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SCHEDA

CD - IDENTIFICAZIONE

TSK - Tipo scheda SCAN

LIR - Livello catalogazione I

NCT - CODICE UNIVOCO ICCD

NCTR - Codice Regione 16

NCTN - Numero catalogo 
generale

00365364

ESC - Ente schedatore ICCD

ECP - Ente competente per 
tutela

S278

ACC - ALTRO CODICE

ACCE - Ente/soggetto 
responsabile

PCM - Dipartimento della Protezione Civile

ACCC - Codice 
identificativo

70089

ACCR - Riferimento 
cronologico

2022

ACCS - Note

Scheda WEB “centro storico” realizzata nell'ambito della creazione 
della banca dati “Centri Storici e Rischio Sismico” del Dipartimento di 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la 
collaborazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ACCW - Indirizzo web https://im.protezionecivile.it/#/dashboard

ACC - ALTRO CODICE

ACCE - Ente/soggetto 
responsabile

Regione Puglia

ACCC - Codice 
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identificativo FGBIS004187

ACCR - Riferimento 
cronologico

2018/09/24

ACCS - Note

Scheda compilata nell'ambito della "Carta dei Beni Culturali della 
Regione Puglia" sulla piattaforma SIRPAC e realizzata dalle 
Università pugliesi con la Direzione Regionale per i Beni e le Attività 
Culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con le 
competenti Soprintendenze e con il coordinamento e la validazione 
scientifica del prof. Giuliano Volpe, Progetto finanziato dal P.O. 2007-
2013 - Linea 4.2 [Scheda del periodo storico: età medievale]

ACCW - Indirizzo web http://cartapulia.it/ (consultazione:2021)

OG - BENE CULTURALE

AMB - Ambito di tutela MiC architettonico e paesaggistico

CTB - Categoria generale BENI IMMOBILI

SET - Settore disciplinare Beni architettonici e paesaggistici

TBC - Tipo bene culturale Centri-nuclei storici

CTG - Categoria disciplinare NUCLEI STORICI

OGD - Definizione bene nucleo storico

OGT - Tipologia/altre 
specifiche

di pianura, difensivo, religioso

OGN - Denominazione/titolo Lucera

OGN - Denominazione/titolo Luceria (denominazione originaria)

LC - LOCALIZZAZIONE

LCS - Stato ITALIA

LCR - Regione Puglia

LCP - Provincia FG

LCC - Comune Lucera

LCI - Indirizzo Piazza del Duomo

LCV - Altri percorsi/specifiche
Per la compilazione del campo LCI-Indirizzo è stata presa in 
considerazione la viabilità individuata al centro della perimetrazione 
del nucleo/centro storico individuato.

PVE - Diocesi Lucera - Troia

CS - DATI CATASTALI

CTS - IDENTIFICATIVI CATASTALI

CTSC - Comune catastale Lucera

CTST - Tipo catasto catasto terreni

CTSF - Foglio 29A

CTSN - Particella/e non rilevabile

CTS - IDENTIFICATIVI CATASTALI

CTSC - Comune catastale Lucera

CTST - Tipo catasto catasto terreni

CTSF - Foglio 21

CTSN - Particella/e non rilevabile

GE - GEOREFERENZIAZIONE

GEI - Identificativo geometria 1
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GEL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GET - Tipo di 
georeferenziazione

georeferenziazione areale

GEP - Sistema di riferimento WGS84

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.323991

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.509881

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.323305

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.510339

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.321986

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.510701

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.320532

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.510082

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.320156

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.509375

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.319706

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.508908

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.319695

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.508707

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.320081

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.508273

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.321357
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GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.508281

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.322547

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.508032

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.323251

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.509161

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.323862

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.509643

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.326597

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.509429

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.330225

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.510355

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.332758

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.509109

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.332072

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.507535

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.332329

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.506154

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.333251

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.50588
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GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.334324

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.505736

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.336292

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.505062

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.33821

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.505131

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.338699

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.506095

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.339671

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.506916

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.339708

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.507218

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.33945

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.507832

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.339099

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.508442

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.339401

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.509207

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
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(longitudine Est) 15.339127

