
CD CODICE

TSK Tipo scheda SI

NCI ID Samira 16864

NCT CODICE

NCTW Codice Univoco 
Regionale BRBIS000113

NCTO Id Origine 110256

CDG Condizione Giuridica 
Bene Proprietà mista pubblica/privata

CEC ENTE COMPETENTE

CECT Tipo Ente Competente Soprintendenze ambito archeologico

CECE Ente competente Sop. Archeologia Puglia

CECR Ente Competente Ruolo Tutela e valorizzazione

RV RELAZIONI DIRETTE

RSE Tipo relazione Luogo di collocazione/localizzazione [è contenuto in]

RVP SITO PLURISTRATIFICATO

RVPK Collegamento scheda SIP BRBIP000031

RVPN Denominazione SIP Mesagne

RV RELAZIONI DIRETTE

RSE Tipo relazione elemento contenuto in

RVP SITO PLURISTRATIFICATO

RVPK Collegamento scheda SIP BRBIP000031

RVPN Denominazione SIP Mesagne

DA DATI ANALITICI

DAF DEFINIZIONE

DAFB Tipo elemento culturale Bene immobile SITO

DAFT Denominazione Mesagne (età preromana)



DAFD Descrizione

L’insediamento antico corrispondente al borgo medioevale 
e moderno di Mesagne, è noto soprattutto dai numerosi 
rinvenimenti determinatisi nell’area necropolare sin dal 
secolo XVII. Nessuna attestazione è sino ad oggi 
pervenuta relativamente alle strutture abitative (per l’età 
del Ferro sono note solo alcune strutture pertinenti ad una 
capanna; per l’età arcaica un asse viario, utilizzato sino ad 
età ellenistica) e all’eventuale circuito difensivo che, 
secondo ipotesi formulate in passato, doveva racchiudere 
un’area più vasta rispetto a quella del centro medievale. 
Sulla base dell’analisi dei materiali e delle attestazioni 
tombali si può affermare che il centro ebbe continuità di 
vita interrottamente dall’età del Ferro all’età ellenistica; la 
presenza romana è attestata soltanto dal rinvenimento di 
materiale ceramico. Tracce di una cerchia difensiva del VII 
sec. a.C. sono state rinvenute in corrispondenza dei 
numeri civici 22-24 di via Castello; per le fasi successive 
non ci sono attestazioni certe. Il tracciato delle fortificazioni 
di età ellenistica era visibile, stando agli storici locali, fino 
al XVII secolo, con tre porte, ma le ricerche non ci sono 
conferme archeologiche. Relativamente all’impianto 
urbano non ci sono dati certi ma è possibile supporre che 
nell’età del Ferro l’insediamento fosse a capanne (una 
attestazione proviene dagli scavi in via Albricci che hanno 
portato alla luce un battuto e resti di muretti perimetrali 
crollati pertinenti ad una capanna). Per l’età arcaica si può 
supporre l’esistenza, fin dal VI sec. a.C., epoca alla quale 
risalgono attestazioni tombali, di nuclei abitativi sparsi 
relativi alle aree di necropoli individuate e connesse ai 
tracciati viari esistenti che collegavano tra loro gli 
insediamenti messapici, senza poter proporre, in 
mancanza di altre testimonianze archeologiche certe, 
un’organizzazione definita di tipo urbano. L’intervento di 
emergenza ai numeri civici 22-24 mise in luce un asse 
viario, perfettamente conservato nel battuto. Per l’età 
classica ed ellenistica non ci sono dati che permettono di 
ipotizzare le dimensioni dell’insediamento; si può soltanto 
affermare che l’occupazione del sito continua nel V sec. 
a.C. e fino al II sec. a.C., sulla base dei rinvenimenti 
necropolari. Allo stato attuale è possibile riconoscere nelle 
zone di espansione all’esterno del borgo medioevale, 
quattro aree di necropoli (settentrionale, orientale, 
meridionale, occidentale) in cui la documentazione 
prevalente è di IV-III sec. a.C. Le quattro aree di necropoli 
sono extramurarie (qualora il tracciato delle fortificazioni 
sia stato ben individuato), e si collocano lungo la viabilità 
principale: esse sono, infatti, connesse ai tracciati viari 
esistenti che collegavano tra loro gli insediamenti 
messapici. La “necropoli settentrionale” è compresa tra le 
attuali vie per San Vito dei Normanni, all’incirca 
corrispondente a un antico tracciato preromano per 
Castello San Vito e Torre Specchiolla, e quella per 
Brindisi. L’area, inoltre, doveva essere attraversata in 
antico dal tracciato viario che provenendo da Oria si 



dirigeva verso Brindisi, direttrice poi ricalcata dalla via 
Appia di età romana.

