
codici numerici è possibile risalire
alla distanza ricevitore-satellite. 
I dati sulla posizione dei satelliti
sono trasportati dal segnale di na-
vigazione. Se si conoscono le di-
stanze da almeno tre satelliti, la
posizione del ricevitore può essere
calcolata come punto di intersezio-
ne di tre sfere nell’emisfero di inte-

resse.
Nella pratica i cal-

coli sono complicati dalle in-
certezze di misura e dalla presenza
di ostacoli che possono attenuare
il segnale o alterarne il percorso.
Almeno un quarto satellite deve
essere accessibile per poter tener
conto dell’offset nel segnale di
clock del ricevitore. Per applicazio-
ni mission critical è generalmente
richiesta l’elaborazione dei segnali
preveniente da sei satelliti. Una
delle caratteristiche più importati
di un ricevitore è il numero di ca-
nali, ossia i satelliti che possono
essere seguiti simultaneamente: i
moderni sistemi gestiscono senza
problemi da una dozzina a una
ventina di canali. Se si usa la sem-
plice trilaterazione il risultato del-
l'elaborazione è una regione limi-
tata con un’accuratezza di circa 20
m nella componente orizzontale e
di 150 m in quella verticale.

MIGLIORARE 
L’ACCURATEZZA
È possibile ridurre notevolmente il
margine di errore facendo ricorso
a informazioni aggiuntive che pos-

sono provenire da altri satelliti, da
altri ricevitori che seguono in si-
multanea i medesimi satelliti o da
sistemi alternativi (come quelli di
navigazione inerziale). In Europa
un grosso contributo viene da una
rete di stazioni fisse che rende pos-
sibile una tecnica differenziale di
misura e dai transponder montati
a bordo dei satelliti geostazionari
del sistema Egnos (European Geo-
stationary Navigation Overlay Ser-
vice). Negli Usa e in Giappone i si-
stemi locali di ‘overlay’ che forni-
scono informazioni ausiliarie sono
noti rispettivamente come Wide
area augmentation system (Waas)
e Multi functional satellite aug-

mentation System (Msas). Il meto-
do differenziale, che consiste nel
comparare i dati provenienti dagli
stessi satelliti e raccolti da due ri-
cevitori separati da una distanza
nota, permette di ridurre conside-
revolmente l’incertezza nella posi-
zione. Uno dei ricevitori è general-
mente una stazione fissa che fa
parte della rete di overlay; il mi-
glioramento dell'accuratezza è va-
riabile in quanto diminuisce, per
effetto della decorrelazione spazia-
le, all’aumentare della distanza dal
ricevitore mobile. 
È tuttavia comune un’accuratezza
dell’ordine del metro e in alcune
applicazioni ci si può spingere fino
alla frazione del centimetro. La co-
noscenza dei dati ricevuti da tre
antenne non allineate permette di
ricavare anche l’assetto di un ae-
romobile o un’imbarcazione,
mentre l’analisi dello spostamento
Doppler nella frequenza del segna-
le proveniente dai satelliti consen-
te di desumere la velocità relativa
del ricevitore.

APPLICAZIONI 
DEI SISTEMI GNSS
Con questi presupposti le possibi-
lità di applicazione dei sistemi di
posizionamento globale si molti-
plicano. Anche la miniaturizzazio-
ne ha avuto la sua parte, avendo
permesso l’integrazione in appa-
recchi portatili di largo consumo
come palmari e smartphone. I

Gli antichi scrutavano il cielo e
leggevano negli astri le informazio-
ni necessarie all’orientamento e al-
la navigazione. Nell’era moderna è
sempre al cielo che ci si rivolge,
ma questa volta è per ricevere se-

gnali in codice da costellazioni di
satelliti artificiali. Inizialmente ap-
pannaggio dei soli militari, i siste-
mi di navigazione satellitare (Gnss,
Global navigation satellite system)
sono stati successivamente estesi
anche all’uso civile. Non sorprende
quindi che i due principali sistemi
globali appartengano alle superpo-
tenze protagoniste della guerra
fredda: Navstar Gps (comunemente
abbreviato in Gps), di origine sta-
tunitense, e Glonass, ora controlla-
to dalla Russia. Per il 2015 è previ-
sta l'entrata in funzione di Com-
pass, evoluzione globale del siste-
ma locale cinese Beidou. L'Europa
sta lentamente portando a termine
la messa a punto del proprio siste-
ma Galileo, che dovrebbe diventare
operativo nel 2013, ritardi permet-
tendo.