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.509896

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.338589

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.510331

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.336326

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.511425

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.334244

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.511498

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.332592

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.511152

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.331319

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.510398

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.330225

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.510491

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.326578

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.509601

GEC - COORDINATE

GECX - Coordinata x 
(longitudine Est)

15.323991

GECY - Coordinata y 
(latitudine Nord)

41.509881

GEN - Note
La perimetrazione tratta da CartApulia è relativa al nucleo di età 
medievale, in quanto la perimetrazione del centro storico richiede 
maggiori approfondimenti (perimetrazione approssimata)

DT - CRONOLOGIA/DEFINIZIONE CULTURALE
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DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZR - Riferimento prime testimonianze

DTZG - Fascia cronologica
/periodo

X a.C.-VIII a.C.

DTT - Note

I primi nuclei insediativi risalenti ad età protostorica occuparono l’area 
delle tre colline di Monte Albano, Belvedere e Monte Sacro, scoscese 
verso Nord-Ovest, degradanti verso Sud-Est. Durante l’età del Ferro 
(X-VIII a.C.) essi presentavano probabilmente carattere “sparso”.

DA - DATI ANALITICI

CAM - Caratteri ambientali 
(beni immobili)

Antico centro daunio, situato su tre colline a 235 m di altitudine, 
circondato dai monti del Subappennino e del Gargano. Occupa in 
posizione dominante il settore settentrionale del Tavoliere di Puglia.

DES - Descrizione del bene

Insediamento caratterizzato da margini fisici artificiali, situato a nord-
ovest rispetto a Foggia. Presenta funzioni di culto, produttive, 
artigianali e residenziali. Lucera è uno dei pochissimi centri della 
Daunia ad avere mantenuto una continuità insediativa ininterrotta dall’
epoca preromana fino all’epoca contemporanea; situata nell’area nord-
occidentale della Daunia in una pianura delimitata a Sud-Est dal 
Tavoliere, a Nord-Est dal promontorio del Gargano e ad Ovest dalla 
catena dei rilievi Subappenninici, in corrispondenza dell'abitato 
attuale. Il toponimo è di origine incerta, probabilmente da collegare a 
due radici osche luc (lucus=bosco) ed erus (sacro), cioè bosco sacro.

In origine l'insediamento daunio comprendeva le tre colline del 
Belvedere, del Monte Sacro e del Monte Albano. A seguito di alcuni 
interventi occasionali, da parte della Sovrintendenza Archeologica 
della Puglia, sono state identificate alcune necropoli, costituite in 
prevalenza da tombe a grotticella, utilizzate nel V-IV sec. a.C., che 
rappresentano oggi la traccia più antica di un insediamento umano 
stabile (siti di Carmine Vecchio, Salnitro e via della Pace), necropoli 
tutte distribuite lungo la viabilità per Arpi oltre che nell’area 
pianeggiante prossima al nucleo originario del castello, Piano dei 
Puledri. In questa località vi è una delle aree funerarie più estese, 
collocata all’interno del perimetro murario. I corredi funerari, i cui 
materiali presentano una chiara omogeneità rispetto al quadro culturale 
daunio ellenizzato: ceramica acroma, vernice nera, suddipinta e 
geometrica tornita a fasce e con motivi vegetali. Dopo alterne vicende, 
dovute all'oscillare tra la soggezione ai Sanniti e ai Romani nel corso 
del IV sec. a.C., la città divenne colonia latina (314 a.C.), accogliendo 
2500 coloni e usufruendo di speciali privilegi rispetto agli altri alleati. 
Dopo la guerra sociale (91-89 a. C.), Luceria divenne municipium. 
Non sono, al momento, noti molti elementi per la ricostruzione della 
forma urbis della città. Le mura dovevano assecondare l'orografia e 
racchiudere un'area molto ampia, edificata soltanto in parte, mentre 
l'impianto stradale del moderno centro storico sembrerebbe ricalcare 
quello regolare della colonia latina. Sulla collina del Belvedere doveva 
trovarsi un santuario (probabilmente di Atena Ilias) al quale si collega 
la stipe votiva (c.d. del Salvatore) che ha restituito numerosi elementi 
fittili, databili tra IV e II sec. a.C. Ad Est della colonia in un’area 
precedentemente adibita a scopi funerari, in età augustea, sorse un 
nuovo quartiere abitativo, arricchito anche dalla presenza dell’
anfiteatro. Di altre strutture è nota l’esistenza per via epigrafica o 
grazie a tracce sporadicamente individuate al di sotto degli edifici 
attuali: un tempio di Apollo, un teatro, un impianto termale e l’
acquedotto. Problematica appare anche l'identificazione dell'arx, da 
collocare sulla collina del Monte Albano, dove sarebbe poi sorto il 
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NSC - Notizie storico-critiche

