione, ed in 
lal modo mantienc il flussodicorremeattraver- 
so la bobina prolungando la scintilla. 
Un sistema d'acccnsione clettronica basalo su 
questo principio avrebbe sia 1c migliori qualitii 
dei sistemi indutlivi che di quelli capacilivi. sen- 
za soffrire dei relalivi difetti. u 
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Quando la batterla si scarlca 
completamente, oh s), 6 un vero 
fastldlo. La scarlca, comunque 
pud avvenlre per i motivl plii 
futlll; lasciando accese te lucl dl 
poslzlone quando si parcheggia 
la macchina, ad esemplo, ma 
anche a causa dl un guasto 
nell'lmplanto eiettrico, specie se 
la batterla non d perfetlamente In 
ordlne. 
Un "slstema dl guardia" che 
Indlchl momento per momento la 
sltuazlone dl carica della 
batterla, d quindl un accessorio 
molto utlle. Lo descrlvlamo qul, e 
servono ben pochl component! 
per ottenere una sincera 
indlcazlone ottica; s'implega un 
LED che cambla colore dal verde 
al rosso man mano che 
I'accumulatore decade nella zona 
dl perlcolo dl scarlca totale. 

II circuito riportalo nella figura I, impiega 
un LED del tipo a mutazione del colore, 
che indica la sifazione. 
Al di sot to >11 una certa soglia (per esempio 
I2V) il LED emana una luce rossa per in- 
dicare che il livello di carica della batteria e 
basso. Quando I'accumulatore e perfetta- 
mente carico, la luce diviene verde. II colo- 
re non e commutato, ma cambia gradual- 
menle dal rosso al verde man mano che la 
tensione aumenta. 
II cuore del lutto e un IC del tipo LM10 (C) 
della National, Questo integrate compren- 
de una sorgcnlc di tensione di riferimento 
del valore di 200 mV connessa inlerna- 
mente aH'ingresso non invertente dell'AI. 
II c'rcuito che impiega Al i un amplifica- 
tore differenziale: il suo guadagno dipende 
dal valore della resistenza R3, La soglia su- 

periore della tensione erogata dalla batte- 
ria e slabilita dalla posizione del PI, per 
esempio a 14V (tensione ai capi del C2). 
Alia tensione delta, o ad una superiore. 
I'uscita di A1 e 0V. Non appena raccumu- 
latore eroga una tensione piii bassa, I'usci- 
ta dcll'AI cresce sino a che raggiunge il va- 
lore positive della tensione. II valore. scel- 
to dalla resistenza R3, determina la gam- 
ma di tensione della batteria sulla quale 
I'uscita di AI varia da 0V al massimo posi- 
livo. Con il valore di R3 riportato ncllo 
schema, la variazione si ha praticamente a 
"•V in meno del massimc, come a dire a 
12V. Con la tensione cha ha valori com- 
presi tra I2e 14V. I'uscita di A1 assume va- 
lori corrispondenti. 
A1 controlla un circuito oscillatore raliz- 
zato con A2 ed accessori, non appena I'u- 

Indicatore della tensione 

della batteria 

La batteria e in verde o in rosso? 

Hid 
ion 

Al A2 LM 10(C IC1 Di* ♦ 
—| 3Mq | 1N4001 JC lOOK 

12V Id- w,(:t 

*1 + v I00K 
D2h R9l9 

I 

200mV U.M 

• vedi testo 

IC1 

REFERENCE BALANCE OUTPUT FEEDBACK LM 10(C) 

REFERENCE « 200niV 

IREF AMP>-— REFERENCE OUTPUT 

I 

REFERENCE 
FEEDBACK 

HLFERENCt 
DUTrlll 

DP AMP 
BUTPUl 

DP AMP 
INPUTS 

Figura 1. Circuito eiettrico deli'lndicatore della carica della batterla. A1, A2 e la sorgente di tensione di 
riferimento a 200 mV sono compresl in un unlco IC, II modello LM10 (C). 
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scita di AI cambia, il rapporlo dl durata 
(duty-cycle, se si preferisce)deironda qua- 
dra in uscita daH'oscillatore mula a sua 
volta. 
Ci6 provoca il cambio di linta della luce 
nel LED bicolore (D2). Ad ambeduc leso- 
glie (12 oppure 14V) la lensione d'uscila 
che proviene dall'Al ha due livclli fissi 
(12V c 0V, rispetlivamente). A seconda del 
caso, i'oscillatore lun/iona osi blocca eil il 
LED mostra la condizione della balteria, 
divenendo o rosso o verde, 
Nella figura 2, si vede la lensione della bal- 
teria in funzione del carico. Quando il mo- 
tore c in funzione, la balteria risulta ricari- 

Balleria da 12V/44Ah 210A 
Temperatura: I 270C (80"F) 

lensione durante la carlca, 
(correnle dl carlca 4.4A) 

eata come si vede nella curva di sopra; il 
LED mostra la luce verde non appcna si 
raggiunge il 70% di ricarica. Ciocheavvie- 
ne durante la scarica cevidentedalgrafico. 
II circuilo stampalo (figura 7) per il com- 
plcsso indicalore della carica della balte- 
ria, ttna volta complelato con tulle le sue 
parti, pub essere posio diclro al cruscotlo, 
I In montaggio mollo semplice, in soslan- 
za. Se per qualchc ragione il LI D bicolore 
non risullasse repcribile.si possono impie- 
gare due 1 ID separali tradi/ionali; uno 
rosso, uno verde. In lal modo. il coslo del 
disposilivo sari) notevolmente ridotto. 

Elonco componenll 

Resistenze 
R1 - I M 
R2 10 k 
R3 3M9 
R4.R5,R6 100 k 
R7 - 100 Si 
R8,R9 - 390 Si 
RIO tOSi 
PI 10 k Irtmmei 

lensione durante la scarica s 
(correnle dl scarica 2.2A) 5 

Tenslone della plla come lunzlone della condi- 
zione dl carico. durante il carico (sopra) e lo sea- 
rlco (sollo). 

Condensalon 
C1 10 n 
C'2 100 ,i/25 V 

Semicondullorr 
IC.t I M to (C) 
Dl 1144001 
D2 LED bicolore (o due LED 

separati) 

KP 

t D U Uf 
-r (U W 

CD U A 01 ^ 

OHO OHO 

Figura 3. Circuilo slampato. lato ra:ne e lato parti. 

Protezione 

gratuita 

In queslii .lesso nuniero della Rivisla. ap- 
pare tin circuilo anliltirto. l un/iona assai 
bene, perb nessun sistcma di protezione pub 
essere veramente complclo. Vislo che perb 
anche i ladri leggono le Riviste peraggiorna- 
re la lorn lecnica. refficacia di qualunquesi- 
stcma pub essere incremcntaia da tin semplice 
avviso ben visibile, del lipo: "Questa auto- 
mobile impiega un aniilurlo clcllronico". 
Che poi I'apparecchio antifurto sia vera- 
mente montato o no. non importa, I'avviso 
lunge gia da delerrenlc secondario. 
Pcnsando a questa possibilita, Eleklor ha 
preparalo un adesivo (iRATlJITO, dal qua- 
Ic i leltori possono trarre vantaggio. Collo- 
candolo in Una posizionc ben visibile. le 
possibilita che Paulo si;i rubata si riducono 
gia ad un decimo, o anche meno! 
Cili abbonati trnveranno Padcsivo in queslo 

e 
Q 
% 

nr, 
o 
o 

e/ekW 

numcro della Rivisla. sempreche non scivoli 
fuori a causa della poca cura della posta ... 
Coloro che acquisteranno questa copia in 
edicola possono ugualmente ricevere Padc- 
sivo, e siano ben certi che noi glielo invicrc- 
mo! 
Se il leltore non trova il suo adesivo. ce ne 
chieda uno. 
Sin che lo slock disponibile non finisce. sare- 
mo lieti d'inviare la copia, senza richiedere 
alcun corrispellivo. 
Gratis, insomnia. Per ricevere Pauloadesivo 
si deve compilare il proprio intlirizzo su di 
una busta affrancata ed inviarc questa busla 
dentro un'allra. diretta a: Eleklor - autoade- 
sivo antifurto - Via dci Lavoratori 124. 
20092 Ciniscllo B. Milano. 
Preghiamo i leltori di non chiedere altro che 
Pauloadesivo che serve a loro! I o stock c li- 
mitato, e la Rivisla deve forzatamente ope- 
rate sulia base di "chi prima ordina, prima 
sara servito". In queslo caso non sara possi- 
bilc gratificare i ritardalari. 
Preghiamo il leltore di passar parola agli al- 
tri fedeli di Eleklor che possiedono un'aulo- 
vettura! 
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Quasi sempre, i caravan 
impiegano una sorgente di 
tensione a 12V per diverse 
funzlonl, oltre che per le luci. Di 
solito, questa tensione e 
prelevata dalla batteria 
deirautomoblle che rimorchia il 
caravan, tramite la presa elettrica 

sussidio da campeggio 

Molii amalori dei caravan sanno che e 
possibile conneitere rahmenlazione ester- 
na a rcle al loro rimorchio, ma tanii pensa- 
no che converlire rimpianto d'illumina- 
zione a 220-24()V. ed acquistare disposilivi 
che funzionino su quesio valorc di tensio- 
ne sia una faccenda dispendiosa. Tuttavia, 
do fortunatamenie non e neccssario. Con 
una spesa molto ragionevolc, circa 9.000 
lire, e possibile realizzare un convertitore 
dalla rele a 12V che e in grado di erogare 
2A. sufficienti per provvederc almeno al- 
I'illuminazione della maggioranza dei ca- 
ravan turistici. 

Sll 881(1 IO 

da campeggio 

Alimentatore dalla rete per i caravan 

che congiunge il rimorchio alia 
vettura. II sistema non 6 certo 
Ideale se vi sono diversi apparati 
nel caravan che assorbono 
energia. In tal caso, far partire 
I'auto II mattino, pub divenire un 
problema. 
Proprlo per questa ragione, molt! 
percheggl per caravan 
dlspongono dl un rete di 
distribuzione dei 220V. Questo 
articolo descrive un alimentatore 
che connesso alia rete off re I 12V 
che servono per far funzionare 
gli accessor! trasportati. 

•r 

2 Ampere per vederci 

Come si vede nella figura I. il circuilo 6 
molto semplice. L'lC impiegato e il model- 
10 723, regolatore ad alta prccisione, muni- 
to di limite dcirinlensilit erogata (R3), in 
quesio caso previsto per un massimo all'ti- 
scila di 2A. II trimmer polenziometrico PI 
deve essere regolato per ricavare all'uscita 
esattamente 12V, E importantecheillran- 
sistore di potenza (Tl) sia monlato su di 
un radiatore adatto, del tipo mostrato nel- 
la folo I. 
Per il ponte rettificalore, si pu6 scegliere il 
tipo impregnate che ha un foro al centre 
per il fissaggio. 
11 convertitore completo deve essere poslo 
in un adatto contenitore metallico (senza 
dimenticarsi del fusibile) ed il complesso 
pub essere disposto accanto all'ingresso 
del cavo d'interconnessione alia rele. 
Pub essere convenicnle monlare I'interrul- 
lore generale al di fuori dell'apparecchio, 
in un pannellino separate. 
Ci si deve rammentarc che un caravan, su 
strada e soggetto a severe vibrazioni. quin- 
di si deve mettere il massimo impegno nel 
bloccare nel migliormodoluttele parti,ed 
in parlicolare il trasformatore, per il quale 

dei bulloncini autobloccanti possono esse- 
re ben utilizzabili. 

Se b presente il lavello 

Per I'illuminazione interna, la corrente di 
2A e in genere piu chesufficiente, tuttavia, 
il mercato offre sempre piu accessori per i 
caravans. Tra i tanti, uno dei piii popolari 
e la pompa elettrica, e questa pub richiede- 
re un sistema d'alimentazione in grado di 
erogare sino a 5A (specialmentc se vi c un 
lavello installato). La figura 4 moslra il cir- 
cuito di un semplice alimentatore che im- 
piega un regolatore ad elevata potenza. 
ICI, Quesio. come tulti gli altri regolalori 
della seric "78" impiega un sistema inter- 
no di protezioneconlro il sovraccarico ter- 
mico, ed un'altra protezione conlro i cor- 
tocircuiti. Ovviamenle, per questo regola- 
tore serve un dissipatore molto importan- 
le, ed il rettificalore da impicgarsie sempre 
quello annegato in resina, ma da 7,5 oppu- 
re I0A, del tipo BI. Ogni altra parte impie- 
gata deve essere di oltima quality, in piu il 
montaggio deve assicurare la massima itn- 
mobilita ai componenli, come delto in pre- 
cedcnza. 

I regolamenti 

A questo punto, c necessario far notare 
che i regolamenti che riguardano il colle- 
gamento dei caravan alia rele-luce, sono 
estremamente complessi, per non dire con- 
fusi. 
Di base valgono le regole l.E.C. ma ogni 
nazione ne ha delle proprie, ed e necessario 
soddisfare le norme italiane, o almeno i ca- 
pitolati piii important! e stringenti di que- 
ste, che in genere sono riporlati sui libretti 
d'istruzione dei caravan o possono essere 
richiesti a chi ha venduto il rimorchio, 
Una cosa deve essere assolutamente chia- 
rita, ed e che molto spesso e proprio un 
guasto nell'impianto elettrico ad appiccar 
fuoco ai caravans. Eseguendo dei lavori, e 
quindi necessario stare attentissimi o ser- 
virsi di manodopera specializzata, se non 
si e proprio sicuri di poter fare un lavoro a 
regola d'arte. 
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Figura 1. Schema elettrico completo del convertitore a 12V. Tulle le parti che sono comprese nel reltangolo Irattegglalo, sono da monlare sul circuilo stampato. 
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Un indicatore di slcurezza 
Quando si ha a che fare con una connessio- 
ne di rete, bisognasemprestareattenti, ma 
collegando la rele ad un caravan-occorre 
una doppia attenzione. E essenziale che la 
rete sia connessa corretlamente, portando 
la EASE alia EASE, il NEUTRO al NEU- 
TRO, la TERRA alia TERRA, per evitare 
CENERE e CENERE, FUMO e FUMO! 
Se s'impiegano delle spine e delle prese po- 
larizzate, non vi sono soverchi problemi, 
tuitavia, i problemi possono nascere u- 
gualmente se i punti d'interconnessione 
sono erronei. Se si dispone di un ingresso 
di rete reversibilc, come il modello spesso 
impiegalo nei paesi del Nord Europa, una 
connessione "sicura" pu6 essere sempre 
otlenuta. 
II semplicc circuito rclativo, 6 mostrato 
nella figura 5 e, come si vede, il circuito 6 
connesso Ira il neutro ed i punti di collega- 
mento a terra present! sul caravan, Coloro 
che sono piii abili ed ingegnosi, potranno 
trovare un metodo per inserire il sistema 
nella scatola d'interruzione generate. Tui- 
tavia, la collocazionc i una questione di 
gusti personali. 
Se il cavo d'ingresso di rete d connesso cor- 
retlamente, il LED (DI) rimarra spcnto. 
Se in tulti gli altri casi, il cavo d connesso 
erroncamente, il filo del "neutro" diviene 
"caldo" ed allora il LED si accendc indi- 
cando la condizione di "insicurezza". La 
correnle che attravcrsa il LED d limitata 
dalla rcattanza del condensatore Cl. La 
tensione di lavoro di questo condensatore 
deve essere perlomeno due volte quella di 
rete. II diodo D2dstato incluso per proleg- 
gerc il LED dalle tcnsioni inverse eccessi- 
ve. Se si utilizzano dei connettori polariz- 
zati ma il LED si accende lo stesso, indi- 
cando un errore, qualche giuntura deve 
essere riveduta. Ci6 puo essere fatto dopo 
aver inserito rinver.soreS2 per poterscam- 
biare I'ingresso neutro e quello "caldo" 
del caravan, come si vede nella figura 5. 
Non importa come sia eseguito I'attacco 
d'ingresso; il LED indicherd sempre se e 
necessario agire sull'invcrsore. Se il LED 
si accende, d necessario commutarc S2. 
Poiche le connessioni di rele sono incerte, 
d necessario che SI sia doppio. H 

000IB^_* 
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* 

Figura 2. Circuito stampato, lato rame, del convertltore che eroga 12V/2A (EPS numero 7043b). 

Figura 3. Lato parti del circuito stampato. 

