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E. ROSINI — P. CAPONIGRO

Uffioio Centrale di Ecologia Aararia o Difesa
delle Piante Coltivate dalle Avversith Moteori
the (UCEA) del Ministero dell'ASricoltura e
de11e Forester Roma
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IL 'PELERILEVAMENTO PER LO STUDIO A MESOSCALA
DELLE DISUNIFORMITA' TE rdaCHE EIS IDRICIiE DEL
SUOLO. APPLIOAZIONE ALLA PREVISIONE LOCALE
DEI TEMPORALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO TELLUS
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first of all information about near launching of the Patel
lrtu Explorer, is given. After that also information about uti-
lization of this satellite for the HC101 (Heat Capacity Mapping
bliasion) is ;^ivon as well as hnw the TELLUS ourope,^n project is
inserted in the 11CM

Then the reaearc;. which want to relate the beginning; of
thunderstorms to thermal, hydrological, topographic oharaeteri-
stica of the soil i, outlined.

The aims of .•search are:

- to spot the birth zones of thunderstorms, paying a special
attention to agricultural planning purposes;

- to t,et a localized forecasting of thunderstorms and hail
s torinr] .

Nel quadro dolle applicazioni del telerilevamonto ai pro-
1,lemi dell'atrricoltura, la cui validit y a ormai universalmente
riconosciuta ma ehe in realth per l'Italia a per la stessa Euro
pa deve ancora in larga parte eoueie verifieata, molte speranze
Attuallnente Bono riposte in an piccolo satellite di ricerca she
potrebbe definirei un modes-to rampollo dells ormai ben nota fa-
mit;lia det LAM?SAT, l.'Explorer the la NASA p; rrh in orbita nel,-
1 1 aprile 1978.

L'rxplorer b dotato di due eensori, 1'uno nella banda da
0.5 a 1.1 p per la misura dells r,iflettanza dells superfioie
terrestre, a 1'altra nella Banda termica da 10.5 a 12.5 p per
it teleri.levamento delta temperature. di irraggiamento delta su
perficie steouu. La definizione 6 balsa rispetto al LA"SAT es
scndo di 500 metri ( p iolcuel di 25 ettari).

Lu caratteristica pi4 specifica dell'Exploror 6 quella di
rlpre adere ogni 8 giorni una determinata zone., due volto ad 11
orc di Ji,^tanza, sia pure da angolazioni an poco diverse, e
preciaamente alle ore 02.30 in modo da rilevare una situazlo-
ne termica molto prossima a quella di minima, ed alle 13.30
del t*iorno atesso the b con buona approssimazione fora della
mti.1t,iore insolazione e Belle temperature massime.

11 ritrno di ripetizione della eoppia di paseaggi, come si
b detto, d di 8 giorni.

Nel suo primp anno di vita 1'Explorer sarh utilizzato per
progrummi specifici di ricerca, senza applicazioni operative,
sin*teti.zzati nella sigla HCb1M ( Hsat Capacity Mapping Mission).
Questa missione si presta per talune applicazioni di particola
re interesse, centrate sulfa assunzione the le caratteristiche
di. lavoro del satellite n Arm^ttnnn dt def—miriare la capacith
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tc, rmica lot prima strata di suolu. Di fatto un buon rntme:o di
rioereatori di tutti i pacei dells Comunith Europea ai eono mo
atrati interoaoati alla utilizzazione delta H01.51 Pd hanno tro-
unto convenience coordinarai interne al Centro Comune di Ricer
ca (002)' di Iapra, ed in •tal modo a nato it proCetto TELLUS,
the it C01 di Iopra ha preaontato alla NASA a she 1'Ento apa-
ziale amerloaruo ha inoluao not riatretto numero dello ricercho
eaters ^'-Icettate.

I1 contributo italiano a1 TELLUS L data da propoute avan-
zate delle Facolth di ACraria dello Universith di Bari, Bolopna
e Saaauri o dall'Uffioio Contrale di Ecologic Agraria (UCLA)del
Idintatero dell'Agri:oltura e delle Foreste a ai avvalgor.o della
collaborazione dell'Istltuto di vialca dell'Universitb e del
Centro Studi Applicazioni Tocnologie Avanzate di Bari, oltre the
del CCR di Ispra. Si tratta pertanto di tomi tutti finalizzati
a problemi di interesse ag;rieolo, e difatti i "test-site" di r_
ferimento, in numero di tre per l'Italia, riguardano due zone
agricole nelle Puglie e in LNilia-Romagna ed una zona a pascolo
e boachi in Sardegna.