castello federiciano. L'area forense è da ricercare forse nell'area della 
Cattedrale. Lucera costituisce una delle più antiche sedi vescovili 
attestate in Daunia, come risulta da due epistole di papa Gelasio I 
(datate 493 e 494); a quel tempo erano presenti, presso le mura, la 
chiesa episcopale ed il battistero, probabilmente abbandonati dopo il 
663. Dalla chiesa provengono due frammenti musivi dello stesso 
pavimento (databili al V-VI secolo), con un motivo geometrico a 
meandri e losanghe, recanti iscrizioni dedicatorie dei committenti 
(Massima, Vittorio e Giusta). L’impianto urbano romano, in epoca 
tardo antica si era contratto e, dopo la distruzione della città ad opera 
di Costante II, per la prima volta, si produsse una cesura del processo 
insediativo della città, che iniziò progressivamente a cancellare l’
impianto d’origine romana, lasciando lo spazio allo sviluppo del 
centro medievale. Durante la dominazione longobarda, Lucera fu sede 
di gastaldato. La città fu riconquistata dai Bizantini, alla fine del X 
secolo, ed entrò a far parte del programma di fortificazione del limes 
occidentale voluto dal catapano Basilio Boioannes. In epoca 
federiciana la città tornò a rivestire un ruolo di una certa rilevanza, sia 
dal punto di vita demografico, sia da quello economico, grazie al 
trasferimento di colonie saracene dalla Sicilia e dalla Tunisia (tra 1233 
e 1246). L’imperatore, inoltre, fece costruire un palazzo all’interno 
delle mura, in posizione elevata rispetto all’abitato, nella zona poi 
occupata dalla rocca angioina, riccamente ornato. La città subì un 
radicale cambiamento dopo il passaggio sotto il dominio angioino: in 
seguito all’intervento di Giovanni Pipino da Barletta, la colonia 
saracena fu eliminata (1300), mentre fu favorito il trasferimento di 
coloni dalle regioni vicine e dalla Provenza. Fu creata una netta 
separazione fra il Monte Albano, dove sorgeva la fortezza, con un 
nuovo palazzo e la cappella regia, e la restante area abitativa. Carlo II 
fondò la nuova cattedrale (lo stemma angioino appare sia al di sopra 
del portale centrale, sia sulla chiave di volta delle absidi) dedicata a 
Santa Maria insieme alla chiesa di San Francesco. La separazione tra 
città e fortezza fu mantenuta ancora in epoca moderna, come si evince 
dalla veduta di Pacichelli (1703). Dal XVI secolo il castello versava in 
stato di abbandono e, nel Settecento, fungeva da cava di materiale da 
reimpiegare in edifici di nuova costruzione. Al XV sec. risale, inoltre, 
la fondazione del convento francescano del Ss. Salvatore. L’impianto 
compatto della città, delineato dalle mura angioine, viene conservato 
anche in epoca moderna, nonostante alcuni importanti interventi 
urbanistici. Si conservano gli assi viari principali che collegano le 
quattro porte: le due superstiti (Troia e Foggia) e quelle distrutte 
(Alberona e San Severo). Le mura furono abbattute nel 1855, 
contemporaneamente furono realizzati i viali di circonvallazione; 
soltanto nel pieno Novecento questi ultimi saranno superati con la 
realizzazione di nuovi quartieri residenziali. Nel Settecento si 
attuarono due importanti interventi urbanistici; fu modificato l’assetto 
di piazza Duomo, con la costruzione del Palazzo Vescovile (1759) e 
dei palazzi Lombardi e Cavalli e fu riqualificata l’area nord-ovest 
della città, nei pressi della trecentesca chiesa di San Francesco, con l’
erezione del palazzo dei Tribunali, della chiesa di San Matteo al 
Carmine e dei palazzi Uva, De Troia, Scoppa.

