
CD CODICE

TSK Tipo scheda SI

NCI ID Samira 25816

NCT CODICE

NCTW Codice Univoco 
Regionale LEBIS001133

NCTO Id Origine 119208

CDG Condizione Giuridica 
Bene Proprietà privata

CEC ENTE COMPETENTE

CECT Tipo Ente Competente Università statale

CECE Ente competente Università del Salento

CECR Ente Competente Ruolo Ricerca

CEC ENTE COMPETENTE

CECT Tipo Ente Competente Soprintendenze ambito archeologico

CECE Ente competente Soprintendenza Archeologia della Puglia

CECR Ente Competente Ruolo Tutela e valorizzazione

RV RELAZIONI DIRETTE

RSE Tipo relazione Bene composto [è riutilizzato da]

RVS SITO

RVSK Collegamento scheda SI LEBIS001462

RVSN Denominazione SI Grotta della Trinità (età medievale)

RV RELAZIONI DIRETTE

RSE Tipo relazione elemento contenuto in

RVP SITO PLURISTRATIFICATO

RVPK Collegamento scheda SIP LEBIP000007

RVPN Denominazione SIP Grotta della Trinità (da età neolitica a medievale)

DA DATI ANALITICI



DAF DEFINIZIONE

DAFB Tipo elemento culturale Bene immobile SITO

DAFT Denominazione Grotta della Trinità (da età neolitica a ellenistica)

DAFD Descrizione

La grotta della Trinità presenta fasi di frequentazione 
risalenti al Neolitico medio e finale, all' età del Bronzo 
antico e, successivamente, all'età arcaica ed ellenistica. 
Durante i lavori di scavo effettuati negli anni '70 da 
Giuliano Cremonesi furono recuperati materiali riferibili ad 
età neolitica e all'età del Bronzo; fu, inoltre, rinvenuta 
ceramica impressa con motivi geometrici, lame, pugnali di 
selce oggi conservati al Museo Provinciale “S. 
Castromediano” di Lecce. Ad età arcaica e classica (VI-V 
secolo a.C.) sono riferibili frammenti di vasi con iscrizioni 
graffite; su uno di questi, interpretato dal Prof. Cosimo 
Pagliara come "alfabetario", si nota una sequenza di 
quattro lettere. I successivi studi effettuati dal Prof. 
Francesco D'Andria, hanno permesso di individuare 
ulteriori frammenti ceramici pertinenti perlopiù a produzioni 
ioniche e corinzie. La presenza di una quantità cospicua di 
questo genere di ceramica può essere correlata ad offerte 
di libagioni, considerando il complesso in grotta come una 
sorta di santuario di confine della città messapica di 
Ugento. Tra i materiali recuperati, inoltre, singolare è il 
ritrovamento di un frammento di brocca su cui è dipinta 
una figura umana che brandisce una spada.

DAFS Schema d'impianto del 
sito Irregolare

DAFP Permanenza d'impianto media

DAFI Descrizione dell'impianto La struttura permane grosso modo nell'impianto originario.

DAFE Tipo di evidenza Area di frammenti con strutture

DAFM Criterio Perimetrazione

Attività di ricerca ad opera dell'Istituto di Archeologia 
dell'Università di Lecce tra 1970 e 1975. (Referente 
scientifico Prof. Giuliano Cremonesi). Rilievo da parte del 
Gruppo Speleologico Ruvese. Vedi anche nel catasto delle 
grotte della Puglia

DAFC Stato di conservazione Conservato parzialmente

DAFQ Dimensioni mq 22.50

OG INTERPRETAZIONE OGGETTO

OGT OGGETTO



OGTC Categoria Area/Luogo

OGTT Tipo Grotta

OGTF Funzione Sacra/religiosa/culto

OGTF Funzione Abitativa/residenziale

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP Provincia LE

PVCC Comune Ruffano

PVCL Località Loc. Buffalelle, Crocefisso della Macchia

PVCI Modalità di individuazione Dati bibliografici

PVCD Descrizione della 
localizzazione

Lungo il fianco sud-occidentale della serra che collega 
Ruffano e Casarano, a circa 4,5 Km dalla prima e 3 Km 
dalla seconda.

