
CD CODICE

TSK Tipo scheda SI

NCI ID Samira 25260

NCT CODICE

NCTW Codice Univoco 
Regionale TABIS001201

NCTO Id Origine 118652

CDG Condizione Giuridica 
Bene Proprietà mista

CEC ENTE COMPETENTE

CECT Tipo Ente Competente Soprintendenze ambito archeologico

CECE Ente competente Sop. Archeologia Puglia

CECR Ente Competente Ruolo Tutela

CEC ENTE COMPETENTE

CECT Tipo Ente Competente Ente MiBAC

CECE Ente competente Polo Museale della Puglia

CECR Ente Competente Ruolo Valorizzazione

RV RELAZIONI DIRETTE

RSE Tipo relazione elemento contenuto in

RVP SITO PLURISTRATIFICATO

RVPK Collegamento scheda SIP TABIP000001

RVPN Denominazione SIP Manduria

DA DATI ANALITICI

DAF DEFINIZIONE

DAFB Tipo elemento culturale Bene immobile SITO

DAFT Denominazione Manduria - civitas (età messapica)



DAFD Descrizione

Abitato messapico. L’area nord-orientale dell’attuale città 
di Manduria sorge sui resti dell’antico omonimo centro 
messapico, situato 36 km a SE di Taranto. Le 
testimonianze archeologiche più cospicue si trovano per lo 
più concentrate in prossimità del convento di S. Antonio. 
Esse sono sostanzialmente rappresentate dai resti delle 
imponenti cerchie di fortificazione e dalle antistanti 
necropoli, di recente racchiuse entro un Parco 
Archeologico. La gran parte delle mura e delle necropoli 
oggi visibili furono messe in luce durante una sistematica 
campagna di scavo condotta tra il 1955 e il 1960 da Nevio 
Degrassi. L’impianto difensivo è costituito da due cinte 
murarie concentriche largamente conservatesi anche in 
elevato, soprattutto nel loro tracciato settentrionale ove 
corrono parallele ad una distanza grossomodo regolare 
l’una dall’altra. Sono per estensione e stato di 
mantenimento le più conservate del Salento. La prima 
cerchia di fortificazione, generalmente datata al primo 
quarto del V secolo a.C., aveva un perimetro complessivo 
di circa 2 km. Straordinariamente conservata e imponente 
è la cerchia esterna che, in più punti, si sovrappone 
(talvolta tagliandole) a tombe con corredi inquadrabili tra IV 
e III sec. a.C.; in particolare, la costruzione viene fissata 
alla fine del III sec. a.C. e messa in relazione con le 
vicende belliche della seconda guerra punica. Il circuito 
corre grosso modo parallelo alla prima cerchia per tutto il 
suo sviluppo settentrionale, corrispondente all’area del 
Parco Archeologico. Il fatto nuovo che contraddistingue 
questo ulteriore progetto difensivo è rappresentato 
dall’allargamento dell’ambito insediativo che tale cinta 
realizza nell’area più a SO, ove, però, una intensa 
continuità urbana dal medioevo ai giorni nostri ne ha quasi 
del tutto cancellato le tracce. Contiguo alla cortina esterna 
è l’ampio fossato largo tra i 5 e i 6 m e profondo 5 m. La 
maggior parte delle sepolture sono di IV-III sec. a.C. Si 
tratta di tombe a fossa rettangolare scavate nella roccia, di 
varie dimensioni e orientamento. Le aree di necropoli 
arcaiche paiono ad oggi dislocate più a NE, al di là della 
circonvallazione e in contrada Matera lungo la via per 
Lecce. I corredi di VI-V sec. a.C. restituiscono un numero 
inferiore di reperti.

DAFE Tipo di evidenza Area di frammenti con strutture

DAFM Criterio Perimetrazione Carta Tecnica Regionale

DAFC Stato di conservazione Conservato parzialmente

OG INTERPRETAZIONE OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTC Categoria Insediamento



OGTT Tipo Insediamento fortificato

OGTF Funzione Produttiva/lavorazione/artigianale

OGTF Funzione Abitativa/residenziale

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP Provincia TA

PVCC Comune Manduria

PVCL Località Manduria

PVCI Modalità di individuazione Dati bibliografici

PVCD Descrizione della 
localizzazione

Circa 36 km a SE di Taranto, a circa 10 km a E dalla costa 
ionica, ad una quota di 79 m s.l.m.