RICEVITORI GPS
Un ricevitore Gps, il sistema attual-
mente più usato in Europa, consi-
ste in un’antenna attiva o passiva
sintonizzata sulle frequenze dei sa-
telliti, un generatore di clock estre-
mamente stabile e un elaboratore
che esegue i calcoli necessari a de-
terminare latitudine, longitudine
ed elevazione del punto di ricezio-
ne. Il segnale trasmesso dai satelliti
Gps consta di due segnali digitali e
di un messaggio di navigazione
modulati su due portanti sinusoi-
dali. Dall’analisi delle portanti e dei
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vi Farnell, distributore multicanale, ha introdotto
una serie di strumenti per fornire ai propri clien-
ti facile accesso alla documentazione riguar-
dante le Svhc (sostanze estremamente pericolo-
se) contenute nei prodotti in vendita. 
Ad oggi è in grado di fornire sul sito web sup-
porto e dati tecnici sulle sostanze Svhc a livello
di linee di prodotto. Digitando un codice pro-
dotto Farnell o quello del produttore, i clienti po-
tranno trovare un’icona blu a indicare l’even-
tuale presenza di sostanze Svhc. 
Inoltre, nella descrizione dettagliata del prodot-
to ci sarà una nota relativa alla specifica sostan-
za pericolosa in questo contenuta. Sulla pagina
del prodotto compariranno informazioni sull’uso
sicuro e la relativa Msds (scheda di sicurezza),
la quale descrive le sostanze pericolose conte-
nute nel prodotto, ne documenta i rischi e forni-
sce diverse altre informazioni come previsto dal
regolamento Reach.

Elettronica Oggi di Fiera Milano Editore, ha
conseguito dopo una meticolosa fase di verifica
da parte di Bureau Veritas la certificazione atte-
stante la qualità delle proprie liste di diffusione.
Sulla scia di un preciso percorso di qualità in-
trapreso oltre dieci anni fa con il rilascio della
prima certificazione BPA, poi sostituita nel 2005
con una certificazione di servizio da parte del-
l’allora BVQi Italia, Elettronica Oggi conferma
nuovamente la qualità della propria circulation
list attraverso il certificato n. 409/001 rilasciato
da Bureau Veritas in data 17/03/2009.

Productronica, salone mondiale dedicato al-
l’innovazione nella produzione elettronica, apri-
rà le porte al suo pubblico internazionale dal 10
al 13 novembre 2009 presso il Centro Fieristico
di Monaco di Baviera. La manifestazione ha
confermato i programmi nonostante la difficile
situazione economica in cui si stanno registran-
do cali di fatturato fino al 60%, con pesanti con-
seguenze sugli investimenti delle aziende. 

Mouser Electronics, distributore di compo-
nenti elettronici, ha annunciato di aver siglato
alcuni accordi di distribuzione. Il primo è con
Blackhawk, un’azienda che è specializzata nello
sviluppo di tool e software Dsp e avanzati emu-
latori Jtag. Il secondo con Osram Opto Semi-
conductor, produttore di semiconduttori opto-
lettronici per il lighting, sensori e prodotti di vi-
sualizzazione. E il terzo è con Tyco Electronics,
fornitore di componenti elettronici passivi.

Murata Power Solutions ha annunciato la
promozione di Bret Murphy alla posizione di di-
rettore della distribuzione globale. Nel suo ruolo
Murphy sarà responsabile di tutto il manage-
ment e di tutte le attività di distribuzione. 
La società ha inoltre annunciato la nomina di
Bill Smith alla posizione di business unit mana-
ger della business unit Hybrid. In questo ruolo
Smith oltre alla responsabilità della business
unit avrà la responsabilità delle vendite, del
marketing e dell’engineering.