Elenco componentl dl (Igura 1 

Resistenze: 
R1 2k 2 
R2 = 3k3 
R3 - 0 33 Si 
PI Ik trimmer 

Condensatori: 
Cl 220 /j/25 V 
C2 - 1 n 
C3 7/25 V 

Semiconduttori; 
IC1 = 723 
T1 = 2N3055 
B1 5 Amp 500 V ponle impregnalo 

Varie: 
Trl Irasformatore da 15V/2,5A 
F1 (usibile 
51 = i Interrullore doppio 
52 devlalore singolo 

Elenco componentl dl llgura 4 

Condensatori: 
Cl - 220 p/25 V 
C2 » 10 n 
C3 ■= 10u/25 V 

Semiconduttori: 
IC1 78H12 
BI = 7.5—10 Amp 500 V 

ponle impregnalo In resira 

Varle; 
Trl = Iraslormatore da 15V/6A 
Ft 1 = lusibile 
51 Interrullore doppio 
52 deviatore singolo 
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Figura 4. Schema eleltrlco del convertltore da 5A. 

Figura 5, Sempllce circuito che asslcura la correl- 
ta connessione della rele ai cavl che costltuisco- 
no I'implanto eleltrlco del caravan, Impiegalo so- 
venle nel paesi del Nord Europa. 
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Misuratore 

del eonsumo 

di carburante 

Come percorrere piu chilometri con un litro! 

Partenza a (reddo, accelerata, 50 chilometri all'ora, 100 chilometri 
all'ora, ruggito del motore: quanta benzina si 6 consumata? La 
macchina non brucia benzina ad una rapidity terrificante? O non 
sard la guida, che produce un consumo abnorme? Per molti 
guidatori (ed anche per noi) quest! sono interrogativi pressanli. 
I costruttori di autovetture preferiscono specificare il consumo alia 
velocitd costante di 100 Km/h, o a velocitd inferiori. In queste 
condizioni, virtualmente ogni automobile 6 "economica", ma come sa 
ogni guidatore, irrealisticamente... L'unico modo per sapere 
veramente cosa avviene, mentre si guida, 6 impiegare un indicatore 
istantaneo del consumo. Un dispositivo, in altre parole, che dd la 
mlsura istantanea del valore in chilometri per litro. Uno strumento 
come quello che d descritto qui! 

4 

Flgura 1.1 due trasduttor) prtncipall che servono pet II misuratore del consumo. II Irasdulloredella velo- 
clli va monlalo nel cavo dl conltollo del lachlmelro: II sensore dl Husso va Inserlto nel lubo poslo Ira la 
pompa ed II carburatore. 

"Diveriirsi a corrcre?" Beh, e mcglioscor- 
ilarsi tli t|iiesio piacere, oggigiorno. Corrc- 
re. puo piaccrc, d'accordo; ma con quel 
che costa la benzina e con quel che costera- 
...si pub iniziar a fare un conto su cosa vie- 
ne a cosiarc ciascun chilomelro: parec- 
chio. 
Non e del unto chlaro quanlo sia scarsa la 
benzina. II governo. Iccompagniepelroli- 
fere c gli studiosi del ramo, sembrano lulti 
avcre idee diverse. Conuinque, due falli 
sono ovvi: il prcz/o del petrolio non vi e 
dubbio che cali, cd al contrario i dollari 
per barile sono sempre di piu. I )i conse- 
gucn/a. la guida economica divicnc sem- 
pre pin imporlanle, per risparmiarcsoldi o 
carburanie. che poi b la stessa cosa. Rcn- 
dendo la macchina pin enicicnle. ed eco- 
nomica (ad esempio con Timpicgo di una 
bnona acccnsione elettronica), guidando 
con uno slile mcno aggressive), osemplice- 
menie impiegando mcno I'mito si pub rag- 
giungere lo scopo. Anche se non sotlova- 
Inliamo i vari progressi, noi pensiamochc 
lo slile di guida sia sen/a dubbio il laltore 
che indicc di piii al consumo. Proprio per 
quesio c nalo il misuralore del consumo di 
benzina. 
Senza quesio sussidio, la differenza Ira 
I'impicgo dclla lerza odellaquarla.reffel- 
10 delle frenatc ed il coslo delle rapidc ac- 
celerazioni, i vantaggi di una guida calma. 
rimangono nel campo delle ipotesi. Se si 
vuolc dare un huon taglio alia spesa per la 
benzina. non vi e nulla di meglio di osscr- 
vare uno strumento che cala da 1(1 chilo- 
metri al litro a 1 chilometri al litro. man 
mano che si pesta suiracceleratore! 

Due trasduttori 
Chi leggcleedizioniesieredi l leklor. ram- 
meniera che un indicatore del consumo 
dclla benzina e gid apparso su Hlekior, 
quasi quatlro anni fa. Qucsta differenza di 
dale, e gii\ una huona ragione per rivedere 
11 progetio. che interessa ad innumerevoli 
lellori, a giudicare dalle lante lettere e lele- 
fonatc che giungono in merito. 
Quando Elcklor presentb il dispositivo, i 
misuratori del consumo erano una novita 
complela. Odiernamcnle, al contrario, 
I'incrementodel costo dclla benzina. ha re- 
so tali slrumenli forsc piu neccssari dei ta- 
chimctri c dei comagiri, tanlo per citarc 
due indicalori lipici. 
Un'altra ragione per rimuovere il proget- 
io, o almeno noi la pensiamo cosi, c che 
Poriginale ha perso huona pane dclla sua 
auiviia. Gli slrumenli ad indice, infatti, 
sono ritenuti piutloslo superati in questa 
era di digilalizzazione. cd inline il progcllo 
m queslione non era slalo completamenle 
sviluppato nei laboralori di Elektor. Ve- 
diamo quindi un misuratore nuovo. 
Per la misura del consumo che pub csscre 
espressa in "miglia per gallone" o litri per 
cento chilometri, sono necessari due sen- 
sori. uno che misura il flusso della benzina 
verso il motore, e qualche tipo di misura- 
tore della velocita che dia un response in 
miglia o chilometri all'ora. Nel "vecehio" 
progetio noiabbiamo impiegato una bobi- 
na pick-up incollata dielro un misuralore 
della velocita esistentc. Naturalmenle, un 
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sisiema del genere funziona in modo tanto 
raffinalo come un "trasduttore della velo- 
city" progeltato apposiiamente per lo sco- 
po. 
Un costrutlore americano, la "Space-Kom*" 
off re ora sia il sensore di llusso chc il ira- 
sdmiore della velocila (vedi la figura I). 
I cotnponenii "attivi" del sensore di flusso 
sono una lampada, un fototransilore ed 
una girante. Allorche la benzina scorrc nel 
dispositivo, la girante inizia a ruolare ira 
la lampada ed il fotoiransistore. L'ultimo 
dcito convene la luce lampeggiante in una 
serie d'impulsi elettrici, la frequenza dei 
quali e dircuamenie proporzionale al rap- 
pono di scorrimento della benzina, piii o 
meno veloce. 
L'intero dispositivo va montato nel siste- 
ma di alimentazione, ira la pompa della 
benzina ed il carburatore. ed il tal modo 
puo dare I'indicazione istantanea della 
benzina consumata in ongi momento. 
L'apparecchio e larato in fabbrica per 13,3 
galloni aH'ora; durame questo llusso, ero- 
ga un'uscila di 14,22 Hz. La misuradi 13,3 
galloni aH'ora (un gallone vale 4,543 litri) 
non c molto realistica per varie autovettu- 
re curopee (il consumo medio pub essere 
stimato alia mcla) ed in pralica. all'uscila 
vi saranno delle frequenze comprese ira 
circa 0.5 Hz e 5 Hz. 
II trasduttore della velocila (o "lachogene- 
rator ", generatore tachimetrico) e simile 
ad una dinamo, Va montato lungo il cavo 
del lachimetro esistenle. c produce una 
lensione CC die e direttamente proporzio- 
nale alia velocila dell'auto; 5.6V corri- 
spondono a 70 miglia, cioe a 112 chilome- 
tri circa, Ovviamenle, siccome lutte le 
macchine sono diverse, vi sonodiversi mo- 
delli di trasduttori ed adattatori (vedi la 
Tabella I), In alcuni casi, il dispositivo va 
montato in serie al contachilomelri. in al- 
tri va fissato nella scalola degli ingranaggi 
del cambio. 
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Figura 2. Principle del lunzlonamento del mlsuratore del consumo dl carburanle. Le Inlormazlonl relati- 
ve alia "veloclU" (mlglla all'ora) sono dlvlse, nel conlalore, per le Inlormazlonl relative al llusso dl carbu- 
ranle (galloni all'ora). II rlsullalo appare nel display: mlglla per gallone. 
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Figura 3. Espandendo II principle dl base, II numero dl lunzlonl pud essere esteso; non solo d posslblle 
leggere le mlglla per gallone, ma anche I galloni aH'ora, I lllrl per 100 Km ed I girl al mlnulo. 

Miglia o chilometrl per gallone 
Avendo un buon trasduttore che misura 
I'ammontare della benzina che scorre ver- 
so il motore, non vi e problema nel realiz- 
zare un sistema che misuri i galloni consu- 
mati all'ora. Gli impulsi che provengono 
dal sensore, sono semplicemente porlati 
ad un contatore, ed il risultalo di ciascun 
conleggio e mostrato da un indicatore 
analogico o digitale. Regolando la tempo- 
rizzazione del contatore (la "frequenza di 
gale"), si pub calibrat e ciascun trasduttore 
per moslrare i galloni o i litri all'ora.. Non 
vi sono proprio problemi. 
II sisiema e ottimo per baltelli a motore, 
ma nelle automobili si e meno interessatia 
sapere il numero di galloni o di litri consu- 
mato per ogni ora. II vero obbiettivo per 
un sistema che aiuli a guidare economica- 
mente, e I'indicazione delle miglia o dei 
chilometri che si oltengono per gallone o 
per litro. II principio di base per questo ge- 
nere di misura appare nella figura 2. Lo 
scopo della realizzazione e che il contato- 
re. in effelli deve dividere la frequenza di 
"clock" per quella di "gale": deve contare 

il numero d'impulsi di clock che interven- 
gono durante un periodo di gating. Trami- 
le I'applicazione del segnale di clock chc 
corrisponde alia velocila in miglia per ore 
(fj) ed il segnale di gate che proviene dal 
sensore di flusso (galloni per ora, f0. si ot- 
tiene il display finale che deriva dalle mi- 
glia all'ora divise per i galloni all'ora; in al- 
tre parole, miglia-per-gallone. Perfetto! 
Con i trasduttori impiegati, le informazio- 
ni relative ai galloni per ora (fi) possono 
essere ricavate direttamente dal sensore di 
flusso. Lo stesso non e veto, sfortunata- 
mente, per le informazioni relative alle mi- 
glia all'ora (fs); il trasduttore della veloci- 
la, produce una tensione CC e non una 
frequenza, che e proporzionata alia veloci- 
ty, appunto. 
Se tultavia questa lensione e impiegata per 
controllare un VCO(oscillalorecomanda- 
to in tensione) si ottiene il segnale deside- 
rato; una frequenza che e proporzionale 
alia velocity. Questo segnale e portato al- 
I'ingresso di clock del conlalore. 
In tal modo, si ha solo I'indicazione di mi- 
glia per gallone. 
II relative circuito lo vedremo in seguito. 

Schema a blocchl esteso 
In cerli casi.e un peccatoesporresolamen- 
te I'essenziale di un sistema, quando con 
un attimo d'impegno in piu si potrebbero 
avere delle prestazioni piu brillanti, anche 
se il tutto assume una complicazione mag- 
giore... Lo schema a blocchi di una versio- 
ne perfezionata dell'indicatore del consu- 
mo di carburanle appare nella figura 3. II 
pincipio di lavoro di base e lo stesso gia 
Irattalo; tultavia, per rendere il complesso 
piii flessibile, si sono aggiunti alcuni "bloc- 
chi" funzionali. 
Lo strumenlo completo, non solo misura 
le miglia-per-galloni, (o chilometri-per- 
litro, se necessario). Pub anche essere com- 
mutato per leggere i galloni all'ora, o an- 
che / lilri per cento chilometri. Se luttocib 
non basta, il faltoche il contatore ed il dis- 
play siano scmpre disponibili, ci ha spinti a 
concepire una posizione nella quale fosse 
possibile il funzionamenlo come contagiri. 
La misura dei giri al minuto. Siccome tutle 
le parti piu importanti sono disponibili, 
per ottenere questa funzione non servono 
che pochi accessori; in parlicolare, una 
connessione con le puntine platinatc dello 
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spinterogeno. ed un semplice circuio "for- 
matore d'impulsi" (mostrato in forma di 
circuito a blocchi nella figura 3 soito la vo- 
ce "trasducer"). 
S'impiegano ire enumerator! del noio lipo 
a selte segmenli, con il punlo decimale di- 
sposlo ira la seconda e la terza cifra. 
Come si vede, lo schema a blocchi comple- 
10 della figura 3 e alquanto piii dellaglialo 
della versione-basc (figura 2). 
Vi e un certo numero di aggiunie... Prima 
di tutlo, il "blocco commuiatorc". Queslo 
e un semplice commutaiorc a diverse vie. 
chc sceglie due dclle frequen/e disponibi- 
11 (f|....f-) per I'impiego come clock c gale, 
eioe scgnali di "laich/reset" per il 
conlatorc. 
I irasduttori sono gia slaii discussi: "T'e il 
sensore di flusso, "2" e il Irasdullore della 
velociia, "3" 6 il pick-up per la funzione di 
contagiri. II convertitore "tcnsione-frequen- 
za" (u/f) da porre tra il irasdullore 2ed il 
blocco di pommuiazione, e in praiica il 
VCO chc si vede nella figura 2. 
In questa versione espansa, si impiegano 
due uscile (f; cd fi) per questa sc/ionc, e 
con oliimo motivo; Ic informazioni chc 
giungono dal irasdullore 2 servono come 
scgnale di clock, ncll'aliro come latch/re- 
set. Per quesie due applicazioni servono 
dcllc gamme di frequenza diverse, cosicchc 
il converiilorc u/f. tramite SI, ecommuta- 
lo sulle frequenze f? ed fj. 
Lo stcsso vale per I'oscillatore: a seconda 
dclle nccessita eroga o una frequenza o 
I'altra, come dire a fno fj. Questa oscillato- 
re, non e incluso nella figura 2: ^ statoag- 
giunto per misurarc i gallon! all'ora ed i gi- 
ri al minuto. In queste due portate, s'impie- 
ga sono un irasdullore: il sensore del 
flusso. con il suo formatorc d'impulsi. 11 
segnale che perviene dal irasdullore. e im- 
piegato per dare il clock all'ingresso del 
conlatorc; la frequenza fissa daU'oscillato- 
re serve come segnale di laich/resei. 
Regolando la frequenza deH'oscillalore co- 
me e richiesto per ciascuna applicazionc, il 
display pub essere calibralo per leggere i 
gallon! all'ora oppure i giri al minuto. 
Vi sono ancora due sezioni aggiumivc: f/u 
ed u/f ira il irasdullore I ed il blocco com- 
mulalorc. Nella figura 2. si vede che il se- 
gnale derivanie da queslo irasdullore giun- 
ge direttamenle al contatore. In una posi- 
zione dei commulaiori che si vedono nella 
figura 3, e effellivamenle cosi: si veda il se- 
gnale f|. 
Tuilavia. se si misurano i gallon! consu- 
mati all'ora. oppure i liiri per lOOchilome- 
iri, il segnale che viene dal Irasdullore I 
deve essere impiegato come segnale di 
clock, invece che il latch/reset. 
Per questa applicazione. la frequenza fi 
(0.5... 10 Hz) e iroppo bassa, ogni ciclo di 
conieggio durerebbe da 10 secondi sino a 
quasi un minuto. in dipendenza della scala 
impiegaia. II problema puo essere supera- 
lo convertendo la frequenza variabile fi in 
una tensione CC variabile. ed impiegando 
quesia tensione per controllare il VCO 
(u/f). L'uscita di tale VCO (IV) puo essere 
regolala in ogni gamma desiderata, sele- 
zionando il necessario faltore di conver- 
sione per i seilori f/u ed u/f. In praiica. la 
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Figura 4.1 qualtro scheml a blocchi rlportall, mostrano I principl di mlsura per le quallro poslzlonl del 
commutatore dl lunzlonl. 

frequenza originale f, c molliplicata per 
produrre un segnale di clock impiegabile 
(fa) dal contatore. 
Cib per i diversi settori dello schema a 
blocchi. Ora e tempo di vedere come sono 
impiegati in praiica. 