PVCA Affidabilità del dato Certo

PVCB Bene urbano no

CS LOCALIZZAZIONE CATASTALE

TCL Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS DETTAGLIO LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC Comune Ruffano

CTSF Foglio/Data 10

CTSN Particelle 413

GE GEOREFERENZIAZIONE

GEM Metodo di localizzazione IGM 100K (cartografia al 100.000 dell’Istituto Geografico 
Militare)

GET Tipo di 
georeferenziazione areale

GEP Sistema di riferimento GAUSS-BOAGA EST

GEC COORDINATE



GECX Coordinata x 39.9957666

GECY Coordinata y 18.1934251

GECZ Coordinata z 161

GPT Tecnica di 
georeferenziazione rilievo tradizionale

GEJ GEOJson info originale

{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates
":[[[18.1934775,39.9957741],[18.1934572,39.9957733],[18
.1934373,39.9957698],[18.1934185,39.9957637],[18.1934
014,39.9957552],[18.1933864,39.9957445],[18.1933741,3
9.9957319],[18.1933649,39.995718],[18.1933589,39.9957
03],[18.1933564,39.9956874],[18.1933574,39.9956717],[1
8.193362,39.9956564],[18.19337,39.995642],[18.193381,3
9.9956288],[18.1933949,39.9956173],[18.1934112,39.995
6079],[18.1934294,39.9956007],[18.1934489,39.9955961],
[18.1934691,39.9955942],[18.1934895,39.995595],[18.193
5094,39.9955985],[18.1935282,39.9956046],[18.1935453,
39.9956132],[18.1935602,39.9956239],[18.1935725,39.99
56364],[18.1935818,39.9956504],[18.1935878,39.9956654
],[18.1935903,39.9956809],[18.1935893,39.9956966],[18.1
935847,39.9957119],[18.1935767,39.9957264],[18.193565
6,39.9957395],[18.1935517,39.995751],[18.1935355,39.99
57605],[18.1935173,39.9957676],[18.1934978,39.9957722
],[18.1934775,39.9957741]]]},"properties":{}}

DT CRONOLOGIA

CRO Periodo Neolitico medio (5.000 a.C. ca.-4.500/4300 a.C. ca.)

CRO Periodo Neolitico finale (da 4.400-4100 ca. a 3.000 a.C. ca.)

CRO Periodo Fasi iniziali dell’età del Bronzo (fra 2.300 -2200 ca. a 1.750 
ca. a.C.)

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

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

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

DTM Motivazione cronologia Analisi dei materiali

DTM Motivazione cronologia Analisi delle strutture

DTM Motivazione cronologia Bibliografia

DTM Motivazione cronologia Contesto



AU DEFINIZIONE CULTURALE

ATB AMBITO CULTURALE

ATBR Riferimento intervento Costruzione

ATBD Denominazione Insediamento in grotta (neolitico età ellenistica)

ATBM Motivazione attribuzione Analisi dei materiali

ATBM Motivazione attribuzione Analisi della stratigrafia

ATBM Motivazione attribuzione Analisi delle strutture

ATBM Motivazione attribuzione Analisi tipologica

IG INDAGINE

IGD INDAGINE DIAGNOSTICA

IGDT Denominazione Sca 1975

IGDI Tipo indagine Diagnostica distruttiva

IGDD Descrizione Scavo archeologico

IGDC Data iniziale 09/04/1970

IGDZ Data finale 10/04/1975

IGDF Fonte archivio si

IGDB Fonte Bibliografia si

IGD INDAGINE DIAGNOSTICA

IGDT Denominazione Ril 2004

IGDI Tipo indagine Diagnostica non distruttiva

IGDD Descrizione Rilevamento d opera del Gruppo Speleologico ruvese

IGDC Data iniziale 09/04/2004

IGDZ Data finale 10/04/2004

IGDF Fonte archivio si

IGDB Fonte Bibliografia si

CA CONTESTO AMBIENTALE



CAM CARATTERI AMBIENTALI

CAMT Tipo di suolo Calcare

CAMM Caratteri morfologici Calcari e calcareniti locali

CAME Esposizione

La grotta è posizionata in piena macchia mediterranea, al 
condine del territorio di Ruffano. Si raggiunge grazie a 
sentieri campestri interni rispetto al tratto di strada romana 
che collegava Ugento ad Alezio.

