
CD CODICE

TSK Tipo scheda SI

NCI ID Samira 16192

NCT CODICE

NCTW Codice Univoco 
Regionale FGBIS000010

NCTO Id Origine 109584

CDG Condizione Giuridica 
Bene Proprietà mista

CEC ENTE COMPETENTE

CECT Tipo Ente Competente Soprintendenze ambito archeologico

CECE Ente competente SABAP-FG (Archeologia)

CECR Ente Competente Ruolo Tutela e valorizzazione

RV RELAZIONI DIRETTE

RSE Tipo relazione elemento contenuto in

RVP SITO PLURISTRATIFICATO

RVPK Collegamento scheda SIP FGBIP000174

RVPN Denominazione SIP Herdonia - Ordona

DA DATI ANALITICI

DAF DEFINIZIONE

DAFB Tipo elemento culturale Bene immobile SITO

DAFT Denominazione Herdonia - villaggio (età daunia)



DAFD Descrizione

L’insediamento daunio di Ordona si sviluppava sulle prime 
colline che delimitano la pianura, su una superficie di 
forma irregolare di circa 600 ettari, con un perimetro pari a 
circa 11 Km. Tale area, caratterizzata dall’assenza di un 
sistema difensivo, comprendeva l’abitato, la necropoli, 
spazi destinati all’allevamento e all’agricoltura; le abitazioni 
o gruppi di esse erano localizzati in maniera sparsa 
insieme a tombe o piccoli gruppi di tombe. La destinazione 
d’uso di specifici settori dello spazio insediativo poteva 
variare, come è stato riscontrato in diverse aree che hanno 
subito numerose variazioni d’uso, da carattere abitativo a 
necropoli o viceversa. Tracce di abitazioni di X-VIII secolo 
a.C., riferibili a capanne con pareti costituite da pali in 
legno ricoperti di elementi vegetali e pavimenti in terra 
battuta, sono state rinvenute in diverse zone 
dell’insediamento; nel settore centrale della città romana è 
stato intercettato il fondo di una capanna con pavimento 
circondato da buche di palo. Altri fondi di capanne, un 
focolare e pozzi ascrivibili all’VIII secolo a.C. sono stati 
messi in luce ad est del paese moderno, mentre ai piedi 
della terza collina occupata dalla città romana sono state 
individuate due piccole case a pianta rettangolare, con un 
unico ambiente, databili tra la fine del V e la seconda metà 
del IV secolo a.C., ed una terza casa a pianta quasi 
quadrangolare. Quest’ultima, realizzata con blocchi di terra 
cruda, con pavimento in terra battuta, era dotata inoltre di 
una vasca intonacata ed è databile alla fine del IV secolo 
a.C. Nel 1969 un’altra abitazione è stata messa in luce 
nella zona ad est della città romana, lungo il tracciato della 
via Traiana; si tratta di una casa a pianta rettangolare con 
muri realizzati con l’impiego di materiali diversi (pietrame, 
frammenti di tegole laconiche, orli di dolio misti a terra), 
delle dimensioni di circa 8,50x4,80 m, ascrivibile agli inizi 
del IV secolo a.C. I mosaici a ciottoli, che si diffusero in 
Daunia tra la fine del IV e il III secolo a.C. e che 
costituivano solitamente il pavimento esterno di edifici 
cultuali, sono stati utilizzati a Ordona anche nelle abitazioni 
private; numerosi frammenti sono stati individuati nell’area 
tra il foro e il muro di cinta nel corso degli scavi della città 
romana, oltre che nella zona della basilica augustea e 
sulle colline settentrionale e meridionale. Tutti questi 
frammenti di mosaici, ascrivibili ad un arco cronologico 
compreso tra la fine del IV e la prima metà del III secolo 
a.C., sono riferibili ad abitazioni private piuttosto che ad 
edifici di carattere cultuale. Un’altra emergenza relativa 
all’età daunia è costituita dalle vasche intonacate, diffuse 
in tutta l’area dell’insediamento (anche al di sotto del 
tempio B): si tratta di vasche di forma rettangolare, con 
lunghezza variabile tra 2 e 2,50 m, che presentano un 
rivestimento di intonaco che ne garantiva l’impermeabilità. 
Tali vasche, solitamente sistemate in prossimità degli 
angoli degli edifici, erano verosimilmente connesse al 
trattamento della lana e sono genericamente databili al IV 
secolo a.C.