Tektronix Communications, fornitore di
soluzioni di test e reti, ha annunciato di aver
acquisito Arantech, fornitore di soluzioni di
Customer experience management (Cem) per
le comunicazioni wireless.
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campi di applicazione spaziano
dalla mera localizzazione geografi-
ca all'integrazione con mappe in-
terattive, dai navigatori commer-
ciali per auto a quelli professionali
per imbarcazioni e aeromobili;
dalla gestione delle flotte aziendali
alla mappatura di linee elettriche
e oleodotti, dalla cartografia al
monitoraggio del territorio. 
La disponibilità di segnali di clock
estremamente precisi e sincroniz-
zati rende i sistemi di localizzazio-
ne satellitare idonei alla sincroniz-
zazione remota di sistemi di tele-
comunicazione, di telelettura e di
pedaggio.
I sistemi Gnss si integrano con i
sistemi informatici tradizionali
per offrire nuove opportunità ap-
plicative. Prendiamo il caso della
gestione delle flotte aziendali: i
mezzi di trasporto sono localizzati
in tempo reale, i percorsi possono
essere pianificati in maniera da
minimizzare i consumi e tenendo
conto delle condizioni di traffico e
di eventuali imprevisti. Particolar-
mente interessante è la possibilità
di erogare, a chi fa uso di disposi-
tivi con sistema di navigazione in-
tegrato, servizi dipendenti dalla
localizzazione (Lbs, Location Ba-
sed Services): un esempio in tal
senso sono le informazioni sul
traffico, sulla presenza di stazioni
di servizio, ospedali ed esercizi
commerciali, fino alla disponibili-
tà di parcheggi liberi nelle vici-
nanze.

DAL CHIP AL SISTEMA 
DI COLLAUDO
L’offerta in questo settore spazia
dai semplici componenti, ai navi-
gatori interattivi completi, fino ai
sistemi di supporto alla progetta-
zione e al collaudo della applica-
zioni Gnss. Le dimensioni dei ri-
cevitori integrati sono sempre più
compatte: il ricevitore Gps Coper-
nicus II di Trimble, ad esempio,
trova posto in un contenitore Smt
schermato da 19 mm x 19 mm
con solo 2,5 mm di spessore. Si
tratta di un sistema a basso consu-
mo (120 mW a piena potenza) per
apparecchiature portatili che for-
nisce informazioni di posizione,
velocità e tempo. Il sistema è in
grado di operare in presenza di ve-
getazione e canyon urbani e con
segnali attenuati fino a -160 dBm.
I navigatori integrano sempre più
funzioni, come nel caso di Geosat
6 XTV, la piattaforma flessibile ri-
volta ad aziende e istituzioni che
Avmap ha presentato al Gsma Mo-
bile World Congress 2009. Basato
sulle tecnologie Gsm e Gps, che
permettono di offrire servizi Lbs,

Geosat 6 XTV può essere utilizzato
per la gestione flotte, per campa-
gne di geo-marketing e per attività
pubblicitarie o promozionali. 
Ovviamente offre anceh tutte le
funzioni di un navigatore Gps co-
me previsioni meteo, servizi sul
traffico e mappe ricche di conte-
nuti. Il collaudo delle applicazioni
Gps influisce sul costo del prodot-
to finale, in quanto richiede di

norma apparecchiature complessi
e di qualità. Sem ha sviluppato
un’applicazione su piattaforma
National Instruments che esegue
il collaudo in ambiente completa-
mente simulato tanto per il traffi-
co dati Gprs su Gsm che per Gps.
È possibile specificare coordinate,
altitudine e velocità fittizia del dis-
positivo sotto test. La simulazione
del segnale Gps di quattro satelliti

avviene grazie alla scheda NI Pxi-
5671 e al toolkit per Gps; il segna-
le può essere inviato all'antenna
interna o via cavo nel caso in cui il
dispositivo preveda un'antenna
esterna.

readerservice.it 
Avmap n. 33
Contradata n. 34
National Instruments n. 35
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