CAMD Descrizione ambiente
Si tratta di una cavità naturale la cui lunghezza si aggira 
intorno ai trenta metri; dal punto di vista planimetrico ha 
una forma più o meno triangolare.

CAMN Margini Fisici Naturali Discontinuità morfologiche

CAMF Margini Fisici Artificiali Viabilità

CAMP Paleoambiente Ambiente carsico

VE VERIFICABILITA'

VER VERIFICABILITA'

VERA Verificabilità attuale verificato

FV FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

FVU FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

FVUS Sito visitato si

FVUT Tipo di fruibilità Non fruibile

FVUG Grado di rischio Alto

FVUR Motivazione grado di 
rischio Il sito è in stato di abbandono

FVUP Potenzialità Alta

FVUM Motivazione potenzialità Si tratta di un contesto in grotta formidabile, a "continuità di 
vita", dal periodo Neolitico ad età ellenistica

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00007278

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

D'Andria F., Salento arcaico: la nuova documentazione 
archeologica, Salento arcaico, , : Congedo Editore, 1979



BIBR Riferimento 83 - 85

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00008595

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

Orlando Medica Assunta, Grotta della Trinità (Ruffano), in 
La passione dell’origine. Giuliano Cremonesi e la ricerca 
preistorica nel Salento, a cura di Elettra Ingravallo, Lecce, 
Conte Editore,1997, pp. 234-237.

BIBR Riferimento 234 - 252

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00008605

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

Cremonesi Giuliano, Gli scavi nella Grotta della Trinità 
(Ruffano-Lecce), in Quaderni de La Ricerca Scientifica, 
100, Roma, CNR, 1978.

BIBR Riferimento 94 - 121

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010213

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

Archeologia dei Messapi, Catalogo della mostra, Lecce, 
Museo Provinciale "Sigismondo Castromediano", 7 ottobre 
1990-7 gennaio 1991, a cura di Francesco D'Andria, Bari, 
EDIPUGLIA, 1990.

BIBR Riferimento 195-196

MU MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDP Url http://www.catasto.fspuglia.it/df/pdf/export.php?cod_grotta
=1636&categoria_cavita=1

MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDT Tipo Fonte URL esterno

MUDD Descrizione Catasto della grotte della Puglia

MUDP Url http://www.catasto.fspuglia.it/df/pdf/export.php?cod_grotta
=1636&categoria_cavita=1

MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDT Tipo Fonte URL esterno

http://www.catasto.fspuglia.it/df/pdf/export.php?cod_grotta=1636&categoria_cavita=1
http://www.catasto.fspuglia.it/df/pdf/export.php?cod_grotta=1636&categoria_cavita=1
http://www.catasto.fspuglia.it/df/pdf/export.php?cod_grotta=1636&categoria_cavita=1
http://www.catasto.fspuglia.it/df/pdf/export.php?cod_grotta=1636&categoria_cavita=1


MUDD Descrizione Catasto delle grotte della Puglia

MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDN Nome File Planimetria grotta (1458821916).jpg

MUDT Tipo Fonte File

MUDD Descrizione Planimetria della grotta

MUDF File

MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDN Nome File Ingresso (1458821942).jpg

MUDT Tipo Fonte File

MUDD Descrizione Ingresso alla grotta

MUDF File



MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDN Nome File interno (2) (1458821963).JPG

MUDT Tipo Fonte File

MUDD Descrizione Interno della cavità

MUDF File

MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDN Nome File 01 (1458821988).jpg

MUDT Tipo Fonte File

MUDD Descrizione Ceramica arcaica. Frammento di pithos/olla

MUDF File

MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI



MUDN Nome File 04 (1458822069).jpg

MUDT Tipo Fonte File

MUDD Descrizione Ceramica arcaica. Frammento di olletta

MUDF File

MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDN Nome File 03 (1458822106).jpg

