
L
'evoluzione del litorale
sabbioso dipende da un
insieme di fattori sia

naturali che antropici. Lo stu-
dio è stato finalizzato alla
valutazione dei cambiamenti
dell’uso del suolo nei bacini
idrografici dei maggiori fiumi
che afferiscono al mar Ionio e
come questi siano condizio-
nati dalle attività antropiche
che in essi  s i  esplicano.
Successivamente la ricerca si è
proposta di evidenziare l’im-
patto che queste variazioni
hanno avuto nell’evoluzione
della fascia costiera e verifica-
re se e quanto eventuali varia-
zioni climatiche degli ultimi
decenni possano aver inciso
nell’evoluzione del litorale in
questa area del Mare Medi-
terraneo.
Allo scopo sono state analiz-
zate le variazioni di uso del
suolo tra il 1984 e il 2000 nei
bacini idrografici  lucani
mediante due scene multi-
temporali Landsat 5TM e
7ETM. In particolare, nello
studio è stata esaminata l'evo-
luzione delle aree a suolo
nudo ed ad elevata pendenza
che sono maggiormente inte-
ressate dall’espansione della
desertificazione continentale.
Per il medesimo periodo è
stata valutata, attraverso uno
studio condotto in parallelo
(Simeoni & al., RI), l'evolu-
zione della fascia costiera
ionica che borda i bacini.
Lo studio condotto ha evi-
denziato come i l  s istema
costa, con un tasso di erodibi-
lità potenziale dei bacini inva-
riato o addirittura aumentato,
sia maggiormente influenzato
dal controllo antropico legato
alle attività svolte lungo il
corso dei fiumi e nei territori
di entroterra. Ciò ha innesca-
to, nell’ultimo cinquanten-
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nio, una preoccupante regres-
sione della linea di riva che sta
degradando e distruggendo
ambienti regionali unici e di
elevato pregio naturale.
L’area scelta (fig. 1), la costa
ionica della regione Basilicata,
si presta a questa analisi in
quanto è costituita da spiagge
sabbiose, prive di opere di
difesa e presenta una tendenza
evolutiva di prevalente erosio-
ne, con tassi d’arretramento
che, negli  ultimi decenni,
sono sempre più aumentati.
I corsi d’acqua che la alimen-
tano sono i maggiori fiumi del
bacino ionico e sono stati
oggetto, sin degli anni ’50, di
importanti interventi idraulici
e di costruzioni d’opere di
sbarramento.
I territori dei bacini idrografi-
ci di questi fiumi sono scarsa-
mente abitati, intensamente
adibiti a pratiche agricole e
l’area presenta una ben nota
tendenza alla continentalizza-
zione del clima, con vistosi

fenomeni di desertificazione.
Nel presente lavoro vengono
proposti alcuni risultati preli-
minari della ricerca in corso:
in particolare sono evidenzia-
te le variazioni intercorse nei
bacini  idrograf ici  e  nel la
fascia costiera tra il 1984 ed il
2000, attraverso lo studio ed
i l  confronto di  immagini
multispettrali Landsat 7 ETM
e 5 TM.
Queste ultime coprono i bacini
idrografici dei fiumi Bradano,
Basento, Cavone, Sinni e Agri,
per un’estensione complessiva
di circa 7.800 km2.
Dopo una prima fase di elabo-
razione su struttura e geome-
tria delle immagini, compren-
dente georeferenziazione e
mosaicatura, si è passati ad
una seconda fase di stratifica-
zione dell’area di studio sia
sotto il profilo fisiografico-
morfologico ed altimetrico,
sia sotto quello vegetazionale-
agronomico e radiometrico.
L’obiettivo principale delle