Quattro in uno 
A queslo punlo. e evidente che diverse se- 
zioni dello schema a blocchi servono solo 
per una o due delle possibili applicazioni 
di misura. Cio.da la possibilitadi ridurre il 
coslo delle parti realizzando il sistema. 
Se determinate possibilila di misura non 
inieressano. i componenti chc servirebbe- 
ro per otienerle, evidentementc possono 
essere omessi! 
Come esempio esiremo (ma eminentemen- 
te praiico), per misurare le miglia al gallo- 
ne serve solo un convertitore u/f ed il con- 
laiore (lorneremo su queslo argomento). 
La possibilila di "parzializzare" lo stru- 
menlo si scorge bene nella figura 4.1 qual- 

lro schemi a blocchi equivalgono ai circui- 
ti di misura chc si ottengono con lequaitro 
posizioni di SL 
II commuiaiore non e indicato: i diversi se- 
gnali sono porlati direttamenle al contato- 
re. Cio aiuta a rendcre chiare le cose. 
Iniziamo dalla figura 4c. Cosi si presenla 
la situazione circuiiale quando il commu- 
iaiore c nella posizione 3. leiiura delle mi- 
glia per gallone. Comparando queslo sche- 
con quello chc appare nella figura 2, sco- 
priamo che i due sono basilarmente identi- 
ci. La lensione CC che corrisponde alia 
"velociia" e poriaia al converiitore u/f; il 
segnale d'uscita (fj) giunge all'ingresso di 
clock del conlatorc. II segnale di gale 
(latch/resel) e l'uscita del sensore di flusso 
(fi). In quesia lerza posizione del commu- 
iaiore. quindi. la frequenza di clock divisa 
per quella latch/reset, corrisponde alle mi- 
glia per ore divise i galloni per ora. II risul- 
lato, miglia per gallone, appare nel dis- 
play. 
Passiamo ora alia figura 4b. posizione 2 
del commuiaiore principale. In queslo ca- 
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so, I'usciia dal sensore di llusso deve essere 
impiegala per dare il clock al contalore. 
Gome e gi& siatodclto.cio implica il molii- 
plicare la frequenza d'uscila dal sensore 
Iramile f/u ed ilconveriitoreu/f, connesso 
in serie. II risultato, fj, giungeal contalore. 
II segnalc latch/reset per questa misura e 
derivato da un oscillatore a frequenza fis- 
sa. La frequenza (Is) va regolaia per otle- 
nere un display calibrate in galloni per 
ora. 

Come nel case precedente, I'usciia dal sen- 
sore di llusso, e moltiplicata in frequenza 
per erogare il segnale di clock al contalore 
(G), L'uscita dal Irasduttore di velociia, 
giunge tramite il suo convertitore di ten- 
sione provvede a fornire il segnale latch- 
/resel per il contalore. In questo caso, il 
convertitore u/f e impostato in modo tale 
da dare una banda di frequenze piu basse 
(f;) rispetto alia figura 4c. 

Inline, la posizione4del commutatore, co- 
me abbiamo visto serve per la funzione di 
contagiri. Lo schema a blocehi corrispon- 
dente appare nella figura 4d. Gli impulsi 
die provengono dalle puntine platinate, 
giungono all'ingresso di clock del contalo- 
re. 11 progetto, non prevede il conteggio 
delle scintille-per-sccondo. ovviamente; 
cio die intcressa e il numero di giri al 
minuto. 

Vi e comunque una rclazione tra i due con- 
teggi; in un motore a quattro cilindri e 
quattro tempi, scattano due impulsi dallo 
spinterogeno per ciascun giro del motore. 
II display e calibrato in giri al minuto. o 
"rpm" regolando la frequenza d'uscila 
dell'oscillalore (f;) in relazione diretta. 
Come si fa in genere per questo lipo d'indi- 
calore, il display c praticamente calibrato 
in "rpm - giri x 100". 
Allorche si legge "42,5", tanto per dire, si 

ha la corrispondenza con 4250 giri al mi- 
nuto. 

Lo schema a blocchi 
Nella figura 5 appare il circuito eleltrico 
completo, con la disposizione piii eslensi- 
va. del misuratore del consumo e contagi- 
ri. Sembra proprio una giungla, a prima 
vista! II migliorsistema per cornprenderlo, 
e senza dubbio individuare le varie sezioni 
dello schema a blocchi nel tutto. esami- 
nando i blocchi funzionali uno per uno, 
cosi come sono stali esposti. iniziamo dai 
piu semplici. 
Un buon punto per iniziare I'analisi c l'u- 
scita. 

II contalore ed II display 
In questo settore. un solo circuito integra- 
to (ICI, modello 74C928) fa quasi tutto da 
solo. Non solo comprende un contalore 
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complelo, prevede anche tutta la circuite- 
ria necessaria per pilolare il display, con la 
memoria, il sistema decoder-driver da BCD 
a sellc segmenti, e persino il multiplexer 
per il display. 
Tre BC14I selezionano le cifre del display, 
Com'e pratica comune. di questi tempi, 
s'impiega la gia citala tecnica del multiple- 
xer; in pratica si seleziona una cifra alia 
volta (tramite Tl. T2. T3) c. simultanea- 
mente, il pilotaggio per i sctle segmenti c 
erogato tramite le rcsistenze R34...R40. Le 
cifre si accendono in sequenza. lanto rapi- 
damente che non si pud afferrare il balugi- 
nio con lo sguardo, e sembra che le cifre 
siano sempre accese. 
II punto decimale. successive alia cifra di 
cenlro e acceso in permanenza via R4I. 

I segnsll dl Latch/reset 

Per ottenere un conteggio corrctto, ed il re- 
lative display, prima di tutto il contatore 
deve cssere.rimcsso a zero. 
In seguito il sistema puo mettersi aconlarc 
per un periodo specificato, dopo il quale il 
conteggio e posto in memoria tramite I'im- 
pulso di "latch". Queslo e immcdiatarnen- 
te seguito da un successive impulse di re- 
set. per iniziare un nuovo periodo di con- 
teggio. 
Un altro modo per ottenere il medesimo 
funzionamento i che ciascun periodo di 
conteggio sia preceduto (e seguito) da un 
imoulso di messa in memoria e da un im- 
pulse di cancellazione. in rapidissima suc- 
cessione. 
Nel circuito o blocchi, il "latch/reset" i 
considerate come un segnale singolo; da 
quanto abbiamo appena detto, si vede che 
talc concetto non e proprio esatto. II se- 
gnale "latch/reset" deve cssere diviso in 
due segnali "di funzioni", appunto latch e 
reset, che giungono uno dopo Paltro. rapi- 
damentc, 
Cio si ricava con le gales N4...N9, II segna- 
le combinato di latch e reset e selezionato 
tramite SI. quindi portato alle N7 ed N8. 
L'ultima delta, e seguila da un sistema RC 
(CI5/R24) e da un diodo che laglia i tran- 
sislori ncgativi. 
Due inverlilori, N4 ed N5. "ripuliscono" 
I'impulso risultante, per I'impiego come 
segnale di "latch". S'impiega un circuito 
del genere anche per produrre I'impulso di 
reset. Come si c visto in precedenza, un ga- 
te che fungeda trigger di Schmill(N7)<) se- 
guito da un sistema RC. L'impulsocortoe 
negative che risulta. e "neltato" da N9 e 
portato aH'ingrcsso "reset" del contatore. 

L'osclllalore 
Non vi e futuro. ormai, nell'applicarsi 
troppo nel progello di un oscillatore; si 
prende un integrato adallo, ed il lavoro e 
presto sbrigato. Una scelta abbastanza ov- 
via, ricade sulla ben nota "ricetta" che im- 
piega il timer 555, ovvero, in queslo caso, 
ICS. 
Siccome I'oscillaiore deve essere in grado 
di offrire due differenli frequenze fisse (f0 
ed fi, vedi la figura 3 e la figura 4). il termi- 
nale 7 deirintegrato e portato allo Sic. II 
commutatore e impiegato per selezionare 
una delle due catene resistive: R25. P2e P3 
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Figura 6. II circuito integrato Exar modello XR 4151. che i Impiegato per le conversion! da tenslone a 
Irequenza e da Irequenza a tenslone. 

per fs, ed R26. P4 e PS per U. La rcgolazio- 
ne dci trimmer citati sara vista piu avanti, 
trattando la "procedura di calibrazione". 

I Itasdullorl 
II trasdullorc l.sensorediflusso.losivedc 
alia sinistra in alto del circuito. Gli impulsi 
"galloni all'ora" sono ripresi dal collettorc 
del fototransistore, ben formati da Nl... 
N3. ed inviati alia posizione 3 dcllo Sla. 
II sistema considera il primo segnale fi, 
Per ricavarc il "segnale di flusso", L, dal- 
I'uscita di N3 occorre un pochino d'impe- 
gno in piu. TramiteCl,gli impulsi giungo- 
no all'uscita del converlilore frequenza- 
tensione IC2; I'uscita di queslo IC (termi- 
nalc 1) giunge al converlilore lensione- 
frcquenza IC3. L'uscila giunge alle posi- 
zioni I e 2 di Sib. Ovviamente, questa 
descrizione della circuiteria elaborata lu- 
torno ad IC2 e IC3 6 molto abbreviata, al 
momento, ma torncremo su queslo punto 
particolare in seguito. 
II trasduttore della velocita ("2" nello 
schema a blocchi) c- mostrato a destra ed in 
basso nella figura 5. Come si e detto, que- 
slo e un generatorc in continua, o CC, che 
produce una lensione proporzionale alia 
velocita. 
La tensione e falta passare. tramite un si- 
stema RC che serve a sopprimere le inter- 
ferenze. al piedino 7 dell'IC4. 
ITC si prende cura di effettuare la conver- 
sione della tensione alia Irequenza (u/f)- 
L'uscila, dal terminale 3. pub essere impie- 
gata in due modi diversi. Nella posizione 3 
diSI.il segnale e passatodirettamente tra- 
mite S lb all'ingressodi clock del contatore 
(fj); nella posizione 1. dei brevi impulsi nc- 
gativi. derivati dal segnale d'origine trami- 
te un sistema RC ed N6. sono dati. tramite 
Sla. al circuito latch/reset, 
Queslo segnale f., deve essere a Irequenza 
molto piii bassa di fj. Per tale ragione, il si- 
stema di temporizzazione del converlilore 
u/f e commutato tramite Sid. Nella posi- 
zione I, il C18 e la R28 sono collegale al 
terminale 5 deHTC4; nella posizione 3, si 
usano C19. R27 e P6. 
II terzo "trasduttore" per il contagiri, in 
realta non e nulla di piii di un formatore 
d'impulsi collegato alle puntine piatinaic 
dello spinterogeno. Lo si vede in basso a 
destra nel circuito. Come si vede. il segnale 
che proviene dalle puntine, pilota il transi- 
lore T4; queslo. e seguito da un multivi- 

bratore monostabile (N10. N11) cheeroga 
un breve impulse al livello logico TTL titt- 
le le volte che le puntine si aprono. Queslo 
segnale risultante, f>. giunge alia posizione 
4 dello Sib. Si deve notare che, quando 
s'impiega un sistema d'ingnizione eletlro- 
nico, usualmentc e meglio effettuare la 
connessione al contatto dalla pane della 
bobina EHT. per I'ingresso (R30). In allre 
parole, in queslo caso non si fa capo diret- 
to al dado dello spinterogeno, ma a quello 
della bobina. 

II converlilore Irequenza-tenslone 
1 convcrtitori da I requenza a lensione. e da 
tensione a frequenza, impiegano un circui- 
to integrato della EXAR. precisamenle il 
modello XR415I. Per completare il circui- 
to. di questi ne servono tre; ICl, 1C3 ed 
1C4. Non abbiamo ancora discusso talc IC 
in dettaglio, ma purtroppo non vi e spazio 
per Carlo in queslo articolo. Ci alterremo 
quindi all'indispensabile, dal punto di vi- 
sta funzionale. 
La figura 6 mostra il circuito a blocchi in- 
terno dellTC. Per ottenere la conversione 
da frequenza a tensione. I'impiego e il 
seguenle: 
il segnale da converlire e applicato ad un 
ingresso del comparatore e ad una tensio- 
ne di riferimenlo in CC che appare agli al- 
tri terminali 6 e 7, Quando il segnale in 
uscita crcsce e cala intorno al livello di rife- 
rimenlo, I'uscita del comparatore commu- 
ta dalla lensione positiva generale a 0V 
continuamente. Ogni volta che diviene po- 
sitiva. fornisce il trigger allo "one-shoot" 
(multivibratore monostabile); il dello pro- 
duce un impulso corto al "logic output" e 
chiude lo "switch" per un periodo breve, 
costante. Quando lo switch t chiuso, una 
correnle costante che proviene dall'oppor- 
luna sorgente, e inviata all'uscita o termi- 
nale I, dalla quale e poi impiegata per cari- 
care un condensatore eslerno. E ovvio che 
quando la frequenza d'ingresso e piii ele- 
vata. lo switch si chiude a sua volta piu ra- 
pidamente; il condensatore esterno di con- 
seguenza si carica ad una tensione piii alia. 
Si ha in definitiva una lensione d'uscila 
che e proporzionale alia frequenza; la con- 
versione frequenza-tensione, in altre paro- 
le! La sorgente d'inlensila pud essere con- 
trollata da una resistenza connessa al ter- 
minale 2; regolando in queslo modo la 
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Flgura 7. Clrcullo semplltlcalo che serve per la sola misura delle mlglla per gallone. 

corretile, si varia la gamma di tensioni d'u- 
scila oltcnute. 
Nel circuito principale(figura 5). tale prin- 
cipio e impiegato per IC2. Gli impulsi dal 
sensore di flusso sono falti passare Iramite 
Cl al terminale 6 dell'IC. L'altro ingresso 
comparatorc e collegato ad una tcnsione 
di riferimento, slabilila da R6 ed R5. 
II sistema RC C2/R8 delermina il periodo 
di tempo monostabile; questo, a sua volta, 
corrisponde al tempo in cui lo switch nel- 
I'lC rimane chiuso. In effetti.tuttavia.il si- 
stema RC determina la gamma di lensione 
alfusciia. C5 c il "condensalore esterno"; 
e caricato iramite il terminate I quando lo 
"switch" e chiuso, e si scarica attraverso 
Rll Ira un impulso e I'allro. 
La resistenza R9 regola lacorrenteerogata 
dalla sorgente d'intensita. I valori dei vari 
componenti (e per C2/R8, C5 ed R9 in 
particolare) sonoscelti in modo tale, che la 
tensione d'uscita varia tra 0 ed 8V. per tut- 
la la gamma completa di frequenze all'in- 
gresso. 

Convertltore lenslone-lrequenza (IC3. IC4) 
Nel misuratore di consumo, s'impiegano 
due di questi circuiti. II primo e parte del 
circuito di convcrsione della frequenza per 
il scgnalc die giunge dal sensore di flusso 
(IC3). il secondo serve per convertire il sc- 
gnale del trasdullore di velocila (IC4). 
S'impiegano gli stessi 1C gia visli nel con- 
vertitore da frequenza a tensione, per cui ci 
si pub ntiovamente rifcrire alia figura 6. in 
questo caso. I'impiego e il scguentc; 
La tensione d'ingresso i applicala al termi- 
nale 7. 
Quando questa lensione c piu alta di quel- 
la presente al terminale 6, il comparatore 
da il trigger al monostabile. Durante il pe- 
riodo monostabile, la sorgente d'intensita 
eroga correnle tramite lo switch al termi- 
nale l;al tempo stesso, "I'uscita logica"ea 
0 V. Dopo il periodo di stabilita dell'one- 
shoot, rinterrultoresi apree I'uscita logica 
passa al valore di alimentazione positivo. 
Come in preccdenza, gli impulsi di corren- 
le che provengono dal terminale I sono 

impiegati per caricare un condensalore 
esterno (C6 oppure CIO nella figura 5). 
Questo condensalore e anche collegato al 
terminale 6, cosicche, ogni volta che lo 
switch chiudc, la tensione al terminale 6 in- 
grandisce con un ammontare costante. 
In pratica, il circuito e elaborato in modo 
tale, che la lensione ai capi del condensalo- 
re pud salire ad un valore piu grande della 
lensione d'ingresso in un solo ciclo; subito 
dopo I'interruttore si apre ed il condensa- 
lore inizia a scaricarsi tramite R14 oppure 
RI8. 
Quando la lensione al terminale 6 cade ad 
un valore piii piccolo di quclla d'ingresso 
presente al terminale 7, il monostabile ri- 
ceve di nuovo il trigger; il condensalore e 
caricato, quindi ricomincia a scaricarsi. 
E logico che se la tensione d'ingresso c ab- 
bastanza elevata, il condensalore si scari- 
chera rapidamentc sino a questo livello, 
cosicche il monostabile sara soltoposto a 
trigger spesso. Una tensione d'ingresso 
modesta, al contrario, dara come risullato 
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un ciclo di carica infrequente. Di conse- 
guenza, effetiivamente gli impulsi di con- 
trollo incrementano man mano che la ten- 
sione d'ingresso cresce. Quando lo switch 
si apre e si chiude, gli impulsi appaiono an- 
che alia "uscita logica". La frequenza di 
qucsto segnale d'uscita, logicamente, i a 
sua volta proporzionale alia lensione d'in- 
gresso. In altre parole, una lensione d'in- 
gresso al terminale 7 e convertita in fre- 
quenza al terminale 3. Esattamentecioche 
si voleva ottenere. 
La gamma della frequenza d'uscita pud es- 
sere modificata mutando i valori del siste- 
ma collcgato al terminale 5. 
Dopo tutto, questo sistema RC determina 
il periodo di lavoro del monostabile. Co- 
me abbiamo visto, ci6 si ottiene in realta 
tramite l'IC4; unooduesislemi diversi.so- 
no selezionati per mezzo di Sid; due pro- 
ducono le frequenze d'uscita desiderate (L 
oppure fj). P6 incluso in uno dci due si- 
stemi per pqter effettuare la calibrazione. 
La frequenza d'uscita pud anche essere 
modificata variando la resistcnza di con- 
trollo che fa capo al terminale 2; cid deter- 
mina la corrente d'uscita che proviene dal- 
la sorgente d'intensita. Per IC3 s'impiega 
una resistenza fissa, ma IC4 richicde una 
calibrazione, Ecco perche i previslo il PI. 