DAFD Descrizione

Diverse fornaci di età daunia sono state rinvenute nell’area 
dell’insediamento, anche in prossimità del centro della città 
romana; tali strutture presentavano diverse forme, non 
necessariamente legate a utilizzi e a cronologie differenti. 
Per quel che concerne le sepolture afferenti all’abitato, tra 
le più antiche rinvenute dalla missione belga vi sono 
alcune tombe ubicate al di sotto di quattro tumuli, 
localizzati sulla collina centrale di Herdonia, purtroppo mal 
conservati; questa tipologia di sepolture, ascrivibile al IX- 
VIII secolo a.C., è stata rintracciata anche nella zona più a 
S, sulle colline che dominano la pianura. La tipologia 
maggiormente diffusa a Ordona in età daunia è tuttavia 
rappresentata dalle tombe a fossa, a pianta rettangolare, 
chiuse da una lastra di tufo; per i soggetti infantili si 
segnala, invece, la diffusione delle sepolture ad 
enchytrismos. Le ricerche archeologiche che si sono 
concentrate tra 2005 e 2007, con la direzione scientifica di 
M. Corrente, in particolar modo nel settore nordorientale 
del centro urbano di Ordona, interessato da lavori legati 
all’espansione edilizia, hanno portato all’individuazione di 
ulteriori dati che riguardano il centro daunio. Gli interventi, 
che hanno interessato anche l’area già indagata da 
M.Mazzei (cantiere Cerrone, zona 167), hanno evidenziato 
l’esistenza di vaste zone insediative ed una progressiva 
occupazione dei settori liberi tra i nuclei di abitato sparso 
nell’ambito del IV secolo a.C., con conseguente continuità 
tra settori a carattere abitativo e funerario. Un eccezionale 
rinvenimento è stato effettuato nel 2012, a nord-est della 
città romana, in contrada Cavallerizza, dove sono venute 
alla luce due tombe a fossa degli inizi del IV secolo a.C.; 
una di queste, verosimilmente riferibile alla sepoltura di un 
guerriero, ha restituito un corredo ricchissimo, costituito da 
ceramiche, frammenti di tessuto, frammenti lignei, di 
lamine bronzee, armi, manufatti, che testimoniano 
l’appartenenza dell’inumato ad uno status sociale elevato.

DAFE Tipo di evidenza Strutture

DAFM Criterio Perimetrazione Pperimetrazione effettuata su base cartografica sulla base 
dei dati bibliografici

DAFC Stato di conservazione Conservato parzialmente

OG INTERPRETAZIONE OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTC Categoria Insediamento

OGTT Tipo Villaggio

OGTF Funzione Produttiva/lavorazione/artigianale



OGTF Funzione Abitativa/residenziale

OGTF Funzione Funeraria

OGTF Funzione Sacra/religiosa/culto

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP Provincia FG

PVCC Comune Ordona

PVCI Modalità di individuazione Dati bibliografici

PVCA Affidabilità del dato Certo

PVCB Bene urbano no

GE GEOREFERENZIAZIONE

GEM Metodo di localizzazione Ortofoto 2013

GET Tipo di 
georeferenziazione areale

GPT Tecnica di 
georeferenziazione rilievo da cartografia senza sopralluogo



GEJ GEOJson info originale

{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates
":[[[15.6166645,41.3150817],[15.6167414,41.3147533],[15
.6168152,41.314089],[15.6168339,41.313244],[15.616826,
41.3123991],[15.6166861,41.3117158],[15.6163584,41.31
09129],[15.6161932,41.3103706],[15.6157332,41.309689],
[15.6154616,41.3091875],[15.6150838,41.3087268],[15.61
47591,41.3082457],[15.6142193,41.3075847],[15.6137618
,41.3071647],[15.6132759,41.3065638],[15.612441,41.305
7313],[15.6118763,41.3052515],[15.6114985,41.3047908],
[15.6109579,41.3040493],[15.6107936,41.3035874],[15.61
08452,41.3034061],[15.6111625,41.3031027],[15.6115345
,41.3029397],[15.6117466,41.3027978],[15.611825,41.302
6163],[15.6117132,41.3020737],[15.6116562,41.3016918],
[15.6116784,41.3012088],[15.6116733,41.3006657],[15.61
16963,41.3002632],[15.6116929,41.2999011],[15.6119279
,41.2993567],[15.6120316,41.2990342],[15.6123479,41.29
86302],[15.6126922,41.2983668],[15.6130636,41.2981435
],[15.6135417,41.2979197],[15.6141255,41.2975947],[15.6
148437,41.2973696],[15.6154288,41.2971854],[15.616279
,41.2968187],[15.6185393,41.2960622],[15.6200828,41.29
56717],[15.6218926,41.2952394],[15.6239678,41.2946649
],[15.6261495,41.2940696],[15.6272135,41.2937621],[15.6
281454,41.2935759],[15.6296638,41.2933665],[15.630489
9,41.2932815],[15.6325151,41.2930692],[15.6334752,41.2
930438],[15.6346497,41.2931379],[15.6358792,41.293392
7],[15.6366282,41.2936098],[15.6376738,41.2941472],[15.
6383998,41.2947467],[15.6389388,41.295307],[15.639317
,41.2957878],[15.6399352,41.2962672],[15.6405548,41.29
68874],[15.6411211,41.2975079],[15.6415283,41.2982298
],[15.6417764,41.2990533],[15.6417841,41.2998378],[15.6
418456,41.3006623],[15.6419056,41.301346],[15.6420749
,41.3022805],[15.6422422,41.303024],[15.6426781,41.303
947],[15.6430028,41.3044079],[15.6434599,41.3047674],[
15.6439699,41.3050865],[15.6449082,41.3055439],[15.64
54171,41.3057422],[15.6461119,41.3058591],[15.6469672
,41.3060152],[15.6479298,41.3062311],[15.6486521,41.30
64282],[15.6491357,41.3067675],[15.6493004,41.3072292
],[15.6492249,41.3076924],[15.6490139,41.307935],[15.64
86699,41.3082186],[15.6479264,41.3085849],[15.64705,4
1.3089922],[15.6464125,41.3092774],[15.6458572,41.309
7835],[15.6455155,41.3103084],[15.6449091,41.3110522],
[15.6446714,41.3112949],[15.6439811,41.3116408],[15.64
31567,41.3119271],[15.6421445,41.3120937],[15.6413723
,41.3122589],[15.6406551,41.3125848],[15.6400465,41.31
31112],[15.6395973,41.3135563],[15.6390964,41.3141828
],[15.6387574,41.3149893],[15.6384443,41.3157153],[15.6
380776,41.3164215],[15.637709,41.3169265],[15.6371296
,41.3177143],[15.6363905,41.3185432],[15.6356496,41.31
91911],[15.6350152,41.3198182],[15.6340348,41.3205277
],[15.6332124,41.3210352],[15.6320975,41.3216449],[15.6
307701,41.3223563],[15.6296017,41.3229662],[15.628405
5,41.3234556],[15.6273936,41.3236824],[15.6263809,41.3
238287],[15.6253671,41.3238544],[15.6239504,41.323620
6],[15.6228788,41.3231839],[15.6222881,41.3228048],[15.



