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Fig. 1 - Inquadramento area progetto su ortofoto
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DESCRIZIONE DELL'OPERA IN PROGETTO



L’area in studio è compresa nel foglio geologico n° 211 “Sant’Arcangelo” della Carta
Geologica d’Italia in scala 1:100.000 e dal punto di vista geologico regionale ricade
in posizione circa assiale della catena Appenninica.
Il sistema catena-avanfossa-avampaese nell’Italia Meridionale è attualmente
rappresentato da: Catena Sudappenninica, Fossa Bradanica e Avampaese Apulo-
Garganico. L’area oggetto del presente studio, è situata su una zona montana
caratterizzata dalla presenza di crinali morfologici che fungono da spartiacque, in
particolare il sito è ubicato sul rilievo Monticelli bordato dalla Fiumarella Terlizzi e
dal Fosso Pisciottola, tale rilievo presenta una morfologia con aree che hanno
pendenze variabili, il Parco fotovoltaico ad una quota che va da 250 e 350m s.l.m. 
I principali rilievi nell’area circostante sono Monte Coppa di 586 m s.l.m., Cugno del
Bosco di 311m s.l.m. Toppa Terremoto di 457m s.l.m. e Timpone Mendolara 462m
s.l.m., posti rispettivamente a sud est e sud ovest dell’area di interesse e sono
caratterizzati da una morfologia conica e presentano alla loro sommità una cima. 
Sul sito sono stati osservati deformazioni plastiche superficiali che interessano i
primi metri dal piano campagna, il contatto tra la coltre di frana e il substrato è
stato ricostruito a seguito delle indagini eseguite quali tomografie elettriche e delle
prove penetrometriche.
Le cause di innesco dei dissesti che interessano l’area in oggetto sono da ricercare
nella combinazione di due fattori destabilizzanti:
- il primo è legato alle acque di in filtrazione provenienti da intensi e prolungati
eventi meteorici, infatti, l’aumento del contenuto d’acqua nei terreni e il
conseguente incremento delle pressioni neutre, porta ad un decremento delle
resistenze di attrito lungo la superficie di contatto tra coltre colluviale e substrato
alterato e all’interno del substrato stesso, presumibilmente nella zona a maggiore
grado di alterazione.
- Il secondo è legato alla pendenza del versante dove i tratti più pendenti
favoriscono lo scivolamento verso valle della coltre alterata imbibita.
Il sistema idrografico principale presente è il fiume Agri orientato ovest est con un
bacino imbrifero di 1500 Km2, ed è costituito da una morfologia montuosa fino alla
dorsale di stigliano per poi assumere una morfologia collinare e pianeggiante
raggiungendo il mare Ionio, lungo il precorso si individuano valli parallele al fiume e
una serie di affluenti perpendicolari al suo percorso. Nell’area oggetto di studio, in
particolare è presente la Fiumara di Terlizzi le cui confluenze sono Fosso Fatigone
in destra orografica e Fosso Vaccarizzo in sinistra orografica che si dirama da
Monte Sant’Arcangelo di 850m s.l.m.., mentre a sud ovest del rilievo Monticelli, la
fiumara Terlizzi, riceve il contributo delle acque di Fosso Pisciottola che si immette
in sinistra idrografica ad una quota di 250m.s.l.m. il quale si dirama da Piano del
Salice a 700m s.l.m. La Fiumara di Terlizzi è un affluente minore del Fiume Agri che
si immette nel fiume Agri in destra orografica.

GEOMORFOLOGIA DEL TERRITORIO
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CARATTERI AMBIENTALI STORICI
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CARATTERI AMBIENTALI ATTUALI
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Fig. 2. Carta archeologica

SINTESI STORICO ARCHEOLOGICA
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ELENCO MOSI 

   

SITO LOCALITA’ DESCRIZIONE DATAZIONE 

1 Tursi (MT) - Vallo Costa del 

Comune 

Area di materiale mobile Età protostorica - età 

ellenistica 

2 Tursi (MT) - Vallo Costa del 

Comune 

Area ad uso funerario Età ellenistica 

3 Tursi (MT) - Vallo Costa del 

Comune 

Area di materiale mobile Età ellenistica 

4 Tursi (MT) - Vallo Costa del 

Comune 

Area di materiale mobile Età ellenistica 

5 Tursi (MT) - Vallo Costa del 

Comune 

Area di materiale mobile Età ellenistica 

6 Tursi (MT) - Vallo Costa del 

Comune 

Area di materiale mobile Età ellenistica 

7 Tursi (MT) - Destra del 

Dottore 

Area di materiale mobile n.d. 

8 Tursi (MT) - Destra del 

Dottore 

Area di materiale mobile Età ellenistica 

9 Tursi (MT) - Cozzo Pisone Area di materiale mobile Età ellenistica 

10 Tursi (MT) - Cozzo Pisone Area di materiale mobile n.d. 

11 Tursi (MT) - Serra Scoperta, 

Masseria Carmine 

Area di materiale mobile Età post medievale 

12 Tursi (MT) - Terlizzi, Serra 

Scoperta 

Infrastruttura viaria Età moderna 

13 Tursi (MT) - Destra del 

Dottore 

Area di materiale mobile n.d. 

14 Tursi (MT) - Terlizzi Area di materiale mobile n.d. 

15 Sant’Arcangelo (PZ) - Pozzo 

S. Pietro  

Area di materiale mobile I a.C.- II d.C. 

16 Sant’Arcangelo (PZ) - 

Fossato del Monte 

Area di materiale mobile n.d. 

17 Colobraro (MT) - Curva della 

Croccia 

Insediamento n.d. 