DAFD Descrizione

In questo settore di necropoli ricadono i rinvenimenti del 
1971 in contrada Amendoleto e quelli di contrada Santa 
Rosa, a Nord della ferrovia Taranto-Brindisi. La “necropoli 
occidentale” è oggi attraversata in senso Ovest-Est da via 
G. Marconi (strada per Oria) e che in antico era limitata dal 
tracciato Oria-Brindisi. Tra i principali rinvenimenti di 
quest’area, quelli in contrada Tostine. La “necropoli 
orientale” è l’area compresa tra la via per Brindisi a Nord e 
la via per Tuturano a Sud-est, quest’ultima da identificare, 
con molta probabilità, con il tracciato viario antico che 
collegava questo territorio con il centro messapico di 
Valesio. La “necropoli meridionale” è sita tra le attuali vie 
per Sandonaci e per Torre Santa Susanna, attraversata da 
via San Pancrazio. Questo settore in antico era interessato 
da un tracciato che, provenendo da Muro Tenente 
s’inoltrava in senso Nord-Sud nel territorio in direzione 
degli insediamenti messapici di Muro Maurizio e Muro San 
Pancrazio. Databili all’età del Ferro, sono alcune sepolture 
ad enchytrismos entro pithoi ad impasto rinvenute in via 
Castello, al di sotto della necropoli ellenistica; in età 
arcaica-classica la frequenza delle tombe di VI e inizi V 
sec. a.C. è molto più sporadica ma è riconoscibile in 
almeno tre delle grandi necropoli utilizzate in età 
ellenistica: la necropoli settentrionale (zona 
dell’Amendoleto, contrada Santa Rosa, via San Vito e 
contrada Iorna), quella orientale (via O. Maia e di via 
Ticino) e quella meridionale (piazza Conte Goffredo, via 
d’Annunzio, via Bologna, via San Pancrazio, via Siracusa, 
via Sandonaci, via S. D’Acquisto, via Duca di Genova e via 
Palermo). Più cospicua è la documentazione di età 
ellenistica: alcune scoperte sporadiche interessano le 
necropoli orientale e meridionale: via Falces, via San 
Pancrazio, via E. Cavaliere; numerosi altri ritrovamenti in 
via Nizza, via Palermo, via Arco Ferraro, via Ferdinando, 
via Indipendenza, via d’Annunzio, via Ionima, via Mincio, 
via Bologna, contrada Roma, via Alto Adige e via 
Accademia degli Affumicati, via Ticino e via Palermo, via 
Sandonaci, via Duca di Genova.

DAFS Schema d'impianto del 
sito Regolare

DAFP Permanenza d'impianto bassa

DAFE Tipo di evidenza Strutture

DAFM Criterio Perimetrazione Perimetrazione approssimativa effettuata sulla base dei 
dati bibliografici e di scavo archeologico.



DAFC Stato di conservazione Conservato parzialmente

OG INTERPRETAZIONE OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTC Categoria Insediamento

OGTT Tipo Civitas

OGTF Funzione Sacra/religiosa/culto

OGTF Funzione Frequentazione

OGTF Funzione Produttiva/lavorazione/artigianale

OGTF Funzione Difensiva/militare

OGTF Funzione Abitativa/residenziale

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP Provincia BR

PVCC Comune Mesagne

PVCL Località Mesagne

PVCI Modalità di individuazione Cartografia Storica

PVCI Modalità di individuazione Dati bibliografici

PVCI Modalità di individuazione Documenti d'archivio

PVCI Modalità di individuazione Scavo archeologico

PVCA Affidabilità del dato Certo

PVCB Bene urbano no

GE GEOREFERENZIAZIONE

GEM Metodo di localizzazione CTR (carta tecnica regionale)