stratificazioni consiste nel
definire, a priori, zone omoge-
nee sotto l’aspetto fisiografico-
morfologico e vegetazionale-
agronomico per ottimizzare il
processo di classificazione. La
bontà dei risultati, valutata
attraverso un controllo di qua-
lità con matrici di confusione,
dipende in larga misura da
questo processo, che si fonda
su una attenta analisi dei para-
metri fisici e delle caratteristi-
che radiometriche dell’area in
esame. 
Le immagini Landsat 7ETM e
5TM sono state oggetto di
una classificazione controllata
(“supervised classification”) pri-
vilegiando una stratificazione
ambientale e temporale detta-
ta dalla morfologia del territo-
rio e dagli aspetti fenologici
delle colture. Essa segue un
approccio deterministico che, di
volta in volta, esclude nelle
singole sub-zone di stratifica-
zione la presenza di alcune
colture per ottimizzare il pro-
cesso classif icatorio sulle
restanti categorie agricole.
Solo operando in questo
modo si è potuto, ad esempio,
distinguere le aree con proces-
si di desertificazione in atto da
terreni agrari solo momenta-
neamente incolti, dalla fascia
costiera sabbiosa e dall’area
dunare prive di vegetazione.
Ciò ha consentito di calcolare
la perdita di terreno agricolo,
ottenendo così un indice cor-
rettivo per la stima della varia-
zione della quantità di mate-
riale potenzialmente disponi-
bile per l’alimentazione della
spiaggia antistante.
Nel caso specifico, trattandosi
di un territorio esteso che
passa da zone di pianura a
fasce altimetriche abbastanza
elevate (con una conseguente
notevole variabilità dei para-
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Fig. 1 - Ripresa Landsat del 1984 (sintesi 7-3-1); il riquadro tratteggiato evidenzia l’area di studio; la
linea continua delimita i bacini idrografici dei fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni.



metri fisico-radiometrici), per
realizzare un’accurata classifi-
cazione si è ritenuto opportu-
no suddividere il bacino in
zone. A tal fine, utilizzando
criteri fisiografico-morfologi-
ci, sono state separate le aree
di fondovalle fluviali, di zona
costiera, di alti terrazzi e, infi-
ne di bacino interno. All’in-
terno di quest’ultima zona
sono state ulteriormente
distinte tre aree in funzione
delle caratteristiche vegetazio-
nali-agronomiche, della pre-
senza di aree boschive ad alto
fusto e, in particolare, delle
peculiarità f is iografiche-
morfologiche che risultano
definire specifici aspetti di
pattern radiometrico.
Il territorio in esame è stato
dunque distinto in sette setto-
ri omogenei al loro interno
(“Litorale”, “Fluviale”, “Area a
terrazzi”, “Settore Centrale”,
“Alto Bacino uno”, “Alto

Bacino due”, “Bosco”) sulla
cui base è stata eseguita la suc-
cessiva elaborazione e classifi-

cazione dedotta dalla lettura
ed analisi  del le immagini
satellitari (Fig. 2).
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Fig. 2 - Scomposizione dell’area in settori utilizzata per la classificazione dell’uso del suolo: 1) settore
litorale; 2) settore fluviale; 3) settore terrazzi; 4) settore centrale; 5) settore boschi; 6) settore alto bacino
uno; 7) settore alto bacino due.

Fig. 3 - Confronto della distribuzione areale delle classi di uso del suolo tra il Settembre 1984 (ripresa Landsat 5 TM) ed Agosto 2000 (ripresa Landsat 7 ETM)



Affiancato ad una serie di
rilievi a terra, e tramite l’anali-
si contestuale delle ortoimma-
gini GCR del Volo Italia a
scala nominale 1:10.000 (rea-
lizzato dalla CGR di Parma),
sono stati definiti e verificati i
caratteri spettrali delle singole
categorie di uso del suolo,
ritenute più significative ai
fini dello studio. Le 11 cate-

gorie così individuate corri-
spondono a: boschi,  aree
incendiate, frutteti, pineta,
seminativi, specchi d’acqua,
seminativo nudo, suolo nudo,
vegetazione arbustiva, vegeta-
zione rada, vegetazione spon-
tanea arbustiva. Nella fascia
costiera (subsettore “Litorale”)
l’analisi delle variazioni inter-
corse tra il 1984 ed il 2000

tramite image pro-
cessing è stata
integrata da analisi
di cartografia,
ortofoto e foto
aeree opportuna-
mente rese omoge-
nee tramite orto-
rettif icazione e
georeferenzazione.
(Bonora et  al . ,
2002). 
Con queste è stato
possibile, pur con
le limitazioni d’a-
nalis i  derivanti
da l l ’ accura tezza
posizionale impo-
sta dai supporti
disponibil i ,  evi-
denziare il trend
decisamente nega-
tivo che ha caratte-
rizzato l’evoluzio-
ne del tratto di
l itorale lucano
ionico e metterlo
in relazione con
l’evoluzione dell’u-
so del suolo dei
bacini riscontrata
negli  ultimi 20
anni.
L’analisi multitem-
porale ha eviden-
ziato delle varia-
zioni, tra la metà
degli anni ‘80 ed il
2000, ascrivibili in
parte a scelte an-
tropiche, come ad
esempio la diffu-

