
CD CODICE

TSK Tipo scheda UT

NCI ID Samira 8740

NCT CODICE

NCTW Codice Univoco 
Regionale LEBIU000255

NCTO Id Origine 123794

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

RV RELAZIONI DIRETTE

RSE Tipo relazione elemento contenuto in

RVS SITO

RVSK Collegamento scheda SI LEBIS001148

RVSN Denominazione SI Ugento (età messapica)

DA DATI ANALITICI

DAF DEFINIZIONE

DAFT Denominazione Cinta muraria (età ellenistica)



DAFD Descrizione

L’evidenza archeologica meglio conservata è 
rappresentata dalle mura di cinta; ne sono ancora visibili 
alcuni tratti nelle aree (soprattutto a est e a nord 
dell’abitato moderno) non raggiunte dall’urbanizzazione, 
mentre altri tratti sono stati individuati durante interventi di 
scavo: nella parte settentrionale della città (in località 
Sant’Antonio) e nei settori orientale (in via Taurisano), 
meridionale (in via Acquarelli) e occidentale (in via Peri e 
in via Giannuzzi). Un notevole contributo alla ricostruzione 
del circuito murario, delineabile in gran parte del suo 
tracciato, è fornito dalle fotografie aeree, soprattutto quelle 
degli anni ’40 e ’50 del Novecento, anteriori cioè alla forte 
espansione urbanistica di Ugento: nelle riprese aeree sono 
chiaramente visibili i resti di numerosi tratti murari oggi 
distrutti e le tracce di altri segmenti che all’epoca 
risultavano già non conservati in superficie. Le mura 
avevano una lunghezza di 4.900 metri, e racchiudevano 
una superficie di circa 145 ettari, comprendente, oltre alla 
serra (su cui oggi sorge il centro storico medievale e la 
periferia settentrionale della cittadina moderna), anche le 
zone pianeggianti poste alle sue pendici orientali, 
meridionali e sud-occidentali: Ugento risulta così essere il 
più grande centro urbano della Messapia, anche se si 
deve immaginare che non tutta quest’area fosse abitata, 
ma esistessero zone libere da strutture. Tradizionalmente 
datate tra la seconda metà del IV e il III sec. a.C., le mura 
hanno una larghezza di 6-7 metri: sono per lo più costituite 
da due paramenti realizzati con grandi blocchi 
parallelepipedi di calcare, tra i quali c’è un emplekton di 
pietre e terra; un segmento messo in luce in località 
Sant’Antonio, conservato per un’altezza massima di due 
filari, è invece costituito da blocchi in tutto il suo spessore 
(circa 4 m). Un bel tratto della cortina esterna è visibile sul 
lato settentrionale della cinta, in località Porchiano: 
conservato per un’altezza massima di 2,5 m, è 
caratterizzato da blocchi (lunghi anche più di 2 m e alti fino 
a 70 cm) disposti in filari alternativamente di testa e per 
lungo. All’esterno del circuito murario, almeno lungo il lato 
orientale, sono presenti i resti di un fossato difensivo largo 
circa 6 m, che poteva correre anche lungo il resto delle 
fortificazioni; tale fossato, individuato anche mediante 
saggi di scavo, venne prodotto dall’estrazione dei blocchi 
per la costruzione delle mura stesse. Un’altra grande cava 
utilizzata per la realizzazione delle fortificazioni è situata in 
località Cupelle, a nord dell’abitato.

DAFS Schema impianto Irregolare

DAFP Permanenza di impianto elevata

DAFI Descrizione dell'impianto
Mura difensicve della città anticee costruite con paramento 
interno ed esterno in blocchi di calcare ed emplekton in 
pietre e terra.



DAFC Stato di conservazione Danno grave

DAFE Tipo di evidenza Strutture

DAFB Criterio perimetrazione Si perimetra l'area circondata dalle mura antiche

OG INTERPRETAZIONE OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTC Categoria Struttura di fortificazione

OGTT Tipo Mura di cinta

OGTF Funzione Difensiva/militare

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP Provincia LE

PVCC Comune Ugento

PVCL Località Uge

PVCI Modalità di individuazione Fotointerpretazione

PVCI Modalità di individuazione Scavo archeologico

PVCI Modalità di individuazione Rinvenimento Sporadico

PVCD Descrizione della 
localizzazione

Il centro contemporaneo insiste per la quasi totalità sul 
centro antico, del quale si conservano pochi tratti ancora 
liberi nella parte settentrionale e sudorientale

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 con sopralluogo



GEJ GEOJson info originale

{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates
":[[[18.1524003,39.9335781],[18.1519772,39.9343717],[18
.1528944,39.9359107],[18.1545244,39.9371696],[18.1551
671,39.9374687],[18.1581666,39.9380013],[18.160087,39.
9382096],[18.1605633,39.9380477],[18.1614564,39.93748
34],[18.1623799,39.9365272],[18.1636925,39.9350949],[1
8.1654572,39.9335013],[18.1666634,39.9329098],[18.167
2837,39.9327253],[18.1681637,39.9324033],[18.1687763,
39.9320514],[18.1692491,39.931815],[18.1696045,39.931
6564],[18.1696624,39.9313382],[18.1696298,39.9306316],
[18.1688871,39.9302609],[18.1678392,39.9295635],[18.16
6636,39.9286468],[18.1651118,39.9286326],[18.1648938,
39.9275773],[18.1630796,39.925467],[18.1622284,39.924
8386],[18.1611088,39.924683],[18.1581441,39.9248942],[
18.1566791,39.9256416],[18.1556662,39.9262278],[18.15
42441,39.9273837],[18.153407,39.928114],[18.1532283,3
9.9284354],[18.153448,39.9290066],[18.1535952,39.9295
798],[18.1541089,39.9307574],[18.1539853,39.9312262],[
18.1524003,39.9335781]]]},"properties":{}}

DT CRONOLOGIA

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

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSS Datazione secolo IV a.C.

DTSS Datazione secolo III a.C.

DTM Motivazione della 
cronologia Analisi delle strutture

FV FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E VINCOLI

FVU FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

FVUF Unità tipologica visitata si

VNC VINCOLO

VNCC Codice vincolo AR1215

VNCE Estensione Vincolo Completamente Vincolato

VNCT Tipo Vincolo Vincolo Archeologico

VNC VINCOLO

VNCC Codice vincolo AR1216

VNCE Estensione Vincolo Completamente Vincolato

VNCT Tipo Vincolo Vincolo Archeologico



VNC VINCOLO

VNCC Codice vincolo AR1217

VNCE Estensione Vincolo Completamente Vincolato

VNCT Tipo Vincolo Vincolo Archeologico

VNC VINCOLO

VNCC Codice vincolo AR1218

VNCE Estensione Vincolo Completamente Vincolato

VNCT Tipo Vincolo Vincolo Archeologico

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00009504

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

AA. VV., Ceraudo G. a cura di, Archeologia delle Regioni 
d'Italia. Puglia Bologna: , 2014

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00009670

BIBM Riferimento bibliografico 
completo

AA. VV., D'Andria F., Dell'Aglio M. A. a cura di, Klahoi Zis. 
Il culto di Zeus ad Ugento, Klahoi Zis. Il culto di Zeus ad 
Ugento, , Cavallino: , 2002, 89

AN ANNOTAZIONI