GET Tipo di 
georeferenziazione areale

GPT Tecnica di 
georeferenziazione rilievo da foto aerea senza sopralluogo



GEJ GEOJson info originale

{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates
":[[[17.821876,40.557095],[17.821857,40.5578029],[17.82
14493,40.5585576],[17.8209897,40.5592391],[17.820733,
40.5601019],[17.8199752,40.5606603],[17.8196375,40.56
13388],[17.8192228,40.5619261],[17.8188466,40.5622704
],[17.818173,40.5630875],[17.8180555,40.5637792],[17.81
7949,40.5647314],[17.8177906,40.5656103],[17.8174292,
40.566308],[17.8172244,40.5672439],[17.8171785,40.567
8967],[17.8170414,40.5687007],[17.8166927,40.5691188],
[17.8152552,40.5691911],[17.8140499,40.5689784],[17.81
29973,40.568911],[17.8107251,40.5688732],[17.8101161,
40.5689067],[17.8081052,40.568695],[17.8068141,40.568
7636],[17.8054498,40.568834],[17.8037378,40.5687639],[
17.8027505,40.5685086],[17.8019576,40.5682299],[17.80
09634,40.5678072],[17.8002932,40.5675442],[17.7995378
,40.5664082],[17.798779,40.5657749],[17.7980798,40.565
4009],[17.7970322,40.5648677],[17.7959397,40.5644287],
[17.7952502,40.5637007],[17.7948685,40.5627418],[17.79
47063,40.5617775],[17.7956199,40.5614389],[17.7969151
,40.5608862],[17.7975077,40.5592893],[17.7979273,40.55
76407],[17.7986301,40.5557618],[17.7998517,40.554615],
[17.8009319,40.5541792],[17.8019456,40.5533168],[17.80
23101,40.5526935],[17.8026306,40.552183],[17.8045034,
40.5508529],[17.8055986,40.5501932],[17.8061356,40.54
90258],[17.8063398,40.5480713],[17.8075829,40.5474453
],[17.8086762,40.5473256],[17.8100211,40.547386],[17.81
1012,40.5477342],[17.8119533,40.5480651],[17.8130472,
40.5485411],[17.8136368,40.5492156],[17.8150532,40.54
98141],[17.8162236,40.5497856],[17.8173105,40.5500942
],[17.8188966,40.5512471],[17.819483,40.5524243],[17.82
07397,40.5532873],[17.8216644,40.5543818],[17.8220195
,40.5558626],[17.821876,40.557095]]]},"properties":{}}

DT CRONOLOGIA

CRO Periodo Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.)

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

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

CRO Periodo Età del Ferro (generico)

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSS Datazione secolo VI a.C.

DTSS Datazione secolo V a.C.

DTSS Datazione secolo IV a.C.

DTSS Datazione secolo III a.C.



DTSS Datazione secolo VII a.C.

DTSS Datazione secolo II a.C.

DTM Motivazione cronologia Analisi dei materiali

DTM Motivazione cronologia Analisi della stratigrafia

DTM Motivazione cronologia Analisi delle strutture

DTM Motivazione cronologia Bibliografia

DTM Motivazione cronologia Contesto

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

IN INTERVENTI

INE INTERVENTI ESEGUITI

INET Denominazione Sito complesso-stratificato non scindibile.

INED Descrizione All’interno dell’organismo complesso si effettuano tutti gli 
interventi sopra citati, sottoposti alla normativa vigente.

INEF Fonte archivio no

INEB Fonte Bibliografia no

CA CONTESTO AMBIENTALE

CAM CARATTERI AMBIENTALI

CAMT Tipo di suolo Sabbie calcaree

CAMM Caratteri morfologici Area pianeggiante situata nell’ entroterra della pianura 
Salentina, a 72m. sul livello del mare.

CAME Esposizione Sud-ovest rispetto alla provincia di Brindisi.

CAMD Descrizione ambiente Città consolidata caratterizzata da margini fisici naturali e 



artificiali .