sione o riduzione di alcune
pratiche agricole, ed in parte a
modificazioni dell’ambiente
connesse a fenomeni “natura-
li” anche se comunque conse-
guenti, più o meno diretta-
mente, ad azioni antropiche.
Ad esempio, la riduzione della
area a pineta litoranea e un
suo diffuso degrado è in rela-
zione all’arretramento della
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Fig. 4 - Nell’immagine (sintesi Landsat ETM7-3-1 del 2000) vengono evidenziate le distribuzioni delle aree a suolo nudo presen-
ti nei bacini ionici lucani, scomposti per una migliore lettura. Le aree verdi individuano la loro estensione riferita al 1984; quelle
rosse, mostrano l’incremento rilevato dal confronto 1984-2000. Per un migliore inquadramento dell’area di studio si rimanda
alla fig. 1.



linea di riva controllato dagli
interventi idraulici lungo i
corsi d’acqua, oppure l’am-
pliamento delle
aree a suolo nudo
ed interessate da
fenomeni calanchi-
vi nelle aree più
interne probabil-
mente controllato
da effetti locali di
variazioni climati-
che globali. Analiz-
zando i  cambia-
menti avvenuti
nell’uso del suolo
si è evidenziata una
generale tendenza
sia ad una diffusio-
ne delle coltivazio-
ni a frutteto rispet-
to al seminativo e
coltivazioni di
pioppeti nei fon-
dovalle,sia ad un
aumento delle aree
boscate a scapito
delle aree a semina-
tivo nei settori “
Terrazzi” e
“Centrale” rappre-
sentati in figura 2.
Nelle aree più rile-
vate ed interne
(Settori “Boschi” e
“Alto Bacino 2”)
l’analis i  di tal i
variazioni eviden-
zia la riduzione
della copertura bo-
schiva, ed una
maggiore presenza
di vegetazione ar-
bustiva cespugliata.
L’analisi spaziale di
tali variazioni, evi-
denzia un corri-
spondente diffuso
abbandono delle
aree a seminativo.
In generale, nel-
l’intera area consi-
derata, si osserva

una riduzione del 5% delle
aree boscate, un aumento del
4% delle aree coltivate a frut-

teto, una riduzione del 9%
delle aree a seminativo e del
3% delle aree cespugliate-
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Fig. 5 - Confronto tra le linee di riva del 1967 (cartografia I.G.M.) e 1996 (riprese aeree AIMA); a lato sono evidenziati i tratti
con trend omogenei d’evoluzione (in metri).



arbustive ed, infine, un consi-
stente aumento dell’area a
suolo nudo che passa dal 21 al
34% (Fig. 3).
L’analisi in dettaglio della
distribuzione spaziale di tale
tematismo evidenzia inoltre
come la diffusione delle zone
prive di vegetazione ed ad ele-
vata pendenza abbiano sosti-
tuito le aree cespugliate od a
seminativo.
Tenendo conto che, in parti-
colare, quest’ultima variazione
si colloca interamente nell’a-
rea più interna ed a maggiore
contrasto morfologico (“Set-
tore centrale”), che presenta
un’estensione di circa 1500
km2, si desume come essa evi-
denzi un importante processo
di desertificazione in corso
nelle aree più interne che, per
condizioni intrinseche, sono
più sensibili al fenomeno ero-
sivo del suolo (Fig. 4). La per-
dita di aree utilizzabili a prati-
che agricole risulta, se rappor-
tata a questo settore, ben più
rilevante passando l’area a
suolo nudo dal 50% ad oltre
l’80% dell’estensione del
“Settore Centrale”.
Lo studio evidenzia come a
fronte di eventi climatici sem-
pre più intensi e, quindi, con
maggiore capacità erosiva vi
sia un considerevole aumento
della superficie nuda ad alto
contrasto morfologico. Questi
due fattori combinati assieme
determinano,verosimilmente,
una maggiore disponibilità di
materiale dilavato e quindi in
sospensione: i valori di portata
rilevati nel Bradano conferma-
no tale tendenza (Autorità
Interregionale di Bacino della
Basilicata, 2001)
L’evoluzione registrata nella
fascia costiera (Fig. 5) eviden-
zia invece una netta tendenza
all’erosione che tende ad

accentuarsi proprio negli ulti-
mi 25 anni (Simeoni et al,
2002). Il tratto litorale meno
in crisi corrisponde all’area di
foce del Cavone, nel cui corso
non vi sono rilevanti opere
idrauliche, come negli altri
corsi d’acqua, e nel cui bacino
è stata registrata una evidente
tendenza all’aumento delle
aree a suolo nudo. 
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