Le ricorche italiane, tra loro oollegate atrettamente, ai
propongono di utilizzare la HOW per vari aeopi, attraverao In
applioazione a la verifioa di opportuni modelli matomatici: ri
salire dal oantenuto in acqua del terreno a dal bilaneio ener-
gettoo all'evapotraspirazione di suoli coltivati a particolari
colture, da matters in ralazione per differenti climi con to
sviluppo vegetativo a la resa in prodotti agriooli; • determina-
re la produttivith potenziale dei terreni a pascolo; individuo
re le zone affette da eocessi idrici per contribuire a risol-
veri,e i problemi; studiare particolari aspetti forestali; uti-
lizzare to stesso tipo di informazioni per tentare un oontri-
buto alla prevlsione locale dei tomporali.

In questa sede non ai entra nel merito delle suddette ri-
cerehe, tranne 1'ultima ohe & di pit'i speci.fioa pertinenza del-
1'UCEA. Si vuole tuttavia sottolineare the alla radice di tut-
ta Is collaborazione, non solo italiana ma europea del proget-
to TELLUS, si pone un obiettivo fondamentale oomune; saggiare
le posoibillth metodologiche di questo mezzo d'indagine riferi
to alle realtrh agricola dei nostri paesi, anche in vista degli
indirizzi da prendere per eventuali a gib.. ventilati programmi
di realizzazione di satelItti ad ease specificamente destinati.

Come si 6 eopra detto, una ricerca riguarda le cause di
insorgenza dei temporali, oiol Is possiblle correlazione tra
le caratteristiche termiche, idriehe a topografiche del suolo
a mesoacala ed 1 fenomeni temporaleschi.

I temporali sono fra le cause piu vistose, ma spesso an-
che pih gravi t di danni alle eolturo agrarie alle zone abita--
te, alle industrie, a1 sistema viario ed al ^raffieo. In P4:Vti
colare i temporali danno luogo, nel 20-30 per oento dei Iasi,
a grandinate ohe generalmente colpiaoono Wares, ridotta, con 9^



till 'encr,;ia di impatto molto rilevante: non a infroquente una
oner,;ia einetica eompleoaiva doi chioohi di grandine di alcune
centinaia (It joule per metro quadrate e, globalmente per tutta
la grandinata, un'onorgia di 109 joule b da ceneidorarai norma-
lo. Oltre alla grandine i temporali poo3ono provooare gravi dan
ut dovuti a venti di foza diatruttiva ed a piogge di altisaima
intenaith; comunque la Bola grandint: arrooa, ooltanto in Italia,
perdite valutate dell'ordino di 250 miliardi di lire l'anno.

Lo cause gonerali doi tomporali rioiodono nolle caratteri-
atioho Bella aituazione moteorologica a seala ninottica, o per-
aib i 8ervizi matoorologici possono fare provisioni attendibill
di "condizioni temporaleoohe" con anticipo di 24-48 ore. Tutta-
via i Servizi non possono mai individuare dove effettivamonte
si manifesterh a ai evilupporh it singolo temporale, almono fin
chb non se tic regietra la fase ini,zialo attravorso it radar. Per
cib le provisioni a gli allarmi, oltro ad avere oempre un carat
tore probabilietioo, debbono rimanere generioi nolla localizza-
zione, eiob riferirsi globalmente a zone ben pill ampie di quel-
lo Qhe poi earanno realmonte intereaeato dal ggnomeno. Ad esem-
pio, reota, i)Sendo la eonsiderazione alla grandine (ma gli even-
tuali ris ►Lltati earanno poi agovolmento eotensibili alle altre
inanifestazioni del tomporale) dobbiamo notare ohe una provicio-
ne pub riguardare 1'intera vallata del Po o, nel caeo di situa
zioni molto bats definite, una vaeta porzione di eaea come pub
essere la sua partcr orientale. Oib signifioa the net migliore
dei cast si mette in allarme un'area di alouni milioni di etta-
ri, mentre una grossa grandinata investe motto difficilmente
pitt di 50.000 ettari.

I1 problema della previsions dolle grandinato loealizzata
nello spazio (e nel tempo) b dunque ancora lontano dall'essere
risotto, mentre ne b evidento l'importanza per la mesda in ope-
ra di tutte quelle azioni di rioovero, protezione a difeea pre
ventiva the non possono ossere ripetute ogni volts ohe sussi-
sta una generioa probabilith di temporale.