CAMF Margini Fisici Artificiali Quartieri storici di formazione

VE VERIFICABILITA'

VER VERIFICABILITA'

VERA Verificabilità attuale da verificare

FV FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

FVU FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

FVUS Sito visitato no

FVUT Tipo di fruibilità Non fruibile

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00006692

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

D'Andria F., Insediamenti e territorio; l'età storica, Atti del 
XXX Convegno Internzaionale di Studi sulla Magna 
Grecia,1991

BIBR Riferimento 396-478

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00007371

BIBM Riferimento bibliografico 
completo Lamboley J.L., Les recherches sur les massapiens, ,1996

BIBR Riferimento 79-90

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00009741

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

A. Cocchiaro, A. Cocchiaro a cura di, Nuovi documenti 
dalla necropoli meridionale di Mesagne, Nuovi documenti 
dalla necropoli meridionale di Mesagne, , Fasano (BR): , 
1988

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010154

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

A. Cocchiaro, AA. VV. a cura di, Mesagne (Brindisi), Via S. 
Pancrazio, Taras, VIII, 1-2, Taranto: Scorpione Editrice 



s.r.l., 1988

BIBR Riferimento 144-146

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010156

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

A. Cocchiaro, AA. VV. a cura di, Museo archeologico U. 
Granafei di Mesagne, Nuovi documenti dalla necropoli 
meridionale di Mesagne, Taras, X,2, Taranto: Scorpione 
Editrice s.r.l., 1990

BIBR Riferimento 475

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010157

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

A. Cocchiaro, AA. VV. a cura di, Mesagne (Brindisi), via 
Ticino, via Palermo, via Sandonaci, Taras, X, 2, Taranto: , 
1990

BIBR Riferimento 382-384

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010158

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

A. Cocchiaro, AA. VV. a cura di, Mesagne (Brindisi), via 
Duca di Genova, via Sandonaci, Taras, XI, 2, Taranto: 
Scorpione Editrice s.r.l., 1991

BIBR Riferimento 286-288

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010160

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

A. Cocchiaro, AA. VV. a cura di, Mesagne (Brindisi), via G. 
Zullo, via Siracusa, via Duca di Genova, Taras, XV, 1, 
Taranto: Scorpione Editrice s.r.l., 1995

BIBR Riferimento 74-76

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010161

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

A. Cocchiaro, A. Zingariello, G. Basile, AA. VV. a cura di, 
Mesagne (Brindisi), Castello “Ugo Granafei”. Restauro e 
valorizzazione della tomba a semicamera di via San 



Pancrazio, Taras, , Taranto: Scorpione Editrice s.r.l., 1996

BIBR Riferimento 139-141

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010162

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

A. Cocchiaro, A. Nitti, AA. VV. a cura di, Mesagne 
(Brindisi), via D’Aquisto, Taras, xx, 1-2, Taranto: Scorpione 
Editrice s.r.l., 2000

BIBR Riferimento 75-76

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010163

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

Corrente M., Mesagne (Brindisi), via Accademia degli 
Affumicati, Taras, VIII, 1-2, Taranto: Scorpione Editrice 
s.r.l., 1988

BIBR Riferimento 143-144

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010165

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

Maruggi G.A., AA. VV. a cura di, Mesagne, via S. 
Pancrazio, Taras, X, 2, Taranto: Scorpione Editrice s.r.l., 
1990

BIBR Riferimento 384-385

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010168

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

Scarano Catanzaro A., AA. VV. a cura di, Mesagne. 
Tombe messapiche, Notiziario Topografico Salentino, II, 
Brindisi: , 1974

BIBR Riferimento 106-109

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010166

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

Scarano Catanzaro A., Scarano Catanzaro A. a cura di, La 
necropoli messapica dell’Amendoleto, La necropoli 
messapica dell’Amendoleto, , Mesagne: , 1978



BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010167

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

Semeraro G., Semeraro G. a cura di, enneusì. Ceramica 
greca e società nel Salento arcaico, enneusì. Ceramica 
greca e società nel Salento arcaico, , Lecce-Bari: , 1997

AN ANNOTAZIONI