18 Colobraro (MT) - Masseria 

Mango 

Area ad uso funerario Età ellenistico-lucana 

19 Colobraro (MT) - Tempa della 

Croce,Masseria Giordanelli 

Area di materiale mobile Età ellenistica 

20 Colobraro (MT) - Monte 

Sant'Arcangelo, Tempa della 

Croce 

Area di materiale mobile Età ellenistica 

21 Colobraro (MT) - Masseria S. 

Arcangelo 

Area di materiale mobile Età ellenistico-lucana 

22 Colobraro (MT) - Monte 

Sant'Arcangelo 

Area ad uso funerario Età ellenistica 

23 Colobraro (MT) - Monte 

Sant'Arcangelo 

Area di materiale mobile Età ellenistica 

24 Colobraro (MT) - Le Serre, 

Cozzo Niviera 

Area di materiale mobile Età ellenistica 



25 Colobraro (MT) - Le Serre, 

Cozzo Niviera 

Area di materiale mobile Età ellenistica 

26 Colobraro (MT) - Le Serre, 

Cozzo Niviera 

Area di materiale mobile Età ellenistica 

27 Colobraro (MT) - Le Serre, 

Cozzo Niviera 

Area di materiale mobile Età ellenistica 

28 Sant’Arcangelo (PZ) - 

Marmara 

Area ad uso funerario Età ellenistica 

29 Sant’Arcangelo (PZ) - Il 

Monte 

Area di materiale mobile Età ellenistico-lucana 

30 Sant’Arcangelo (PZ) - Il 

Monte 

Insediamento Età ellenistica-età 

tardoantica 

31 Sant’Arcangelo (PZ) - 

Masseria Neviera 

Area ad uso funerario Età ellenistico-lucana 

32 Tursi (MT) Infrastruttura viaria – viabilità per 

Tursi 

n.d. 

33 Sant’Arcangelo (PZ) Infrastruttura viaria – Tratturo 

comunale di Rosano 

n.d. 

34 Aliano (MT) Infrastruttura viaria – 

Sant’Arcangelo, Roccanova e la 

Cantoniera del Titolo a 

Castronuovo Sant’Andrea 

n.d. 

35 Aliano (MT) Infrastruttura viaria – Il Muro dei 

Giardini (la Cavallerezza) e Santa 

Maria Orsoleo 

n.d. 

36 Aliano (MT) Infrastruttura viaria – Tratturo 

Aliano-Montalbano e la via Appiett 

u’ Castiedd 

n.d. 

37 Aliano (MT) Infrastruttura viaria – Tratturo 

Aliano-Montalbano n.75 

n.d. 
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VINCOLI ARCHEOLOGICI 

Non sono da segnalare nell’area esaminata beni di interesse archeologico. 

 

BENI MONUMENTALI 

La stratificazione insediativa dell’area presenta n. 2 beni monumentali tutelati dall’ art. 10 D.lgs 42/2004 come 

di seguito elencati: 

Denominazione Codice Ubicazione Riferimento catastale 

Masseria Molfese BCM_398d Sant’Arcangelo (PZ) – Loc. 
Montecellese 

F. 29; P. 160, 161 

Masseria Difesa Monte 
Scardaccione 

BCM_403d Sant’Arcangelo (PZ) – Agro 
rurale 

F. 43; P. 19 

 

Le opere non interferiscono con alcuno dei beni architettonici nell’area. 

 

INTERFERENZE TRATTURALI E VIABILITA’ ANTICA 

Vengono, infine, riportati i tratturi sottoposti da PPR a tutela integrale da parte della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Regione Basilicata e ricadenti nell’area in esame: 

Numero  Denominazione Codice  Comune 

75 Tratturo Aliano-Montalbano BCT_044 Aliano (MT) 

336 Tratturo Comunale di Rosano BCT_332 Sant’Arcangelo (PZ) 

 

L’opera non interferisce con nessuna delle due evidenze tratturali presenti nell’area. 

Disposti come i meridiani (tratturi) e i paralleli (tratturelli e bracci), queste strade formavano una rete viaria 
che copriva in modo uniforme tutto il territorio. In realtà si trattava non solo di strade ma soprattutto di pascoli 
per le greggi in transito. Lungo tali assi viari sorsero opifici, chiese, taverne e fiorenti centri abitati. I tratturelli 
facevano invece parte della viabilità minore di connessione ed erano larghi, a seconda dei luoghi e delle 
funzioni, 10, 15 o 20 passi napoletani (rispettivamente 18.50, 27.75 e 37 metri) e si sviluppavano per circa 
1500 chilometri complessivamente. Si tratta di sentieri di origine preistorica generalmente in terra battuta che 
hanno la funzione di collegare un territorio ad un tratturo oppure quella di raccordo tra più tratturi.  
L’esame dell’area ha inoltre rivelato la presenza di una viabilità antica, non censita tra i tratturi, che correva 
trasversale per le valli lucane e che metteva in collegamento i tre mari. L’Enotria della prima età del ferro sulla 
linea degli insediamenti antichi che dalla Valle del Basento raggiungeva l’asse tirrenico con gli insediamenti di 
Pisticci, Ferrandina, Craco, Anglona e le valli del Sauro, con i centri e le necropoli di Guardia Perticara e 
Gallicchio Vetere1. 

Nel buffer esaminato si documentano i tracciati relativi a: Sant’Arcangelo, Roccanova e la Cantoniera del Titolo 
a Castronuovo Sant’Andrea, Il Muro dei Giardini (la Cavallerezza) e Santa Maria Orsoleo, Tratturo Aliano-
Montalbano e la via Appiett u’ Castiedd, viabilità per Tursi.  

 

 

 
1 https://www.pandosia.org/il-cammino-degli-enotri-e-il-tratturo-delle-montagne/   
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