La ricerca qui propoeta vuol portare un oontributo alla
individuazione dei parametri oho determinano 1 1 insorgenza a to
eviluppo di un tomporale grandinigeno, alloroheb l'analisi si-
nottiea ! tibia gib, ricouosciuto it verificarsi dells condlzioni
general. favorevoli. L'ipotesi di baoe a ohe 1'effettivo inne-
scarsi di una oorrento ascendents a la sua idoneith a produrre
cumulonembi debbono dipendere anche da fattori locali atti a
produrre rasa diaomogeneith a mesosoala (per fiaeare le idee in
torno a 100 Km2 ) ed a fornire le quantith neeeesarie di energia
e di acqua. Tali fattori Bono coneepiti come sorgenti di con-
vettivith termica, di turbolenza dinami.oa a di vapor acqueo.
Queste sorgenti non possono she risi.edere nel suolo o presso
di esso, debbono eiob essere legate alle caratteristiehe t+ermi
the del suelo, al bilancio energetieo locale ed attuale, alla
diaponibilith idrirsa per umidificare 1 1 aria sovrastante, alle
caratteristiehe topo grafiche edeventualmente ally copertura
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ve tretelt Ad alit IOL,0 dlttutIIfu I'm Ita the 0 1111o atte ti Iwol11rre
o amrllftc ► re la tttrbolenz:l almond flno all y quote dl ctrlirn:i,t
nlUtie.

Till y 	)u too I, oltro tilt t o, b atiffragata da11'000rrva lone
corrente oveondu cui tniatono :sons pi-eforite dalla gramiltu^,.l
me eulaturio zone p1h tolpi to (lilt fulmitli .

A Cititilzio dogli eaterwori della pro.)atltc nottr I  Uatt-lii
to Explorer rd it prot"etto 11=11 hatnlo caratttrl falvorevoll ttl-
lo etudlo belle ponaibili eorrvlazioni fra le car; ► tttrintiche
termleht, ldrlehe e topot^raflohe del ouolo a moaoocala ed 1 fc
110me111 tempor:tlotlohi ehindit ► igali. Si fa nottlro OW lit
tormion dtl cuolo fornita dal satellite, attravoroo out potr:m
no realmonto individuaroi to "isole di caloro" a mcsoacala, ;:1
trimenti non determinnbili niedianto In corrente atrunt,lita.,lcuc
mvtoorolopiea, rappreacnta un elcnteltto fondamer,ttlle di cattoucrtt
za, ma non 1 1 unico poichib ponsono t-.iuocare till ruolo ultrettan-
te fandamtntt► le In turbolenza atinoofrrien e I liduidifleaslrne
per evatpotvan}'irelr.loilt. Per quarto rieuarda In tuvbolon:sa, as
fa notare the teen ,it-ve permettere, o fnvorire, la compartla ,i1

q una corverlte auctndtute r1 •.0rtttu e definita c,eoondo i modu l e
di reuntilontmbo finora propooti, intcrno allu quult nia potlall't
le tu, deLvle molts diaeeu(lentt. Quanto till 
^ ttuperfluo vicordare the eana a logata al bilancio tormico .11.

ouolo ed a1 suo contenuto idHeo, c quirtdi anche t;li Ucambl ,11
ealorc UenUibilt con 1'arin Uovrnatente a lit 	 ttCl•nu-
on nell'lnterao del suolo entrano ncl}u meceanlea dt1 fenomeno.
Si fit attche notare the ai fiui dt11a prepara ziono di condt:,l, -
ni adatte till'inuorgere di un fenomano temporaleaco p0000no
giuocarc le dinuniformith di eapucitd tormica del auolo, per-
alR% da ease puts derivuro, anche a 24-48 ore di dletenza, la
comparoa tii disutlifil'mittl tel'nliolte Uuporfioiull.

Le precedenti eonsiderazioni nono state qui espooto in
forma purumctlte qualitative; d'altronde non seutbrerebbe oppor
tuno proctdcre 11 ntaggiol•1 approfondiultnti soma 1'auailio di
indlcaaloni c ouggtrimenti the potratltlo acquisivoi appurtto at-
traverou qucota compononte del prueo tto TELLUS In qunle, A be
ne diehiararlo toplecitamerlto, rappresenta allo otato attuale
uolo min iniziale ipoteei di lavoro.

Comunque In diapollibilit4,ehe Is HOMM oemr, ra U00icuraro,
delis► mapper delle diouniformith termiolle in superficic, della
mappa dolls capaeitd termi.che del cuolo e della nulppa del con
tonuti idrici o delle sorgtnti di vapore (ovnpotraspiraziori ,
tulitamente all y mappa topografica, dovrebbe permettere un con
frouto puntuale con la documantazione fisica dei fenomorli tern
poralenchi e delle grandinato, inaieme allo studio Belle s1-
tuaziorni meteorologieho a mt000cala. Dn queato con.fronto po-
trebbero derivare dati utili a1 raggitalgimento di due aeopi
applicativi s

}p^};.viyuure, auc;l^ u^ F^? ld t#1 px^ogr^.uwluziQ^zk a^;I;l(3t1.tU, t.4
zone native dei tomporuli;

- permettoro, o concorrere n renlizzare In previoiotle loca11.
zuta doi tomporali c dells grandinate.
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