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
":[[[17.643178,40.4077356],[17.6416147,40.407695],[17.6
400948,40.4072377],[17.6392133,40.4066427],[17.638822
9,40.4062621],[17.6381469,40.4054369],[17.6385784,40.4
020645],[17.6386184,40.401715],[17.6366755,40.4000371
],[17.6362332,40.3996986],[17.6359769,40.3993149],[17.6
361216,40.3989015],[17.6364024,40.3985363],[17.636683
1,40.3981711],[17.6377697,40.3978387],[17.6406673,40.3
982134],[17.6435649,40.398588],[17.6444075,40.3988762
],[17.6447159,40.3992177],[17.6453417,40.4014998],[17.6
459675,40.4037818],[17.6464888,40.4054511],[17.646054
9,40.4060147],[17.6453271,40.4066054],[17.6444014,40.4
071509],[17.6438065,40.4075014],[17.643178,40.4077356
]]]},"properties":{}}

DT CRONOLOGIA



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

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

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

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI Dal VI a.C.

DTSF Al III a.C.

DTSS Datazione secolo III a.C.

DTSS Datazione secolo IV a.C.

DTSS Datazione secolo V a.C.

DTSS Datazione secolo VI a.C.

DTM Motivazione cronologia Bibliografia

NS NOTIZIE STORICHE

NSC NOTIZIE STORICHE

NSCN Notizia

Posta a ridosso della chora tarantina, essa giocò 
sicuramente un ruolo strategico di primo piano come 
roccaforte di frontiera nel dissidio tra Taranto e i centri 
indigeni dell’entroterra. Nel 346 a.C. Manduria, minacciata 
dai Lucani ad O e dai Messapi a SE, chiede alla 
madrepatria Sparta un contingente di supporto: Archidamo 
III figlio di Agesilao II sbarca in Italia tra il 344 e il 343 e vi 
muore nel 338 a.C. Plutarco (Vita Agidis, 3, 2) indica più 
precisamente in Manduria il luogo in cui il lacedemone 
sarebbe morto durante un’azione di guerra. Nel corso del 
III sec. a.C. la città fu verosimilmente coinvolta nei nuovi 
assetti politici che andavano profilandosi in Puglia a causa 
della avanzata dei Romani, sotto il cui controllo si trovò 
fino al 213 a.C., allorché Annibale giunge nel Salento 
trovando pronte a passare dalla sua parte talune 
Sallentinorum ignobiles urbes (Liv., XXV 1,1), tra cui 
Manduria. Plinio il Vecchio (Nat. Hist. II 103, 226) 
menziona Manduria a proposito della sua fonte prodigiosa 
(il cosiddetto “Fonte Pliniano”), qualificandola come 
oppidum. Nel VI sec. d.C. compare nel lessico di Stefano 
di Bisanzio (Ethn., s.v. Mav8vptov. 128 Cosm., IV, 31; V, 
1), mentre il toponimo Manduris già figurava nella Tabula 
Peutingeriana (VI e VII segmento) lungo la via cosiddetta 
“Sallentina”, tra i capita viarum Tarento e Neretum. Sulla 
stessa direttrice subcostiera viene citata dall’Anonimo 
Ravennate (Cosm., IV, 31; V, 1), mentre Guidone (Geogr., 



72, 12) la colloca tra Calipolis e Saturum.

NSCR Riferimento Carattere generale

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

IG INDAGINE

IGD INDAGINE DIAGNOSTICA

IGDT Denominazione Scavo archeologico

IGDI Tipo indagine Diagnostica distruttiva

IGDC Data iniziale 01/01/1955

IGDZ Data finale 31/12/1960

IGDF Fonte archivio si

IGDB Fonte Bibliografia si

IGDA Autore indagine SAP

VE VERIFICABILITA'

VER VERIFICABILITA'

VERA Verificabilità attuale verificato

FV FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

FVU FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

FVUS Sito visitato no

FVUT Tipo di fruibilità Parco archeologico

FVUG Grado di rischio Basso

FVUP Potenzialità Alta

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO



BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00008141

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

Scionti R.,Tarantino P., Manduria. Emergenze 
archeologiche tra preistoria e medioevo, Emergenze e 
problemi archeologici,1990

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00008188

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

Tarentini L., Cenni storici di Manduria antica, Casalnuovo, 
Manduria restituta, ,1901

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00008383

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

Leo G.,Franciolini G., Di un'antica città presso Manduria, 
(contributo alla carta archeologica del Salento), Il Campo, 
IX, 1-2, : , 1964

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00009834

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

AA. VV., Manduria. Guida Illustrata 2004, Manduria. Guida 
Illustrata 2004, , Oria: , 2004

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010333

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

De Santis V., Guaitoli M., Cazzato V. a cura di, Manduria, 
Insediamenti del Salento dall’antichità all’età moderna, , 
Galatina: , 2005

BIBR Riferimento 43 - 45 e bibliografia precedente

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010335

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

AA. VV., Oltre le mura. Aspetti della società messapica 
dagli scavi Degrassi a Manduria 1955 – 1960. Giugno 
1997 (catalogo della mostra), Oltre le mura. Aspetti della 
società messapica dagli scavi Degrassi a Manduria 1955 – 
1960. Giugno 1997 (catalogo della mostra), , Manduria: , 
1997

AN ANNOTAZIONI