II commutalore principals dl lunzlonl (SI) 
SI e un commutalore, tradizionale con 
quattro gruppi di contatti e quattro posi- 
zioni. Vcdremo ora quali bande di misura 
possono essere scelte e come, Abbiamo gid 
notato quali segnali sono commutati ai va- 
ri punli. 
Tuttavia, un breve riassunto pud essere 
utile e chiarificatore, specialmente se si ha 
Pintenzione di limitare I'intero circuilo al- 
ia sola misura della funzione che interessa. 
Sla seleziona il segnale latch/reset per il 
contalore. 
S'impiega uno dei quattro segnali a se- 
conda dalla necessity f;. L,, fi, oppure fj, 
SI b invia il segnale di clock al contalore: fj 

2 

is 

Folo 2. Protolipo del mlsuratore del consumo. 

per le posizioni I e 2, f) per la posizione 3, 
ed f< per la posizione 4. 
L'oscillatore e opportunamente commuta- 
10 dall'SIc: si ha la frequenza f„ nella po- 
sizione 2 e la fi nella posizione 4. Non e im- 
picgato per commutare il sistema RC che 
serve per il converlitore dalla lensione alia 
frequenza (IC4): si ha la gamma di fre- 
quenza f> nella posizione I e la fi nella po- 
sizione 3. II converlitore non e utilizzato 
nella posizione 2 e 4. 

Ed Inline, com'i owlo ... 
... I'alimentazione. Questac I'ultima partc 
del circuilo elettrico, sin'ora non tratlata, 
Non vi e comunquc un gran che da dire, 
Poichc nulla pud essere diverso da come e 
presentato, quale motivo di approfondi- 
mento rimane? 
Si richiedono due tensioni di alimentazio- 
ne; 12V e 5V. La lensione a 12V 6 pronta- 
mente reperibile; la si riprende dall'im- 
pianlo elettrico deH'auto. La scconda len- 
sione, a 5V, d stabilizzata tramite un rego- 
latore 1C che provvede anche a ridurla: si 
tratta deiriC9. L'impiego dcll'IC e senza 
dubbio il metodo piii semplice e piii facile 
per ottenere la funzione, ed e perfettamen- 
le adeguato allc necessita del circuilo. 

11 lunzlonamento con la sola misura "mlglla per 
gallone" 
Uno dci maggiori inleressi in gioco, allor- 
che si realizza un misuratorc del consumo 
del carburante, e il risparmio. 
Con qucsto concetto in mente, spesso si 
pud preferire la realiz.zazionc di un assie- 
me semplificato che misura solamente 'le 
miglia per gallone, lasciando da pane le al- 
tre portate o funzioni. II risultato cui si 
pud giungere d illustralo nella figura 7. La 
si compari con la figura 5! 
1 principi di funzionamento sono i mcdesi- 
mi. con I'eccezione secondaria del circuito 
che produce gli impulsi di latch e reset (NI 
... N4). Se tullocid va montato sulla base 
che si vede nella figura 8. e possibile colle- 

gare I'uscita di N3 della figura 5 agli in- 
gressi di N7 ed N8. 
1 n lal modo si ottiene lo stesso tipo di lavo- 
ro svollo da NI ... N4 nella figura 7. ma si 
deve sopportare il costo di due IC, invece 
che di uno solo, 
Uno stampato per la versione semplificala 
apparird sui prossimi numeri. 

La realizzazione 
La versione completa ed estesa dell'appa- 
recchio, display incluso. pud essere mon- 
tata sul circuito stampato che si vede nclle 
figura 8 e 9. Gli unici componcnti non in- 
clusi su talc basetta sono i trasduttori ed 
SI. 
Le eonnessioni rivolle a queste parti, sono 
chiaramentc indicate, cosicche la relativa 
filatura non dovrebbe prcsentare alcun 
problema. 
Come indica la linca a tratlcggio sul lalo 
parti, la sezione display pud essere segata 
via e montata ad angolo retto con il rcsto. 
Cid d;'i luogo ad una realizzazione che si 
potrebbc definirc "fiat package", o "ap- 
piattita". 
L'unica parte del sistema che durante il 
funzionamento lende a divenire piuttosto 
calda, e il regolatore IC che eroga la len- 
sione di 5V. Lo si deve quindi montaresu 
di un adatto dissipalorc. Un altro punlo 
che conviene osservare attenlamente, e la 
scric di ponticelli presenti sulla base, 6 ben 
noto che si tende a dimenticarli, ma pur- 
troppo, i ponticelli non sono meno essen- 
ziali di qualunque altra partc! 
L'installazione dei trasduttori e le eonnes- 
sioni che li raggiungono d una questione 
che merita ulteriori commenti. 
La connessionc dal trasdullore 3 alia bobi- 
na d'iniezione non rappresenta certo un 
problema. Tuttavia, si deve nolare che 
alcune accensioni elettroniche prevedono 
una speciale uscita per il contagiri. 
Se questa e disponibile. pud essere impie- 
gala; se invece non vi e, la miglior connes- 
sionc e quella usuale alia bobina EHT: si 
noli bene, come e gid stato detto, non allo 
spinterogeno. 
Vi e solamente un sensore di flusso rimrac- 
ciabile, che perd serve per la stragrande 
maggioranzadelle autombili. Non deve es- 
sere impiegato solo in quei modelli che 
hanno un limitatore di sovra-afflusso col- 
legato dal carburatore al serbatoio. In pra- 
tica, cid vuol dire che le macchine munite 
d'iniezione ad alta pressione non possono 
adottare questo dispositive. Anche su die- 
sel e impossibile l'impiego. In tulti gli allri 

Elenco componenll 

Reslslenze: 
R1. R 2, R 23. R 24. R 28 22 k 
R3,R 1 2,R 13,R 19 tOOk 
R4,R5.R6.R 15.R30.R31, 

R32 10 k 
R 7,R8,R I6.R2I - 4k7 
R9 = 15k 
RIO - 5k6 
RI1 150 k 
R 14 - 220 k 
R1 7 6k8 
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Flgura 8 e 9. Clrculto stampato lato rame a lalo parll dello strumento nella versions plu elaborata. 

R18 - 68 k 
R20 3k9 
R22 33 k 
R25 120 k 
R26 - 3M3 
R27.R33 1 k 
R29 -12k 
R34 R41 18 Si 
PI - 10 k trimmer 
P2 = 500 k trimmer 
P3 = 100 k trimmer 
P4,P5 1 1 M trimmer 
P6 ; 2k 5 trimmer 

Condensalori 
C1.C6,C10,CI6 = lp/35 V 

lantalio 
C2,C3,C18.C22,C25. 

C26 - 10p/35 V tantalio 
C4,C 11 ,C 12,C13,C20, 

C24 = 100 n MKM 
C5 - 72v125 V 
C7.C17 - 10 n MKM 
C8 = 22 n 
C9 - 4p7/35 V tantalio 
C14 68 n MKM 
015 - 3n3 MKM 

019 = 330 n MKM 
021 = 680 p ceramico 
023 = IOOM/16 V 

Semicondullori: 
Dl - 4 7/400 mW 
D2= DUS 
D3 = 1N4001 
D4 = 15 V '400 rrW 
T1 T3 = BO 141 
T4 BO 107B, BO 547B o equiv. 
101 - 740928 
102,103 = XR4151 

104 = XR4151 Ol LM 331 IM 
105 = 555 
106 4049 
107 = 4093 
108 7400 
109 - 7805 oi LM,'i4n TR 
Dpi Do3 display LED a sette 

segmenli con II catodo comune. 
es; MAN 4640A 
Varie: 
SI * 4 vie 4 posizioni 
per il sensore di flusso 
e quello di velocity vedi II lesto. 
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casi, il sensore del flusso pu6 essere inseri- 
to tra la pompa ed il carburatore. 
II trasduttore della velocila e piii compli- 
cato. Lo si pu6 accoppiare (meccanica- 
mente) al cavo di eccilazione dello stru- 
mento. Siccome i costrultori di autombili 
sembra siano rilutlanti ad impiegare cavi 
standardizzati, vi sono diverse versioni di 
trasduttore della velocita che hanno diver- 
se connessioni. La Tabella I, dii un'idea 
Ijcnerale delle possibility. 
E certo una buona idea, quando si ordina 
il trasduttore, fornir I'indicazione precisa 
del inodello della macchina sul quale do- 
vrebbe essere installato. 
Ovviamenle, i negozianli al dettaglio e 
persino gli importatori, non gradiscono 
tcncre in stock tuttc le possibili versioni. ma 
ci e stato assicurato che sono comunque 
disponibili. I modelli meno comuni 
richiedono piu tempo per Pinvio, ma e tutto. 
Le connessioni elettriche al trasduttore 
della velocity consistono in due fili. Quale 
di questi due sia il dipcndc dal mon- 
taggio (sul tachimctro o sulla scatola del 
cambio), Se le connessioni sono invenite, 
il dispositivo non funziona, ma in cambio 
non avviene alcun danncggiamcnto. Lo 
scambio dei fili annulla il problema. 
Vi sono quatlro connessioni che provcn- 
gono dal sensore del flusso. Due di questc 
(quella verde e I'altra gialla-nera) servono 
per la lampada; una fa capo al punto "Y" 
(+ 12 V), e I'altra alia massa. 
Poiche il dispositivo impiega una normale 
lampada, anche se i fili sono scambiali, 
non accade nulla di nocivo. 
Gli altri due fili (blu e rosso) provengono 
dal fototransistore. II filo blu facapoall'e- 
mettitore, cosicchi e necessario effettuare 
la relativa connessione al punto 0 V, II filo 
rosso, collettore, deve giungere al punto 
"X". 
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Flgura 10. Par la callbrazlona dallo atrumanlo, basla queato templlce clrculto. 

essere ignorati) 6 la seguente: 
1. Si tolga la connessione al sensore del 

flusso e si applichi il segnale a 5 Hz al 
punto "X". Con SI nella posizione 2 (gal- 
loni all'ora). P2e P3devono essere regolati 
in modo da far indicant al display 4,7 gal- 
lon! all'ora (oppure 21,3 litri all'ora). 
2, lasciando il segnale a 5 Hz collegato al 

punto "X", si slacchcry il valoredi -fSV 
a questo ingresso (la lensionc pub essere 
riprcsa daH'alimcntazionc gcnerale del 
circuito). 
Si pottery SI nella posizione I, esi regole- 
ra PI sino a che il display moslri 21.3 litri 
per 100 Km, 
3. Si applichery lo stesso segnale detto, 

con il commutatore nella posizione 3. 
Si regolery P6 per leggerc 13,3 miglia per 
gallone (o 4,7 chilometri per litro). 
4, Si portery il commutatore nella posi- 

zione 4 e si applichery il segnale di pro- 
va a 50 Hz all'ingresso del contagiri (R30). 
Si aggiusteranno P4 c P5 per la corretta let- 
tura: 15 (x 100) giri per tin motore a quat- 

tro cilindri c quatlro tempi, e 10 (x 100) gi- 
ri, per un motore a sei cilindri. 
Concludendo, noi pensiamo che chi ha 
una vettura con motore ad 8 cilindri, o ad- 
diriltura a 12 cilindri, non sia interessatoal 
misuratore del consumo ... 
Come i stato detto in precedcnza qucsta 
procedura di calibrazione pub essere ac- 
corciata pib o meno radicalmente, se si 
scelgono meno funzioni di misura. In par- 
ticolare, se si realizza la versionc di base 
(che offre la sola misura delle mpg) mo- 
slrata nella figura 7, la procedura e la se- 
guente; 
— si staccano ambedue i sensori e si appli- 
ca il segnale a 5Hz al punto "X" ed il +5V 
al punto "W". 
— si regola il PI per la lettura di 13,3 mpg. 
Quale che sia la versionc realizzala, si pub 
sperare che il letlorc possa raggiungere gli 
stessi risultati ottenuti dai progeltisti; il 
20% di risparmio nel consumo! Cib dimo- 
stra che in precedcnza i progeltisti non 
erano tanto abili nella guida. 

La calibrazione 
I trasduttori sono giy calibrati di fabbrica. 
Non si deve toccare la vite di aggiustamen- 
to nel sensore di flusso! 
Cib significa che il circuito pub essere cali- 
brate semplicemente applicando dei se- 
gnali che rimpiazzino quelli dei trasduttori 
prima di montare I'intero apparecchio in 
auto. 
I segnali che soslituiscono quelli del tra- 
sduttore della velocita sono molto facili da 
ricavare; tutto quel che serve b una tensio- 
ne continua CC. 
Per il sensore del flusso ed il contagiri, al 
contrario, occorre un segnale a bassa fre- 
quenza formato da onde quadre. 
Per evitare la necessity d'acquisto di un ge- 
neratore di funzioni, proprio per eseguire 
questo lavoro, si pub realizzare un sempli- 
ce circuitino ausiliario che produca questi 
segnali. Come si vede nella figura 10. il cir- 
cuito consiste in un semplice alimentatore 
a rete e in un divisore per dieci; il tutto pro- 
duce segnali di riferimento a 50 Hz e 5 Hz. 
Impiegando questi segnali. I'intero proce- 
dimento di calibrazione (ovviamente se si e 
realizzata la versione meno complessa del- 
lo slrumento, con meno funzioni, i corri- 
spondenti passi di laratura in piu devono 

Tabella 1 

Modelli raccomandall per 
I'lmpiego con le velture; 
Volkswagen maggiollno: 
Porsche (solo alcunl lipl): 
Volkswagen Iraslormabile, Golf: 
Audi-BMW-Fiat-Mercedes: 
Opel-Volvo: 
Flat-Volvo: 
Mazda-Toyola-Dalsun-Coll: 
Furgoncinl Luv e Courier: 
Mazda-Toyota 1973 e successive 
Rover (solo per alcuni modelli) e 
lutte le macchine U.S.A. eccettuali 
i modelli Ford; 
Products & American Motors: 
Per lutte le macchine americane 
del 1968 o piii vecchie 
macchine con cambio 
automalico opzionale: 
oppure. 
Datsun-costruZione americana- 
camionelte (se in dubbio si deve 
provare anche I'altacco THD); 
prodotti Ford dal 1969 
o piu recenti; 
Vetture American Motors 1972 
0 piii recenti; 

Trasduttori 

Inneslo del cavo Monlagglo del Modello del 
dello Speedometer trasduttore trasduttore 
18 x 1,5 mm. Sul conlachilomelri G-18 
Metrico 
18 x 1,5 mm. Sulla Irasmisslone G-18 
18 x 1,5 mm. Sulla Irasmisslone G-18 
Metrico 
16 x 1,5 mm. Sul conlachilomelri G-16 
22 x 1.5 mm Su'ta Irasmissione G-22 
Metrico 
Ad inneslo Sul conlachilomelri G-9 

7/8-i8 Sulla Irasmisslone G-7 
SAE 
5/8-18 Sul conlachilomelri G-8 
SAE 

16 x 1,5 mm. 

Ad inneslo 
S-100 
Ad innoslo 
S-400 

Sul conlachilomelri G-9 

Sul conlachilomelri G-10 

Tabella 1. Dlsponlblllli del traaduttort "Speedlransducer", baaata aul datl del coatrultore. 
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Nella stragrande maggioranza 
delle automoblli, II numero di girl 
del motore (r.p.m.) 6 indicato su 
dl una scala analogica. Volendo, 
perb, I'lndicazione digitale 
ottenuta su display a sette 
segment) jb perfettamente 
ottenibile. 