621509,41.3222658],[15.6202741,41.3214879],[15.619896
9,41.3211077],[15.6194119,41.3206194],[15.6191155,41.3
203193],[15.6187911,41.3198784],[15.6183856,41.319317
3],[15.6179802,41.3187763],[15.6175727,41.318014],[15.6
171105,41.3171112],[15.6167833,41.3163686],[15.616779
9,41.3160065],[15.6166645,41.3150817]]]},"properties":{}}

DT CRONOLOGIA

CRO Periodo Età Classica (V-IV sec. a.C.)

CRO Periodo Prima età del Ferro (1.000-700 a.C.)

CRO Periodo Età Arcaica (VII-VI sec. a.C.)

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSS Datazione secolo III a.C.

DTSS Datazione secolo IV a.C.

DTSS Datazione secolo V a.C.

DTSS Datazione secolo VI a.C.

DTSS Datazione secolo VII a.C.

DTSS Datazione secolo VIII a.C.

DTSS Datazione secolo IX a.C.

DTSS Datazione secolo X a.C.

DTM Motivazione cronologia Bibliografia

AU DEFINIZIONE CULTURALE

ATB AMBITO CULTURALE

ATBR Riferimento intervento Dato non disponibile

ATBD Denominazione Dato non disponibile

ATBF Fonte Dato non disponibile

ATBM Motivazione attribuzione Dato non disponibile

VE VERIFICABILITA'

VER VERIFICABILITA'

VERA Verificabilità attuale verificato



FV FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

FVU FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

FVUS Sito visitato no

FVUT Tipo di fruibilità Non fruibile

FVUG Grado di rischio Alto

FVUP Potenzialità Alta

VNC VINCOLO

VNCC Codice vincolo ARC0700

VNCE Estensione Vincolo Completamente Vincolato

VNCT Tipo Vincolo Vincolo Archeologico

VNC VINCOLO

VNCC Codice vincolo ARC0701

VNCE Estensione Vincolo Completamente Vincolato

VNCT Tipo Vincolo Vincolo Archeologico

VNC VINCOLO

VNCC Codice vincolo ARC0702

VNCE Estensione Vincolo Completamente Vincolato

VNCT Tipo Vincolo Vincolo Archeologico

VNC VINCOLO

VNCC Codice vincolo ARC0703

VNCE Estensione Vincolo Completamente Vincolato

VNCT Tipo Vincolo Vincolo Archeologico

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00007248

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

Mertens J., Herdonia. Scoperta di una città : EDIPUGLIA, 
1995



BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00011286

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

Goffredo R., Volpe G. a cura di, Tra Ausculum e Herdonia: 
i paesaggi di età daunia e romana della Valle del 
Carapelle, Faragola 1. Un insediamento rurale nella valle 
del Carapelle. Ricerche e studi, , Bari: EDIPUGLIA, 2009

BIBR Riferimento 25-56

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00011287

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

Mazzei M., Mazzei M. a cura di, i Dauni. Archeologia dal IX 
al V secolo a.C., i Dauni. Archeologia dal IX al V secolo 
a.C., , Foggia: Claudio Grenzi Editore, 2010

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00011288

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

Gordini M., Gravina A. a cura di, Prima e dopo Roma. 
Sostrati formativi e profilo culturale della Daunia alla luce 
delle recenti attività di scavo della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Puglia., Atti del 28° Convegno 
Nazionale sulla Preistoria, Protostoria e Storia della 
Daunia (S. Severo 2007), , Foggia: , 2008

BIBR Riferimento 389-395

AN ANNOTAZIONI