MUDT Tipo Fonte File

MUDD Descrizione Ceramica arcaica. Frammento di brocca

MUDF File

PT PERCORSI TEMATICI

PTC COORDINATE



PTCX Longitudine 39.9957666

PTCY Latitudine 18.1934251

AN ANNOTAZIONI

OSS Osservazioni

http://www.catasto.fspuglia.it/df/pdf/export.php?cod_grotta
=1636&categoria_cavita=1 1) G. Cremonesi. Il Neolitico e 
l'inizio dell'età dei metalli nel Salento in La Puglia dal 
Paleolitico al tardo romano, Elcta, 1979. 2) A. Medea Gli 
affreschi delle cripte eremitiche pugliesi, I, Roma,1939 3) 
Cfr. A. Prandi, La civiltà rupestre medievale nel 
Mezzogiorno d’Italia. Ricerche e problemi in Atti del 
convegno internazionale di studi a c. di C.D.Fonseca, 
Genova, 1975; Id., Aspetti archeologici dell’eremitismo in 
Puglia,in L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII, Atti 
della seconda settimana internazionale di studio ( 
Mendola,30 agosto-6 settembre,1962 
),Milano,1965,pp.435-456. 4) L.Tasselli Antichità di Leuca 
Micheli 1693, p. 138 5) AA.VV. Guida del Museo Civico di 
Paleontologia di Maglie, Ed.Salentina,Galatina,1996 6) G. 
Cremonesi, Gli scavi nella grotta della Trinità ( Ruffano-
Lecce),Quaderni di ricerca 
scientifica,100,Roma,CNR,1978;Idem, Il Neolitico e l’inizio 
dell’età dei metalli nel Salento in AA.VV. La Puglia dal 
Paleolitico al Tardo romano, Electa, Milano,1979,pp. 94-
121 7) C. Pagliara, Materiali iscritti arcaici del Salento in 
AA. VV.Salento arcaico, Galatina, Congedo, 1979,pp.83-
89 8) F. D’Andria, Archeologia dei Messapi, Edi 
Puglia,Bari,1990,p.195. Tra i reperti di origine messapica 
sono da ricordare inoltre i frammenti di brocca alla cui 
base vi è una raffigurazione antropomorfa con spada. 9) 
cfr. A. Marinelli Ceramica medioevale della grotta della 
Trinità(prov. Di Lecce) in < Archeologia Medioevale >, II, 
1975, pp.468-471; V. Farella La chiesa e la cripta rupestre 
dell’Annunziata a Lizzano( per un’ipotesi di restauro) in Le 
aree omogenee cit.,p.351 10) G.Pisanò-M.Schiavo 
Casarano e Wierich De Daun in una pergamena del 1717, 
Galatina, Congedo, 1985, p.75 - Coppola D. (2001) - 
Grotta SantAngelo (Ostuni, Brindisi), scavi 1984: dalla 
ceramica graffita al linguaggio simbolico. Atti Soc. Preist. 
Protost. Friuli-V.G., Trieste, vol. 12, p. 67-126. - Cremonesi 
G. (1978) - Gli scavi nella Grotta della Trinità(Ruffano - 
Lecce). Quaderni de La Ricerca Scientifica, CNR, Roma, 
vol. 100, p. 131-148. - Cremonesi G. (1980) - Grotta della 
Trinit(Ruffano). Rivista di Scienze Preistoriche, vol. 25 (1-
2), p. 406. - Lorusso D. & Manghisi V. (2007) - Le grotte 
naturali di culto cristiano in Puglia. In: Inguscio S., Lorusso 
D., Pascali V., Ragone G. & Savino G. (Eds.), Grotte e 
carsismo in Puglia. Regione Puglia, p. 123-128. - Manghisi 
V. (2005) - Santuari sotterranei nelle cavitcarsiche della 
Puglia: un prezioso patrimonio da salvaguardare. Atti 
Incontro Internazionale di Speleologia Frasassi 2004, 
Genga, 29 ottobre - 1 novembre 2004, p. 207-214. - Rossi 



E., Inguscio S., Lorusso D., Pulli S. & De Nuzzo G. (2004) 
- Le grotte di Ruffano. Atti del Convegno Stato attuale delle 
scoperte speleo-archeologiche nelle grotte pugliesi, IX 
Incontro della Speleologia Pugliese Spelaion 2004, Lecce, 
10-12 dicembre 2004, p. 99-115.