Tabella 1. 

Tlpo dl motore Frequenza d'lngresaoGIrl a 
per 6.000 girl 50 Hz 

1 cil.-2 tempi too 3000 
2 cil.-2 tempi 200 1500 
3 oll.-2 tempi 300 1000 
1 CII.-4 tempi 50 6000 
2 cil.-4 tempi too 3000 
4 oil,-4 tempi 200 1500 
6 cil.-4 tempi 300 1000 
8 cil,-4 tempi 400 750 

II circuilo impiega un display a due cifre 
calibrate) in centinaia di giri per minuto, 
come dire che, ad esempio, 6.000 giri pro- 
ducono I'indicazione di 60. Vi sono due ra- 
gioni principali per reslringere a due cifre 
il display. La prima e che, semplicemente, 
una precisione maggiore non e necessaria; 
la seconda che altrimenti servirebbe un 
tempo di gate molto superiore, con il risul- 
lato che il contatore non potrebbe manife- 
stare i mutamenti rapidi nel numero di 
giri. 
11 circuito e una versione rivedula c moder- 
nizzala del contagiri pubblicato in un nu- 
mero precedente di Elektor edizione tede- 
sca (Eleklor I, dicembre del 1974). 

segnali d'ingresso sono ripresi alle punti- 
ne platinale; I'ampiezza degli impulsi ri- 
sultanti e limitata dallo zener Dl, quindi 
"formata" dal transistore Tl e dal mono- 

stabile forato da NI/N2. 
Gli impulsi sono conlati da 1C3 (contatore 
a due decadi) le uscite del quale sono con- 
nesse a due piloti da BCD a sette segmenti, 
muniti di latches/decoder. L'impulso di 
reset per il contatore (come dire la base dei 
tempi) e l'impulso di memorizzazione e ri- 
cavato da un timer 555 (1C5). 
II circuito ha tre punti di regolazione. 
II potenziometro trimmer PI regola I'am- 
piezza deH'impulso di reset. Nella maggio- 
ranza dei casi, e sufficiente regolare questo 
potenziometro nella posizione intermedia, 
Non sempre pero; infatti si puo scoprire 
che la stability e la precisione del circuito 
migliorano se si sceglie una posizione di- 
versa. II periodo di latch, quindi il rappor- 
to al quale sono mostrate le successive mi- 
surazioni, pub essere regolato Iramite P2. 
P3, infine, serve per calibrare il contatore. 

Ci6 puo essere fatto impiegando un gene- 
ratore di bassa frequenza munito delta sca- 
la ben calibrata, o impiegando la frequen- 
za di rete. Nel primo caso, la frequenza 
d'ingresso dipenderb dal tipo di motore 
con il quale s'inlende impiegare il contagi- 
ri. II contatore va calibrato per un valore 
di giri al minuto pari a 6.000, ed occorre un 
segnale che simuli quello dalo dalle punti- 
ne del motore in questione (vedi la Tabella 
I). II segnale sara ovviamente applicato al- 
I'ingresso del circuito, e si regolerit il P3si- 
no a che interverra I'indicazione di 60. Se 
un generatore di bassa frequenza non e di- 
sponibile, si pub usare la rete-luce oppor- 
tunamente ridotta (ad esempio: per mezzo 
di un trasformatore da campanelli). 
P3 sara regolato sino a che non si ricava la 
lettura prevista (vedi la Tabella 1 "giri a 50 
Hz"). H 
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Non si tratta di un nuovo metodo d'installazione per altoparlanti, ma 
di un sussidio acustico per guidare in modo piii "liscio" (quindi piu 
economico). Mentre molte cose odiernamente "divengono decimali", 
a quanto pare il costo guida sta diventando "logaritmico", ed ogni 
sistema che aiuti a risparmiare, su strada, non pud che essere il 
benvenuto. L'idea che forma la base di questo progetto e valutare il 
costo di ogni accelerata (non "accelera" i costi?). In altre parole, se 
si resiste all'impulso di "darci dentro" o di premere violentemente 
I'acceleratore per una settimana, pud essere interessante vedere 
qual'e il risparmio di carburante. 
Perche non provare? 

W.H.M. van Dreumel 

E o\ vdamenie possibile calcolare con buo- 
na prccisione quanta energia costa accelc- 
rare con ogni macchina, da mettiamo 20 a 
40 miglia (da circa 32 Km a circa 65 Km) 
all'ora (per ottenere questi dati non serve 
telefonare aH'Automobile Club). 
Brevemcnte, il calcolo lo si pud eseguire 
cosi: se !a macchina all'inizio corre ad una 
velocita di x melri per secondo, e poi la ve- 
locity e incrementata ad y metri per secon- 
do, I'accelerazione (a) e y - x melri per se- 
condo in un secondo. o; 

a=— (m/s* 
t 

Perche (m/s )? Semplice, perche la veloci- 
ty i misurata in melri al secondo e non in 
miglia al secondo o chilometri al secondo 
(lo chiariamo per i distratti). 
E lutto questo come pud esscri" utile? Bre- 
vemcnte. e possibile il rapporlo al quale la 
velocity della macchina aumenta, con un 

qualunque accelcrometro. o sistema per 
misurare I'accelerazione. In pratica. un 
guidatore "liscio" raramcnle accelera a 
piii di I m/s . Come cambia il parametro 
di consume se si giunge ad accelerazioni di 
5 m/s2 7 

L'accelerometro 

Come si pud misurare pralicamente I'acce- 
lerazione? Vi e un semplice sistema sempre 
sotl'occhio a tantissimi guidatori; si tratta 
dei vari portafortuna che dondolano appe- 
si a cordicelle. Quando la vettura & ferma, 
o si muovc ad una velocita costanle, i por- 
tafortuna se ne stanno fermi (semprechi) 
non si mctta in campo qualche complica- 
zione che pud venire dalla teoria della rela- 
livita), Se la velocity aumenta, il portafor- 
tuna d spinlo aH'indictro, anche se Iralte- 
nuto dalla cordicella, piii forte e I'accela- 
zione. piii forte e la spinta all'indietro (vedi 
la figura I). 
L'accellerometro deU'economizzatore di 
carburante. e basato sullo stesso principio. 
Come si vede nella figura 2, il cuore del si- 
stema e "un peso su una placca su di un si- 
stema oscillante in una scalola"... il tutto, 
preparato in casa, com'e ovvio. Quando la 
vettura accelera, la striscia appesantita, si 
muove sul perno, e cid facendo varia la fre- 
quenza di un osciliatore audio. Alle basse 
accelerazioni, la frequenza del segnale e 
lanto bassa, da risullare inaudibile. Se 
I'accelerazione aumenta si ode un ronzio 
cupo. Se "ci si da dentro", I'apparecchio 
risponde con un segnale forte e netto. Si 
polrebbe definire il lutto "Swinging Strip 
Controlled Oscillator" (osciliatore coman- 
dato da un pendolo a striscia), ovvero 
SSCO, in pratica. 
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I dettagli del meccanismo si vedono nella 
figura 2. 
La striscia pendolanle puo esscre ricavata 
da un lamicrino in rame, saldando un trat- 
to di lubo aU'estremita superiore. Nel tu- 
belto si fara passare una vile, in modo che 
II tutto possa oscillare liberamente. Nella 
parte bassa della striscia, si fissera un gros- 
so dado che servira da peso, Qual'e il mi- 
glior peso, lo si puo scoprire sperimental- 
mente. 
Come si vede nelle figure 2b c 2c, un LED 
ed una LDR sono montati sulle due pareti 
antistanti della scaiola, ed in tal modo la 
fotoresina non pu6 "vedere" il LEDquan- 
do la siriscia-pendolo resta perfettamente 
vcrlicale. 
II LED inizia ad illuminare la LDR dopo 
che il sistema di pendolo e ruotato all'in- 
dieiro di un cerlo angolo. 
Si possono otlenere diverse indicazioni ca- 
ratterisliche sagomando la finestra nel 
pendolo; se si preferisce la forma quadra- 
ta, si ha un cambiamento improvviso e 
netto dalla frequenza bassa a quella elcva- 
la, menlre una sagoma a cuneo d& un in- 
cremento piii graduale, 
La scatola del protoiipo i siaia costruita 
saldando assieme dei pezzi di laminato 
plastico per circuiti stampati sul lato rame. 
In tal modo si i ottenuto un sistema "sta- 
gno" (non solo "a stagnol") che ha per- 
messo all'autore di effettuare il riempi- 
mento con olio da motorc per smorzare il 
movimento del pendolo. Forse una solu- 
zione del genere e gia oltre alia capacita di 
molti noslri lettori, ma in tal caso, una fa- 
cile soluzione alternativa di riempimento 
pu6 essere il scmolino. 
II dispositivo completo pub esscre colloca- 
te in ogni punto utilizzabilc dell'automo- 
bile. II pendolo a striscia deve poter oscil- 
lare liberamente, come e intuibile, ma si 
devono prevedere due stop di fine corsa. 
Se il complesso dimostra d'essere troppo 
sensibile, fischiettando ad ogni modesta 
accelerazione, vi sono due soluzioni. Una e 
quella d'impiegare un peso terminale piii 
massiccio, ma un'operazione del genere, 
cvidentemente, prevede il completo smon- 
laggio del tutto. L'aliernaliva pub essere 
allora preferibile: montare la scatola con 
una angolazione, in modo tale che la stri- 
scia pendolare la tocchi, quando la vettura 
e ferma. In tal modo, servira una certa ac- 
celerazione per ottenere il primo movi- 
mento. 

Lo schema elettrico 

II multivibratore astabile che eroga il se- 
gnale di richiamo, e mostrato nella figura 
3. Si tralla di un circuito standard per il 
"555" impiegato, che e stato descritto nel- 
le piu diverse applicazioni e guise... 
La frequenza d'uscita dipende dal valore 
della LDR. di RI e del C1, Se sulla LFR in- 
cide una luce maggiore o minore, la fre- 
quenza diviene piii alia, o piii bassa. 
La gamma di frequenze che e prodotla, 
pub essere modificata scegliendo valori di- 
vesi per il CI. 
Per esprimere i segnali, serve un altopar- 

w \ ▼ 
- i mil ) 

Figura 1. Un peso clondolante si sposta all'lndletro quando l automoblle accelera. 
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Figura 2. Deltagll meccanlcl dl una verslone piii sollsllcata dl accelerometro, baaato aul peao oaclllante. 

lante dall'impedenza relalivamente alia, 
con un valore di 60 D come minimo asso- 
lulo. Se si dispone solamente di un alto- 
parlante che abbia un valore d'impedenza 
piii bassa. e necessario aggiungere in serie 
una resislenza che cumuli, per avere il va- 
lore totale in nessun caso piu piccolo di 60 
O. 
Noi non pensiamo che questo articolo pos- 
sa risolvere la crisi petrolifera, ma che co- 
me sussidio per ridurre i singoli consumi 
dei noslri lettori automobilistici possa ave- 
re la sua utilila. Ci piace sapere che in se- 
guito qualche lettore potra dire; "da quan- 
do impiego raccclcromelro di Eleklor, 
sono diventato un pilota da I m/s2..." 

I/V 
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LDII 

555 
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I 
'il 

I 
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Figura 3. Circuito deH'oscillatore audio. 
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Negli anni trascorsi, si sono visti numerosi 
circuili progettali per proteggere le macchi- 
ne dalle attenzioni dei ladri. Molli di questi 
progelti erano indirizzati a confondere i 
malviventi che si limitano a porre in corio i 
contatti della chiave d'accensione, o che im- 
piegano una chiave falsa. In molti casi, I'i- 
dea basilare era I'impiego di un interruttore 
secondario nel filo del primariddella bobina 
che interrompeva it circuito, ben cammuffa- 
to e nascosto; teoricamentc non rintraccia- 
bile dal ladro. In via di principio, tale appli- 
cazione poteva sembrare attraente, tutlavia, 
nella pralica sorgevano due tipici difetti. 
Priina di tutto, rinterruttore pur dovendo 
essere ben nascosto, doveva rimanere alia 
portata del proprielario, e disinseribile con 
una semplicissima manovra; due condizioni 
contrastanli. In secondo luogo, una volta 
spenla c prcfevata la chiavetta d'accensione, 
anche rinterruttore antifurto doveva essere 

effettivamente I'accensione, visto che i con- 
tatti del relais, re/a che sono inseriti nel cir- 
cuito del primario della bobina rimangono 
aperti. Se tuttavia i contatti a "tocco" che si 
vedono sono portati dalle dita, nel TI scorre 
una modesta corrente di base, che porta 
questo transistore nella conduzione cosi co- 
me la coppia di Darlington T2 e T3. Come 
risultato, il relais si chiude, e sino a che il 
contatto re/b e chiuso, il relais rimane nello 
stato detto. Cosi, il motore puo essere avvia- 
to normalmente. Quando si apre il circuito 
di accensione, il relais cadcautomaticamen- 
le a riposo, ed in tal modo ripristina la situa- 
zione di antifurto. 
II circuito, di pers6, e molto convenzionale, 
II sistema RC costituito da R3 e C2, che e in- 
scrito nella linea di alimentazionc del Tl.ed 
il condensatore di stabilizzazione Cl, pro- 
tegge il circuito dagli effetli degli impulsi 
transitori che potrebbero essere generati, ad 

Un tocco sulla testa dei ladri 

Sistema antifurto per la macchina attivato a "tocco" 

E. Schorer 

6 12 V 
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posto in "off, altrimenli, I'antifurto sareb- 
be stato privo di ogni efficacia. Naturalmen- 
te, e sin troppo facile spegnere semplicemen- 
te il motore e dimenticarsi dell'antifurto, se 
si ha fretta di scendere dalla macchina. 
II circuito presenlato, e un tentative di supe- 
rare i due problemi detti. Per far partire il 
motore, prima di tutto si chiude rinterrutto- 
re d'ignizione SI. Cio non basla per ottenere 

esempio, dal tergicristallo o dal motorino 
del riscaldalore, che naluralmente pu6 esse- 
re gia in marcia prima che il relais si chiuda. 
Si ha in tal modo una buona prevenzione 
dell'azionamento spurio del relais. 
Per ci6 che concerne il progetto dell'inter- 
ruttorea "tocco", il relativecammuffamen- 
to 6 lasciato all'inizialiva personale. Per un 
dispositive del genere, vi i veramenle una 
vasta e valida scelta, 6 necessario impiegare 
un relais molto robusto e definitivamente al- 
tendibile, visto che tale elemento t soggetto 
a considerevoli vibrazioni. Molti piccoli re- 
lais che sono consigliati per I'impiego auto- 
mobilistico, sono provvisti di contatti ap- 
piattiti, a linguetla, che sono ideali per 
questo tipo di applicazione. Impiegando un 
trucchetto del mestiere, 4 possibile assicu- 
rarsi che quando la macchina enlra in gara- 
ge per qualche riparazione o per "fare il ta- 
gliando" il segrelo rimanga tale. Se il punto 
I del circuito e collegalo ad uno dei deviatori 
dei contatti a lingua, prima di portare I'auto 
in garage, si puo semplicemenle connettere 
I'altro deviatore al punto 2, ed in tal modo 
I'auto partir^ normalmente. 
fe evidente che con delle piccole modifiche 
da sludiare caso per caso. piii che altro nelle 
connessioni del relais, il circuito pub essere 
impiegato come interruttore a "tocco" 
dalle molle applicazioni nell'automobile 
(per esempio per avviare il tergicristalio, il 
lavavetro etc.) 
il complessino puo essere facilmente monla- 
to su di una basetta che misuri indicativa- 
mente 1,5 x 4 cenlimetri. 
Poiche nell'impiego automobilistico si veri- 
ficano forti sbalzi di calore e di umidita, pub 
essere molto raccomandabile ricoprire le 
due superfici del dispositive ultimato, c col- 
laudalo, con piii strati di lacca protettiva al 
silicone o simili. M 
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Microcontrolll a basso costo 

La National Semiconductor ha in produ- 
zionc due controllori a 4 bit. a basso costo; 
orientati al conlrollo. 
Indicali come COP402 e COF,42()M, i di- 
spositivi a 40 pins sono i componenli 
ROM-less della famiglia di microcontrol- 
lori COPS della National, fabbricati utiliz- 
zando la tecnologia MOS canale N. 
Ciascun dispositivo conlienc una CPU. 
RAM ed I/O, cd c analogo la COP420. a 
pane la memoria ROM. che non 6 presen- 
tc, Sono stati naluralmcnte aggiunti i pin 
necessari per I'output degli indirizzi di 
ROM e Pinpul dei dati da ROM, 
Entrambi i microcontrolli posscggono 
64=40(1 di memoria RAM, esono ingrado 
di indirizzarc t'ino a 1KX8 bit di memoria 
daii esterna. 
Sono progcttati per operare con IKXSbit 
massimo di memoria di programma ester- 
na. sia ROM che PROM, per memorizza- 
zione di istruzioni daii di programma o da- 
ti di indirizzamento di ROM. 
II COP402 i principalmente progettato 
per essere usato nella fase di prototipizza- 
zione di sistemi utilizzanti i componenti 
COPS, o per applicazioni di basso volume 
in cui non si richiedono piu di IKX8 di 
ROM esterna. 
Una delle caratteristiche salienli del COP402M 
e il MICROBUS, da cui la possibilila di 
usarlo come dispositivo microprocessore 
perifcrico per l'1/O di daii da o verso qual- 
siasi microprocessore ospile, neH'ambito 
sempre della famiglia, MICROBUS com- 
patibile, di microprocessori a 4,8,16, della 
National. 
Software ed hardware compalibili con gli 
altri membri della famiglia COPS, i COP402 
e COP402M presentano un tempo di ese- 
cuzione di un'istruzione di 4 ps, singola a- 
limentazione da 4,5 a 6,3, interrupt vetto- 
rizzati con restart, stack per 3 livelli di 
subroutine, un contatore interno per rea- 
lizzare una base di tempi, ed un contatore 
di evemi esterno con possibility di I/O. 
I COP402/402M sono orientati ad appli- 
cazioni quali orologi, timer, strumenlazio- 
ne da laboratorio, controlli per radio, se- 
quenziatori programmabili, registralori di 
cassa, sistemi di calcolo, gioccatoli, giochi, 
computer per automobili. 
Per permettere una efficiente e veloce pro- 
grammazione dei COP402 e COP402M, la 
National ha sviluppalo il COP PRODUCT 
DEVELOPMENT SYSTEM (PDS). 

Realizzato attorno ad un microprocessore 
a 16 bit, il sistema, basato su dischi presen- 
ta 32K di RAM, 12K di firmware in ROM- 
/PROM, editor cd assembler per la gestio- 
ne del codice sorgcnte in ingresso, conver- 
sione in codice oggetto e mantenimento 
della documentazionc. 

National Semiconductor 
Via A. Mario 
20100 Milano 
Tel: 02/4692431 
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Controllore di processo 
La Ronde & Schwarz presenta il Process 
Controller PPC, un'unita di conlrollo com- 
patta con mterfaccia I EC-bus, che combi- 
na un prezzo decisamenlc basso con la po- 
tenza della programmazione e la semplici- 
ta dei calcolatori costosi. Con il PPC, 
I'aulomazione diventa quindi vantaggiosa 
anchc per i piccoli sistemi di prova. 
II linguaggio BASIC esteso facilita lo svi- 
luppo del programma grazie alleistruzioni 
di editing incorporate. 
La principale caratterislica di questo con- 
troller ad alle prestazioni c il suo floppy 
disk drive da 5 1/4", che offre 80 Kbytes di 
spazio di memoria c consenie il trasferi- 
menlo di programmi daii Ira il disco e la 
RAM principale. La RAM poi ha una ca- 
pacity di 16 o 32 Kbytes a secondo del mo- 
dello. Lo schermo da 228 mm puo essere 
usato sia per lo sviluppo del programma 
che per visualizzarc i risultati delle misure 
in forma grafica o tabulare. La capacity 
dello schermo t di 25 nghe di 40 caralleri 
ciascuna. II cursore puo essere posizionato 
in qualsiasi punto dello schermo per mez- 
zo dei lasli di direzione X c Y. 

m ^ 

il controllore di processo PPC pu6 essere 
collegato agli altri componenti del sistema 
di test, quali strumcnii di misura, unita di 
conlrollo e altre periferiche (estensione 
della memoria, stampante, plotter) attra- 

verso una interfaccia 1 EC-bus standard, 
Oltre al connetlore lEC-bus, il PPC c do- 
tato anche di una interfaccia Centronix 
per il collegamento diretto di una stam- 
pante. Come opzione si puo avere un'in- 
terfaccia RS 232C (V 24) bidirezionale per 
rates di trasmissione comprese tra 75 e 
9600 bauds. 

Roje Telecomimicazioni S.p.A. 
Via S. Anatalnne 15 
20100 Milano 
Tel: 02/4154141 

Contatore a sei decadi 

La Plessey Semiconductors ha affiancato 
alia sua linea di logiche MNOS-NOVOL 
I'MN9I06, un contatore a sei decadi che 
opera da un'unica fontedi alimentazionea 
12 V. L'alta lensione necessaria per la scril- 
tura e cancellazionc delle celle MNOS vie- 
nc gencrata ncl chip stesso, 
L'MN9I60 ha una memoria MNOS di 24 
bit in parallelo; essa costituisce un magaz- 
zino daii non volatile che ricorda la posi- 
zionc del contatore anche in assenza di ali- 
mentazione. II dispositivo inoltre incor- 
pora un latch c un bit di memoria per 
indicare e ricorda re permanenlemente una 
condizione di conteggio superiore alle sei 
decadi. In aggiunta ai normali controlli di 
conteggio esistono due ingressi, di SAVE e 
RECALL, che controllano i due modi di- 
trasferimento tra contatore e memoria. 
1 daii in uscita sono adatti per pilotare dis- 
play a se'.te segmenti mulliplexati. La fun- 
zione viene svolta da un oscillatore interno 
che pu6 essere anche pilolato da un gene- 
ratore esterno. 
Nella gamma NOVOL sono stati inscriti 
inoltre i dispositivi chiamati MN9107 e 
MN9I08, varianli del MN 9106. Essi sono 
stati progettati per applicazioni di conteg- 
gi orari; rispettivamentc possono contare 
sino a 99 ore 59 m 60 s e 9999 h 59 m 60 s 
possono avere ulteriori ampliamenti con 
Puso dell'indicatore di sovraconteggio e 
quindi. rispettivamentc, andare oltre le 
100 h e le 10.000 h. 
In assenza di encrgia, in tutti i dispositivi 
della famiglia NOVOL 6 garantila la rilen- 
zione dei dati per un minimo di un anno. 

Plessey Italia 
Cjo Sempione 73 
20100 Milano 
Tel: 02/3491551 
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FET per applicazioni VHF 

La Philips ha introdolto nella gamma F I I 
il componenle BF981 a canale N edoppio 
gale, Queslo FET c parlicolannente indi- 
cato per la realizzazione di sintoiiizzatori 
lelevisivi, sinlonizzatori FM. ricevilori per 
lelecomunicazioni e allre applicazioni VHF. 
La capacita di reazione del componenle e 
di 25 FF. La cilia di rumorc ha un valore li- 
pico di appena 1,3 dB. 
II BF 981 viene Fornilo con incapsulaggio 
di plastica lipo X chc e slalo studialo spe- 
cilicaiamente per conscntirc ai progeliisli 
di ricavare Ic migliori preslazioni dai cir- 
cuiii strip-line. La pmtczionc contro i pic- 
chi di lensione d'ingresso e slala olienuta 
integrando tra gate c source due diodi in 
conirolasc, 
Le caraiteristiche principali di questo I L L 
sono; lensione massima drain-source di 20 
V, correntc massima di drain di 15 mA. 
dissipazione lino a 75"C di 225 mW. lem- 
pcratura massima della giunzionc di I50"C. 
ammeltenza tipica di 13 mA/V, capacita 
lipica di reazione pari a 25 IT, valore tipico 
della cifra di ruinore con ammeltenza olli- 
ma della sorgenle di 1.3 dB. 

I'hili/is 
I'.zza /I Novemhre. 3 
2012-t MiUmo 
Tel 02/69941 
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Arrive dal Giappone, via New 
York, il plii piccolo stereo 
portatile del mondo 

Coerenlemente con il leil motivdellacam- 
pagna pubblicitaria "Sony e sempre avan- 
ti". la casa giapponese ha presentato in 
questi giorni al pubblico italianoil piii pic- 
colo stereo portatile del mondo. 
Si chiama Soundabout ed c veramente una 
realizzazione cccezionale. unica, Pcsa solo 
390 grammi ed e cosi piccolo chc si pud 
portare come si vuole; a tracolla. aitaccaio 
alia cintura. nella borsa. addiritlura m la- 
sca. 
L la moda del momcnto in America e so- 
praltullo a New York, dove vengono lenu- 

P 

le a battesimo tulte le novita destinuie ad 
averc succcsso nel mondo. II suono c per- 
Fclto e regge perlellamcnle il conFronto 
con quello dei migliori impianti "dadisco- 
leca". solo die si pud ascoltarc ovunque. 
in Irani, sugli sci, al supermarket, a pcsca. 
L. per chi ci riesce. anche in ullicio o a 
scuola. 
II piii piccolo stereo del mondo si pud 
ascoliare anche in due. perche e predispo- 
sio per il collegamento con una scconda 
cullia. 
In questo caso i due ascollatori possono 
comunicare Ira di loro sen/a logliere la 
cullia: hasta premere un bottone. chiama- 
lo "hot line" c parlare nel microlono in- 
corporate: la musica si abbassa automali- 
camenle c il microlono trasmellc la voce in 
modo perleuamenie chiaro. 
Ma oltre a queslo ci sono tanli altri teeno- 
logismi che nc lanno veramente un pro- 
dotto di alto presiigio. in sintonia con la 
grande tradizione Sony. 

Dirnian 
Via / err/. 6 
20092 Cinisclh) It. 
Id.: 02/6171241 

Multlmetro digitale tascabile 
La Fluke ha introdotto il mod. 8022A, un 
multimetro digitale tascabile, economico a 
3 '/2 ciFre. 
Con una precisione di base dello 0.25%, 
questo multimetro ha 24 scale d'ingresso 
per la misura di tensioni alternate e conti- 
nue, di correnti alternate e continue edi re- 
sistenze (comprese ire scale per la prova 
dei diodi). Lo strumcnto e progettato in 
modo da poter adoperare la tastiera con la 
stessa mano che lo impugna, con indica- 
zioni chiare e dirette delle Funzioni e delle 
scale sul pannello Frontale per renderc 
I'impicgo piii Facile e semplice, ed ha un so- 
stegno incorporate ipclinabile che ne ren- 
de Puso piii agevole sia sul banco che in 
posizione sospesa. 
II display grande e luminoso a cristalli li- 
quidi ed i circuili CMOS a bassa polenza 
permettono mesi di Funzionamento, in 
condizioni normali. con una pila da 9V. 
Con lo strumento vengono Forniti anche 
un manuale completo e una serie di puntali 
di sicurezza. 
II chip e gli altri componenti proletti su 
tutte le scale contro i sovraccarichi d'in- 
gresso di lensione e di corrente. compresi i 
transitori di 6000V su tulle le scale, e i so- 
vraccarichi di 500Vcc e Vca applicati con 
continuila su tune le scale resistive. 
II Mod. 8022A e state progettato tenendo 
conto della sicurezza dellVtilizzatorc. In- 
clusi con 1'8022A sono i cavetti speciali di 
sicurezza progettati dalla Fluke con le spi- 
ne a banana ricoperle il che impedisce 
scosse accidentali o cortocircuiti anchese i 

puntali vengono estratli dai jacks d'ingres- 
so quando sono ancora connessi ad un cir- 
cuito atlivo, 

Sisirel 
Via Timavo 66 
20099 Sesio San Giovanni 
Tel: 02/2485233 

Monitor a color) ad alta risoluzione 
Ideate per applicazioni alfanumeriche o 
per rappresentare grafici, il monitor a co- 
lon da 13 pollici modello 8039 della Aydin 
Controls e caralterizzato da una conver- 
genza principale Fissa. che garanlisce una 
alta oualila a basso costo. 
L'unit^ ha frequenza di scansione orizzon- 
talc di 15 kHz - 18 kHz e vcnicale di 50 Hz 
- 60 Hz, La sua risoluzione e maggiore di 
quella che si ha in un TV a 600 righe. 
Le caraiteristiche circuitali salienti com- 
prendono un amplificalore video con un 
tempo di salita e di discesa deH'impulso di 
40 ns: un tempo di blanking minore di 11,5 
ps orizzontale e 80 ps verlicale, c una con- 
vergenza inFeriorca I mm nell'area centra- 
Ic racchiusa da un cerchio uguale aH'allez- 
za del quadro c a 1,5 mm in tutte le altre 
posizioni. 
Adatlo per I'impiego con sistemi video 
compositi con compatibilita RSI70 o con 
ingressi digitali TTL, il monitor usa com- 
ponenti montati su una singola scheda a 
circuito stampato e un cannone on-line, un 
passo fine, e una maschera d'ombra che si 
avvicinano alia qualita dei CRT ad altissi- 
ma risoluzione. 

TcchnO ran 
Via California 12 
20100 Milano 
Tel: 02/4690312 

Strumento analogico 
completamente statico 

II Metrabar della Sopel contiene un dis- 
play Formato da tanti piccoli elementi a 
scarica di gas chc. eccitati in sequen/a da 
opportuni circuili elettronici. si illumina- 
no. Formando. nel complesso, una barra 
luminosa continua di lunghczza propor- 
zionale alia variabile da misurarc. 
Ognl unila contiene sempre un doppio dis- 
play per la leltura contemporanea c indi- 
pendente di due variabili, una scala gra- 
duala trasparente ed i circuili elettronici. 
L'eleiironica di pilolaggio contiene. Ira 
I'altro, un convertitore A/D che. con op- 
portune aggiunte. pub Fornire un'uscita 
BCD isolata dagli ingressi, 
Sono stali risolti i problemi di loop di cor- 
rente. mediante un inverter a trasFormato- 
re chc isola galvanicamente gli ingressi 
dalla alimentazione. 
Lo strumento prevede la regolazionedallo 
zero con estensione lino al 20% del F.S. 
per ingressi a zero soppresso. 
La scala, facilmente estraibile anche con 
strumento montato. consente aH'utcnte di 
aggiungere indicazioni e diciture a secon- 
da delle proprie esigenze. 
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Sullo sirumenlo sono previste opzioni per 
ingressi con TC, TH predisposizioncdi 8 li- 
velli d'allarme fino ad un massimo di due 
per indica/ionc. 

ClaiiroH 
Vialc Cci io.ui 26 V 
2015! Milunu 
Tel. 02/30mti.\ 

IIKraH! 

Multimetro digitale con capacity 
di elaborazione del dati 

La Fluke prcsenta II mullimelro digitale 
mod. 8520A ad alia velocila c conlrollato 
da microproccssore. 
II nuovo mullimelro a 51/: cilrc e slato 
progeilalo per risolvere con un solo siru- 
menlo lulie le necessity deH'utilizzatore. 
Una caraticristicu salienledel mod. 8520A 
e la possibilila di memorizzare la Icttura 
laiia dal mullimelro e di richiamarlo quan- 
do necessario. 
H possibile sincronizzarc la lettura in 4 di- 
versi modi c sono disponibili 6 programmi 
per una elaborazione malematica della lei- 
tura. 
La conflgurazione standard risolve qual- 
siasi problema sia in applicazioni da banco 
die da sistema c prevede; memorie BURST, 
misure'di lensione continua ed alternaia. 
di resistenza a 2 e 4 lili e di condutianze, 6 
programmi matemaiici, interfaccia per 
collegamcnti ILEL-488, programmi di sell 
lest, velocila di lettura da l/ora a 500/s. 
Tulle questc risorse sono conlrollale dal- 
1'ulenle per mezzo di un pannello I'roniale 
di uso esiremamente semplice. 
L'opzionc (K) 1 olfre inollrc memoria Burst 
di maggiori dimensioni e 7 programmi ma- 
lematici supplementari. 

Sisircl 
Via Timavo. 66 
2DOW Sesto S. (Ho vanni 
Tel. 02/248323J 

Alimentatori c.a./c.c. stabilizzati 

La serie EPM di alimentatori da c.a. a c.c. 
della Inironics caratlerizzata da un prczzo 
molio contcnuto, e for ma la da ben 16 mo- 
delli: con uscite doppie, ± 12 Vcc e ± 15 
Vcc con 60. 100. 200 e 300 mA. 200-252 
Vca c 90-110 Vca. 
II basso costo. assiemc alia modularita 
compatta e robusta. li rende adatii per im- 
pit-ghi OEM. 
Ciascun alimcntalore ha incorporaii rilc- 

rimenli ulirastabili ecircuiti di regolazionc 
a larga banda, a basso guadagno e bassa 
deriva di lase. che consentono di oltcnere 
un basso offset, una bassa deriva e una ri- 
sposia veloce. 
Questi alimentatori sono stabili anche con 
foni carichi capacitivi e vetigono adailati 
per funzionare nelle peggiori condizioni di 
linea, carico e lemperaiura ambienle. Tui- 
li i failori lermici sono solio sircllo con- 
irollo. 
I circuiti ad alto rendimento riducono 
raumento della lemperaiura interna, 
Anche le condizioni ili equilibrio lermico 
vengono raggiunte in un tempo minimo, 
grazie aM'impiego di piccolc masse termi- 
che. 
Le specifiche lipichecomprendono una re- 
golazionc della linea dello 0.02%. una re- 
golazionc del carico dello 0,02% . un coef- 
ficiente di lemperaiura per le tensioni di 
0,02%/"C c i'asscnza di peggioramento 
delle caratteristiche neirinlervallo di lem- 
peraiura da 0 a KTC. 

EH ml 
Via Torino. 30 
20063 Cenwsco S/N 
Tel. 02/00413IV 

<> 

P ■ 

Interruttori di prossimiUi 
fotoelettrici con amplificatore 
incorporato 

Gli inlcrrultori fotoelettrici della Baumer 
rivelano a grand! disianze praticamentc 
lulli i materiali.ogni ,specie di melallo, car- 
la. legno, pelle. plasiica. tessuti. liquidi, 
ecc. Queslo lipo di interrutlore di prossi- 
mila foloelellrico si caraltcrizza per di- 
mensioni compalle. grandi disianze di in- 
lervemo. ampio campo di lensione di fun- 
zionamenio (10-30 V) ed alia correnie di 
carico (100 mA). 
Per mezzo di potenziomelri incorporaii 
sussiste la possibilila di rcgolare la distan- 
za di intervenio che arriva fino a 120 mm 
nell'uso a riflcssione direila su cana bian- 
ca. e fino a 600 mm nell'uso a barriera su 
catarifrangcntc. 
II irasmetiitore ed il riccviiore sono com- 
binali in un solo contenitore che puo esse- 
re il normalecilindro filfllalo0 18 mm del 
proximity induttivi. oppure un cilindro a 
sezione quadrala. 
In quest'ultimo caso la zona attiva puoes- 
sere in testa o laterale. risolvendo cosi i 
problemi di sporgenza posteriorc. 
1 diodi cmettiiori di luce infrarossa fun- 

zionanti a 6 kHz nel trasmellitore e I'am- 
plificalored'impulsi nel ricevitoregaranii- 
scono un'oiiima sopprcssionedei disturbi, 
I.'interrutlore di prossimila foloelellrico 
Baumer pub quindi essere usalo in qual- 
siasi condizione di luce od oscurila am- 
bientale, 

El ironic 
(10 Sent pi one. 60 
20134 Mi/ami 
Tel. 02/313364-34926!3 

Frequenzimetro da 10 Hz 
a 4,5 GHz 

Facile da usare, il contatore 2740 della 
Enertec adotta la lecnica ad eterodina con 
filtrazione VIG per misurare onde conti- 
nue e segnali a modulazione di impulsi. 
Lo strumento prcsenta ire ingressi: LF, 
HF e a microondeda 1,1 GHz a 4.5 GHz, 
con una sensibilila dcM'ingresso di -15 
dBm. 
Sono possibili i modi di funzionamentosia 
aulomatico che manuale e la risoluzionc e 
selezionabile nel range di frequenza da I 
Hz ad I MHz. 
Con i segnali a modulazione di impulsi, lo 
strumento controlla automaticamente I'a- 
pertura del gale; il tempo di apertura del 
gale pub variare da 100 ns a 600 ps. 
II segnale del gate cosi come le frequenze 
inlermedie sono disponibili suite uscite del 
pannello posteriorc per consentime I'uso 
csterno o per il monitoraggio con I'oscillo- 
scopio. 

Enertec BE 
620, 92342 Montnige 
Cetlex. Trance. 

mTRCNIC I 
^ M ■■■ 1 ^ -B I I 
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electro chemical development GSclusivQ 
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[la/PEL 
MATtRIALE ELETTRONICO ELETTBOMECCflHICO 
Via Zurigo 1 2/2s - Tel. (02) 41.56.938 
20147 MILANO 

VENTOLA 
EX COMPUTER 
220 Vac oppure 11 5 Vac 
Ingombro mm. 120x120x38 
L 12.500 
Rete salvadita L. 2.000 

VENTOLA BLOWER 
200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoridultore reversibile 
diametro 120 mm. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 
VENTOLA PAPST-MOTOREN 
220 V - 50 Hz - 28 W 
Ex computer interamente 
in metallo slatore rotante cusci- 
netto reggispinta autolubrificante 
mm, 113x113x50 - Kg 0,9 - 
giri 2750-mVh 145 - Db (A) 54 
L. 13,500 Rete salvadita L. 2.000 

VENTOLE TANGENZIALI 
V60 220V 19W 60 m3/h 

lung. tot. 152x90x100 
L. 11,600 

VI80 220V 18W 90 m'/h 
lung, tot, 250x90x100 

L. 12.500 
Inter, con regol. di velocita L. 5.000 

PICCOLO 55 
Ventilatore centritugo 220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14W - Port, m'/h 23. Ingom- 
bro max 93x102x88 mm. L. 10.500 
TIPO MEDIO 70 
come sopra pot. 24 W - Port. 70 m'/b 220 Vac 
50 Hz. Ingombro: 120x117x103 mm. L. 11.500 
Inter, con regol. di velocita L. 5.000 
TIPO GRANDE 100 
come sopra pot. 51 W. Port. 240 m'/b 220 Vac 
50 Hz. Ingombro: 167x192x170 L, 27.000 

VENTOLA AEREX 
Computer ricondizionata. Telaio in 
fusione di alluminio anodizza g. 0,9 
- 0 max 1 80 mm. Prof, max 87 mm. 
Peso Kg. 1,7 - Giri 2.800. 
TIPO 85: 220 V 50 Hz -c 208 V 
60 Hz 18 W input 2 fasi 1/s 76 
Pres = 16 mm, Hzo L. 19.000 
TIPO 86 127-220 V 50 Hz 2 + 3 fasi 31 W input 
1/s 108 Pres = 16 mm. Hzo L. 21.000 

RIVOLUZIONARIO VENTILATORE 
ad alta pressione, caratteristiche simili 
ad una pompa IDEALE dove sia neces- 
saria una grande diffetenza di pressione 
0 250x230 mm. Peso 1 6 Kg. 
Pres. 1300 H20. 
Tensione 220 V monofase L. 75.000 
Tensione 220 V trifase L, 70.000 
Tensione 380 V trifase L, 70.000 

Da 12 V (auto) a 
220 V (casa) 
CONVERTITORE 
DI TENSIONE 
Trasforma la tensione 
conlinua della batteria 
in tensione alternata 
220 V 50 Hz. 
In presenza rete pub 
fare da caricabatteria 

Art 12/250 F. 12Vcc + 220 Vac 250VA L. 182.000 
Art 24* 250 F. 24 Vcc - 220Vac 250 VAL. 182.000 
Art 1 a'ASO F. 12Vcc - 220Vac 450 VAL, 220.000 
Art 24/450 F. 24Vcc +■ 220Vac 450 VA L. 220.000 

STRUMENTI RICONDIZIONATI 
General. Sidor Mod 1V6B da 39,90 - 224,25 MHz 
11 scatli, L. 280.000 
General. Siemens prova TV 10 dpi di segnali + 
6 frequenze L. 250.000 
Genorat. H/P Mod. 608 10-410 Mc L. 480,000 
General. G.R. Mod. 1211,0 slnusoidale 0.5—5 e 
5 : 50 MHz complete di alimentazione L. 400.000 
General. Boonton Mod. 202E 54 21G Mc t 
Mod 207 EP 100 Kc-^55 MC t Mod, 202EP 
alimentazione stabilizzata. L. 1.100.000 
Radio Metar H/P Mod. 416A senza sonda L. 200.000 
Voltmetro RT Boonton Mod 91 CAR 0-70 dB 
7 scatti , L. 120.000 
Mlsurnf'di pot. d'uscita G.R. Mod. 783A lOMHz 

100 kHz L. 200.000 
Misuratore di onde H/P Mod, 1070+1110 Mc 

L. 200.000 
Misurat, di fase e tempo elettronico Mod. 20582 
180+1100 Mc L. 200.000 
dMettor VHF Marconi Mod. TF886B 20+260Mc 
Q 5+1200 L 420.000 
Alimentalore stab. H/P Mod. 712B 6,3V 10A + 
300V 5mA 0+1 50V 5mA + 0+500V ZOOmA 

L. 150.000 
termoregolatore Honeywell Mod. TCS 0+000^ 

L. 28.000 
Tormoregolatore API Inslruments'co 0+800° 

L. 50.000 
Perforatrice per schede Bull G.E. Mod, 112 
serie 4 L. 500,000 
Verificatore per schede Bull G.E Mod. VI26 
serie 7 L. 500.000 

OFFERTE SPECIAL! 
100 Integrati OTL nuovl assortlti L. 5.000 
100 Integrati DTL-ECL-TTL nuovi L. 10,000 

30 Integrati Mos o Mostok di recupeto L, 10.000 
500 Resislanze ass. 1/4+1/2W 

10)6+20)6 L, 4.000 
500 Resistenze ass. 1/4+1/8W 5% L, 5,500 
150 Resistenze di precisione a 

strato metallico 10 valori 
0,6+2% 1/8+2W L, 5,000 

50 Resistenze carbone 0,5-3W 
50)6 10)6 L. 

10 Reostati variabili a filo 10+100WL. 
20 Trimmer a grafite assortill L. 
10 Pofenziomelri assortill L. 

100 Cond. elettr 1 -4000, nF ass L. 
100 Cond, Mylard Policarb Poliest 
6+600V L. 
100 Cond. Pollslirolo assortiti L, 
200 Cond.coramici assortiti L. 

10 Portalampade spia assortiti L, 
10 Micro Switch 3-4 tipi L, 
10 Pulsantiero Radio TV assortile L, 

Pacco kg, 5 mater, elettr. Inter, 
Switch cond. schede L. 
Pacco kg. 1 spezzoni filo collegamenlo L. 

2,500 
4.000 
1.500 
1.500 
5.000 
2.800 
2.500 
4.000 
3.000 
4.000 
2.000 
4,500 
1.800 

t > i 

m 

PROVATRANSISTOR 
Strumento per prova di- 
namica non distruttiva dei 
transistor con iniettore di 
segnali incorporalo con 
puntali. 

L. 9.000 

RELE 
RELf REED 2 com. NA 2A, 12 Vcc L. 1.500 
RELE REED 2 cont, NC 2A, 12 Vcc L. 1.500 
RELE REED 1 conl.NA + 1 conl NC 1 2 VccL. 1.500 
RELE STAGNO 2 scambi 3A 
(sotto vuolp) 12 Vcc L. 1.200 
Ampolle REED o 2.5 x 22 mm. L. 400 
MAGNETI o 2,5 x 9 mm. L. 150 
RELE CALOTTATI SIEMENS 
4 sc. 2A 24 Vcc L, 1.500 
RELE SIEMENS 1 scambio 15A 24 VccL. 3.000 
RELE SIEMENS 3 scambi 1 5A 24 Vcc L. 3.500 
RELE ZOCCOLATI 3 scambi 5+1 OA 
110 Vca L. 2,000 

BORSA PORTA UTENSILI 
4 scomparti con vano tester 
cm. 45x35x17 L. 39.000 
3 scomparti con vano tester L. 31.000 

MATERIALE VARIO 
Conta ore elettronico da incasso 40 Vac L. 1.500 

12.000 
1.500 
1.500 
9.200 

Tubo catodico Philips MC 1 3-1 6 L. 
Cicalino elettronico 3+6 Vcc bitonale L. 
Cicalino elettromeccanico 48 Vcc L 
Sirena bitonale 1 2 Vcc 3 W L 
Numeratore telefonico 
con blooco elettrico L. 3.500 
Pastlglla termostatioa 
apre a 90° 400V 2A 
Comutatore rotativo 1 via 12 
Commutatore rotativo 2 vie 
Commutatore rotativo 2 vie 2 pbs. + 
+ pulsante 
Micro Switch deviatore 1 5A 
Boblna nastro magnetico o 265 mm, 
foro o 8 01200 - nastro 1/4~ L. 
Pulsantiero sit. decimale 18 tasti 
140x110x40 mm, L. 

L. 
ios. 15A L. 
pos. 2A L. 

L. 
L. 

500 
1.800 

350 
350 
500 

5.500 
5.500 

4*_rus-j«l MOTORIDUTTORI 

220 Vac - 50 Hz 
2 poli induzione 
35 VA. 

Tipo H20 1,5 g*min. copp, 60 kg'cmL. 21.000 
Tipo H20 6,7 gmln. copp. 21 k^cmL. 21,000 
Tipo H20 22 g'min. copp. 7 k^cmL. 21.000 
Tipo H20 47,5 g'min. copp. 2,5 kgcmL, 21.000 
Tipi come sopra ma reversibill L. 45.000 

< _ 

MOTORI PASSO-PASSO 
doppio albero p 9 x 30 mm. 
4 fasi 1 2 Vcc. correnle max. 
1,3 A pet fase. 200 pass./g. 
Viene fornito di schomi elettri- 
c* Per f collegamento delta vane parti. 
Solo motore L. 25.000 

W Schede base 
per generazione fasi tipo 0100 L. 25.000 
Scheda oscillatore Regol. 
di velocity tipo 0101 L, 20.000 
Cablagglo per unire lutte le parti del sistema 
comprendele connett, led, potenz. L. 10.000 
Connettote dorato temmina per schede 10 contatti 

L, 400 
Connettore dorato femmina per scheda 22 contatti 

L. 900 
Connettore dorato femmina per schede 31 + 31 
contatti L. 1,500 
Guida per scheda all. 70 mm L. 200 
Guida per scheda alt. 1 50 mm L. 250 
Oistanziatoro per Iransistori T05+T018 L, IS 
Portalampade a giotno pet lampade siluroL. 

L. 
20 

150 
L. 1.500 
L. 1.000 
L, 800 
L. 150 

Cambiotensione con portasublle 
Reostati toroidal! 0 50 2.2 O 4.7 A 
Tripol 10 giri a filo 10 kO 
Tripol 1 giro a filo 500 O 
Serrafilo alta correnle neri 
Contraves AG Originali h 53 mm decimal! 

L. 2,000 
Contametrj per nastro magnet, 4 cifre L. 2.000 
Compensatori a mica 20 '• 200 pF L. 130 
ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 30+50 Vcc lavoro interm, 30x14x10 
corsa 8 mm L. 1.000 
Tipo 262 30+50 Vcc lavoro interm. 35x15x12 
corsa 12 mm L. 1.250 
Tipo 565 220 Vcc lavoro continuo 50x42x10 
corsa 20 mm L. 2.500 
SCHEDE SURPLUS COMPUTER 
A) 20 Schede Siemens 1 60x110 trans, diodi ecc. 

L. 3.500 
B| 10 Schede Univac 160x1 30 trans, diodi integr. 

L. 3.000 
C) - 20 Schede Honeywell 130y65 Iran, diodi 

L. 3.000 
D) - 5 Schede Olivetti 150x250 ± (260 integ.) 

L. 5.000 
E) 8 Schede Olivetti 320x250 ± (250 trans. + 
500 comp.) L. 10.000 
F| - 5 Schede con trans, di pot, integ. ecc. 

L. 5.000 
G| - 5 Schede Ricambi calcolat. Olivetti completi 
di connettori di vati tipi L. 10.000 
H) - 5 Schede Olivetti con Mos Mostek memorie 

L. 11.000 
I) - 1 Schede con 30+40 memorie Ram 1 +4 kbit 
statiche o dinamiche(4096-40965) ecc. L. 10.000 
Oissipatore 13x60x30 L. 1.000 
Autodiodi su piaslra 40x80/25A 200V L, 600 
Diodi 25A 300V montati su dissip. fuso L, 2.500 
Diodi 100A 1 300V nuovi L. 7.500 
SCR atlacco piano 1 7A 200V nuovi L. 2.500 
SCR atlacco piano 115A 900V nuovi L. 15.000 
SCR 300A 800V L. 25.000 

PER LA ZONA DI PADOVA 
RTE - Via A. daMurano.70 -Tel, (049) 605710 

PADOVA 
MODALITA: Spedizionl non inferiori a L. 10.000 - Pagamento in contrassegno - I prezzi si intendono IVA esolusa - Per spedizioni superiori alle L. 50.000 anticipo 
+ 35% arrotondato alfordine - Spese di trasporto, tariffe postale e imballo a carico del destinatario - Per fevasione della fattura i Sigg. Clienti devono comunicare 
per scritto il codice fiscale al momento deltordinazione - Non disponiamo di catatogo generale - Si accettano ordini teiefonici inferiori a L. 50.000. 
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Multimetri digital! Philips. 

II meglio in 

prestazloni e prezzo. 

Da una analisi comparativa del rapporto 
prestazioni/prezzo i Multimetri Digitals PM 2517 
risultano vincenti. 
Pur fornendo superbe prestazioni da strumenti 
di laboratorio quali le quattro cifre piene e le gamme 
automatiche, vengono offerti ad un prezzo 
altamente competitive. 

Displays a 4 cifre piene: aumentata risoluzione rispetto 
ai 3 '/a cifre. Inoltre indicatore dell'unitA di misura. 
Scelta tra LED e LCD: scegliete secondo 
le vostre preferenze. 

Cambio gamma automatico; 
per praticitd di misura. 
Naturalmente vi 6 anche 
quello manuale. 
Vero valore eificace: il 
solo modo per misurare 
corretlamente seqnali in 
c.a. non perfetlamente 
sinusoidall. 
Elevala risoluzione ed 
accuralezza: qrazie 
alle 4 cifre piene e 
I'elevata sensibilitci. 
Correnli sino a 
10 A: la tendenza 
di utilizzare 
tensioni sempre 
piii basse richiede 
tassativamente di 
poter misurare 
sino a 10 A. 
Protezione dai I 
sovraccarichi: 
6 impossibile 
danneqqiarlo. 

Vi invitiamo a considerare le caratteristiche 
professional! sotto elencate, unitamente alia possibility 
di scegliere tra il modello con display a cristalli 
liquidi e quello a LED, la realizzazione ergonomica, 
robusta e compatta e giudicare quindi la fondatezza 
della nostra asserzione. 

Piccolo ma robusto; non fragile plaslica o deboli 
commulatori. 

Design ergonomico: funziona in 
ogni posizione, 

automaticamente 

Misura 
anche le 

temperature: 
la sonda 

opzionale 
consente questa 
misura utilissima 

per la ricerca guasti. 

PHILIPS Test & Measuring 
Instruments 

Congelamento della 
misura indicala: un 

grande vantaggio 
ottenibile con lo speciale 

puntale opzionale. 
Rispetta le norme 

internazionali: quali? 
Virtualmente tutte. 

Flllall: BOLOGNA (051) 493 046 
CAGLIARI (070) 666.740 
PADOVA (049)657700 
ROMA (06) 382,041 
TORINO (011) 210.404/8 

Philips S.p.A. 
Sezlone Sclenza & Industrla 
Vlale Elvezla, 2 - 20052 Monza 
Tel. (039) 36.35.240 - 36.35.248 

PHILIPS 
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ORDINE D'ACQUISTO 
VI PREGO Dl INVIARMI CONTRASSEGNO N  
MULTIMETRI DIGITALI WESTON AL PREZZO Dl L. 180.000 
SIGNOR    
INDIRIZZO   

t 

a.^0nO 
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■'incontro con reconomia 

Lire 159.000* 

r 

20147 MILANO - VIA S. ANATALONE, 15 - TEL. 4158.746/7/8 
00138 ROMA - VIA SALAR1A, 1319 - TEL. 6917 058 - 6919.376 
Agenzia per Frluli/Trentino e Veneto: ELPAV dl Paolini Ing Villorlo 
Via Bragni, 17/A - 35050 CADONEGHE (PD) Tel. 049 - 616777 

Q oft e caratt. eletl MX 500 eh 6/bo 
□ ordinazione N" Multimetri MX 500 

a 159.000 Lire + IVA 14% + Spese di spedizlone 
Pagamento contrassegno 

Nome     Cognome  
Ditta o Ente  Tel  ... 
Via  CAP        

■ VaHOila 30-6-80 per oama Franco Ftancese 167 L"e - 3% 
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CONTINUA 

L'ECCEZIONALE OFFERTA 

Dl NUMERI ARRETRATI! 

Per chi ha scoperto Elektor in ritardo e desidera 

avere tutti i fascicoli arretrati del 1979, offriamo con 

uno sconto eccezionale 6 numeri (giugno, 

luglio/agosto (speciale 100 circuiti) settembre, 

ottobre, novembre, dicembre) 

-^LLOOO--' 

afrzloieT^OO 

Per Pordinazione utilizzate I'apposita cartolina inserita nella rivista. 

Piccoli Annunci 

Vendo TVC Aulovox 2009 16 C Ric 
Aul 20" con lelecomando nuovo. 
Mai usato. £ 580,000. Con garanzia 
24 mesi 
Alfonso Cinelli, Via Staiza 97 - 
82019 S Agata del Goli IBN) 
Tel: 0823/953793 

Cedo a meta prezzo volumi 4 e 5 di 
Nuova Eleltronica. annala 1978 di 
Spenrnenlare. Break venli numeri, 
libn recenii di eleliromca o rivisle 
data book Cerco annale 1974, 75 e 
76 di Eletlronica Oggi e lesli su nu- 
ctoprocesson ilaliam 
Maurlzio Lazzarelh Tel 0383 40519 

Vendo frequenzimetro Overmatic 
350 MHz perlellamenle lunzionanle 
Misure penodo Irequenza - crono- 
melto £ 160 000 non Iraltabili 
Scnvere per accordi 
Michele Di Paolo. Viale Marghenla. 
35 bis • 86034 Guglionesi ICBl 

Giovane dilellanlc vorrebbe Coin- 
spondere con ragazzi dai 14 ai '6 
anm interessatr aila radlolecmca 
Giorgio Bnda. Viale F. C ha bod 40 
11100 Aosla 

Vendo generalore di segnalr I72L. 5 
gamme da 100 KC a 32 MC oscila 
modulala non modulala 400 - ; alle- 
nualore RF-AF vanabili j 4 posizio.- 
ni fisse, Funzionante come nuovo 
£ 100 000 o cambio con ponle RCL 
UK 580 Amtron 
Angelo Pardtnl Tel 0584 47458 

Vendo coppia di alloparlanii da por- 
liera per aulo. Zendar blcono, Polen- 
za 25W - 40: dimensioni 0164 x 40 
£ 8 000 
Lorenzo Tel: 02/2936 18 ore serali 

Monlaggi elellronlcl di qualunque 
lipo, su C.S. e non, apparecchiature 
audio Hi-Fi, circuit! a logica digitale, 
cenlralme comando luci, acessori 
pet auto., ecc , anche in piccole se- 
rie, si eseguono per seria dilla e/o a 
domicilio. Massimo riserbo 
Zolla Paolo - Via Monle Sanlo, 7 - 
36061 Bassano del Grappa - 
Tel.: 0424/33710 

Vendo annale di Eletlronica Oggi 
1974-75, Spenrnenlare - Selezione 
RTV 1974-75-76-77, Millecanali dai 
n 25 al n 48 Numeri van di Radio 
Eleliromca, annale di Eletlronica 
Ptalica 1972-73-74-75-76-77-78-79 
Rispondo a lulli 
CnslOloro Marcosanh. c o Mole/ del 
Pino ■ 11026 Pont Si Mailin (AO) 

Causa assoluto bisogno di conianb 
vendo piallo Akai Irazione direlta 
ampldicalore Akai 60 + 60 W RMS. 
piaslra Sony con dolby Tulto a 
£ 500 000 Iraltabili Telelonare ore 
serali 
Angelo-Flavino Tel 06 2271130 

Vendo solo per vero amalore banda 
27 MHz RX-TX 46 canaii. valvolare 
Tenko 46 T ■ 220 AC - 12 DC - 10 
ore di lavoio. perlelle condiziom 
£ 160 000 Telelonare ore pasli 
Luciano Longoni 039 41515 

Nel prossimo numero di 

elector 

piu di 

100 circuiti! 

Realizzazioni complete, circuiti 
supplementari, Idee dl progetto, 
novlta .... questo ed altro troverete nel 
numero dopplo di luglio/agosto 
in edlcola dai 1° luglio a lire 4.000. 
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Ecco la gamma rinnovata 

degli oscilloscopi 
9 * 
I# 

-*■ 0 
-^in 

JOOJ » o . 
r ( u 

HM 412 
5"-15 MHz -5mv. Doppla 
traccia. Base tempi 
ritardablle. 

0 ' P 

0 0 
••>••• •• ► 

i 
ftif I# # # 

7 HM 307 
3"-10 MHz -5 mv. 

HM 812 
5"-40 MHz -5mV 
Doppia traccia. 
Tube memoria. 

tinea dl ritardo Y. 
0 0 #~ 

t 

0 m* 
O'O f # 

0 # 
1 6 fit I 

HM 512 
5"-40 MHz-5mv. Doppia 
traccia. tinea di ritardo Y 
Base tempi ritardablle. 
Hold-otf variabile. 

# ♦ 
I*# 

• • 
Commutatore elettronlco 
a 4 canall. 

# HM 312 
5"-10 MHz -SmV 
Doppia traccia. o» 0 

TECNICHE ELETTRONICHE AVANZATE S.a.s. 

20147 MILANO - VIA S. ANATALOHE. 16 • TEL. 4158.746/7/B 
00138 ROMA VIA SALARIA, 1319 - TEL. 6917.058 • 6919.376 Agenzia pet FrlullTTrenllno e Venolo. ELPAV di Paolini Ing, Vlllono 
Via Bragnl, 17/A 35050 CAOOHEGHE (PO) - Tal. P49 • 618777 

TAGLlANDO VAUDO I'tH 

n Dcsidero ricevcrcdocunienlazionc ilci/l Mod  
Q Dcsideto ri^everedimoslrazionedci/l Mod  

Cognorae        
Nome      j 
DillaoEme          
Via    N  
Tel CAP, 

EK 6/80 
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Sistema didattico 

• Facile da usare 

• Documentazione completa 
anche in italiano 

• Permette Panalisi completa 
della struttura del 
microprocessore 

• Permette Papp-endimento 
dei linguaggi di 
piogrammazione 

• Utilissimo per esperimenti 
di laboratorio. 

Sistema di sviluppo 

• Potente monitor 

• Editor ed assembler 

resident! 

• Gestione Files ed 
Interfaccia diretta per 
registratore a cassette 
audio 

• Usa il potente CPU 6502 
Synertek 

• Perfettamente utilizzabile 
come single board computer 
per applicazioni industriali. 

Personal Computer 

• Sistema complete ed 
efficiente 

• Basic da 8K su ROM 

• Modulo terminale video 
con tastiera, control I i 
di cursore. uscita per 
stampante.' interfaccia 
RS 232 e current loop, 
velocita fino a 9600 Baud, 
maiuscole-minuscole e 
128 caratteri grafici, 
video inverse 

Colloquio con cassette 
audio a 1200 Baud. 

MIGLIOR RAPPORTO PRESTAZIONI/PREZZO SUL MERCATO. 

COMPREL s.r.l. 

20092 CINISELLO B. (Ml) - VIALE ROMAGNA, 1 
© (02) 6120641/2/3/4/5 - Telex: 332484 COMPRL I 

Uffici regionall: 
40137 BOLOGNA - P za Azzarila, 6 - Tel. (051)551306 
50127 FIRENZE - Via T. Mabellini, 4 - Tel. (055)412018 
16033 LAVAGNA (GE) - P.za Marini, 20/10 - Tel. (0185) 301100 
60025 LORETO (AN) - Via Dante Alighieri, 26/B - Tel. (071) 977693 
35100 PADOVA - Via R. De Vislani, 17 - Tel, (049)750741 
00141 ROMA - Via Muzio Clementi, 58/5 - Tel. (06) 3603463-3600971 
10144 TORINO - Via G, Fagnano, 10 - Tel. (011)472789 
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" D CM 

POWPR OHM 

Ml Lo 
DC V - 
AC V . 

max 600 
DC mA 

AC mA 

IN PUT 

1 00'  
2O00K 

200- 

TER DIGITALE 

INAODE 

W.. 

RANGE 

20 — 

Specifiche Tecniche 

Portate 

Tension! c.c 
Tension! c.a 
Correnli c c 

Correnli c.a 
Resistenze 

0 ~ 2-20-200-1.000 V 
0 - 2-20-200-600 V 
0 - 2-20 mA 
0 - 200-1 000 mA 
0 ~ 2-20-200-1 000 mA 
0 - 2-20-200-2,000 kQ 
0 - 20 MO 

Precisione 

Tensionl c.c 
Tension! c.a 
Correnli c.c 
Correnli c.a 
Resistenze 

± 0,5% Fondo scala 
± 1% Fondo scala 
± 0,8% Fondo scala 
± 1% Fondo scala 
± 1% Fondo scala 

Risoluzione 

Tensiom c.c. 
Tensioni c a 
Correnli c.c. 
Correnli c.a 
Resistenze 

1 mV-10mV-1 OOmV-1V 
1 mV-10mV-1 OOmV-1V 
1 (JA-1 OpA-l OOpA-l mA 
1 pA-l OpA-l OOpA-1 mA 
1Q-100-1000-I kO-10KO 

Impedenza 
d'ingresso 10 MO 

Alimentazione „ v Pile zinco-carbone - durala 13 h 
Pile Alcaline - durala 20 h 

Dimension! 155 x 95 x 45 

TS/2121-00 

• Speciale circuito di alta stability 
• Indicazione di fuori portata 

• Indicazione massima 
• Tasto inserimento 

LOW OHM 

• 3,digit - Display LED 

MB-B810X 

corporation 

ME-521DX 

MEASURING INSTRUMENTS 

DISTRIBUITO IN ITALIA 
DALLA 



v A /Tff /)//• //A 

Hod. 0S255 

banda passante DC - 15 MHz 
2 canali con senslbilitli 2 mV/cm 

schermo retlangolare 8x10 cm 
con alia luminosita 

somma e dltferenza algebrlca 
dei canali 1 e 2 medlante 
i comandi ADD e INV CH2 

Sincronismo TV automatico 
con separators comandalo 
dalla Time Base 

e 

n.(, vi. ^ ^ 

V % ^ 
Irk r ^—: 

/f-' 
55 

<v| 
m ... sr 

j CHJ 
V? 

iJfa 

£35.000 
./ ./ -1 V/ ^ 

CtmtpKffO'ai 
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Negli oscllloscopi della GOULD, una delle plu 
grand! soclela amcricane nel campo degli 
slrumenli eletlronici di misura, si combinano 
perfeltamenle l alla qualila ed !l gluslo prezzo. 
II modello OS255, best seller degli oscilloscopi 
da 15 MHz, tappresenla ormai per mighaia dl 
ulilizzatari la soluzione ideale nelle plii svaiiale 
appllcazionl, grazie alia sua elevata sensibilita dl 
2 mV/cm, all'alla lummoslla e alia portatlllta 
A prova della lipica qualita ed affidabilila che li 
conlraddlslingue lulli gli oscilloscopi GOULD 
godono di due anm dl garanzia 

leggero (6 Kg) e 
compatlo (14x30x46 cm) 

OS 255 

2 canali d'lngresso con 
sensibilita da 2 mV/cm 
a 25 V/cm In 12 portate 

base dei tempi variabile 
con continuity da 
100 ns/cm a 0,5 sec/cm 

15 MHz - 2 canali - 8x10 cm OS3500 
2 mV/cm - sine, TV - X-Y 

OS 1200 25 MHz • 2 canali - 2 mV/cm OS3600 
linea di ntardo - X-Y 

OS1100A 30 MHz - 2 canali - 1 mV/cm OS4000 
irlgger delay - single sweep 

OS3000A 40 MHz - 2 canali - 5 mV/cm OS4100 
2 basi dei tempi - X-Y 

OS3350 40 MHz - 2 canali TV Monitor 
5 mV/cm - 16 KV EH I 

Tulli i modelli hanno consegna pronla 

60 MHz • 2 canali - 2 mV cm 
irlgger view - 2 basi dei tempi 
100 MHz - 2 canali - 2 rnV/crn 
trigger view - 2 basi dei tempi 
Oscilloscopio a memoria digitals 
1024x8 bit - sampling rale 550 ns 
Oscilloscopio a memoria digitate 
1024x8 bit - 1 ps - 100 pVein 

-> GOULD 
An Eteclncai f/ectronics Compan. 

una gamma complela di slrumenli eletlronici di misura 

elettronucleonica s.p.a. 

MILANO - Piazza De Angeli, 7 - tel. (02) 49.82.451 
ROMA - Via G. Segato, 31 - tel. (06) 51.39.455 

'Magytu 80 - Pag alia conjijgna IVA escluw « Lgs Lire 1900 _?% 

nucleonica S.p.A. 
| Desidero 
| □ maggion mformaziom su gli Oscilloscopi 

Gould modello  
□ avere una dimostrazione degli Oscilloscopi 

Gould modello  

Nome e Cognome 

Ditta o Ente I 
I 
^Indinzzo -J 
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