MT - DATI TECNICI

MIS - MISURE

MISZ - Tipo di misura area

MISU - Unità di misura ha

MISM - Valore 44.36 ca
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MISV - Note Valore approssimativo misurato da Google Maps

CDG - Condizione giuridica proprietà mista

BPT - Provvedimenti 
amministrativi-sintesi

sì

NVC - Provvedimenti 
amministrativi-specifiche

Area panoramica circostante il Castello Angioino e lo abitato di 
Lucera, pubblicazione GU n. 311 del 1966-12-12, emissione Decreto 
1966-10-31

NVC - Provvedimenti 
amministrativi-specifiche

Area panoramica circostante il Castello Angioino e lo abitato di 
Lucera, pubblicazione GU n. 30 del 1986-02-06, emissione Decreto 
1985-08-01

STC - Stato di conservazione Conservato parzialmente, distrutto, restaurato

DO - DOCUMENTAZIONE

DCM - DOCUMENTO

DCMN - Codice 
identificativo

1600365364_foto01

DCMP - Tipo/supporto
/formato

documentazione fotografica/ fotografia digitale (file)

DCMM - Titolo/didascalia Piazza del Duomo a Lucera

DCMA - Autore (persona
/ente collettivo)

Colatruglio, Antonio

DCMR - Riferimento 
cronologico

2021/09/26

DCMW - Indirizzo web 
(URL)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piazza_Duomo_Lucera.jpeg

DCML - Licenza d'uso CC BY-SA 4.0

DCMK - Nome file 1600365364_foto01.jpg

DCM - DOCUMENTO

DCMN - Codice 
identificativo

1600365364_foto02

DCMP - Tipo/supporto
/formato

documentazione fotografica/ fotografia digitale (file)

DCMM - Titolo/didascalia Vista

DCMA - Autore (persona
/ente collettivo)

Ra Boe

DCMR - Riferimento 
cronologico

2010/02/15

DCMW - Indirizzo web 
(URL)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apulia_Molise_Campania_
(2009)_80_(RaBoe).jpg

DCML - Licenza d'uso CC BY-SA 3.0

DCMK - Nome file 1600365364_foto02.jpg

DCM - DOCUMENTO

DCMN - Codice 
identificativo

1600365364_foto03

DCMP - Tipo/supporto
/formato

documentazione fotografica/ fotografia digitale (file)

DCMM - Titolo/didascalia
Palazzo Lombardi, foto collegata alla scheda compilata nell'ambito 
della "Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia"
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DCMW - Indirizzo web 
(URL)

http://cartapulia.it/

DCMK - Nome file 1600365364_foto03.jpg

DCM - DOCUMENTO

DCMN - Codice 
identificativo

1600365364_foto04

DCMP - Tipo/supporto
/formato

documentazione fotografica/ fotografia digitale (file)

DCMM - Titolo/didascalia
Chiesa di San Matteo al Carmine, foto collegata alla scheda compilata 
nell'ambito della "Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia"

DCMW - Indirizzo web 
(URL)

http://cartapulia.it/

DCMK - Nome file 1600365364_foto04.jpg

DCM - DOCUMENTO

DCMN - Codice 
identificativo

1600365364_foto05

DCMP - Tipo/supporto
/formato

documentazione fotografica/ fotografia digitale (file)

DCMM - Titolo/didascalia
Palazzo Vescovile, foto collegata alla scheda compilata nell'ambito 
della "Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia"

DCMW - Indirizzo web 
(URL)

http://cartapulia.it/

DCMK - Nome file 1600365364_foto05.jpg

DCM - DOCUMENTO

DCMN - Codice 
identificativo

1600365364_foto06

DCMP - Tipo/supporto
/formato

documentazione fotografica/ fotografia digitale (file)

DCMM - Titolo/didascalia Castello Svevo di Lucera

DCMA - Autore (persona
/ente collettivo)

Colatruglio, Antonio

DCMR - Riferimento 
cronologico

2021/09/26

DCMW - Indirizzo web 
(URL)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castello_Svevo_di_Lucera.
jpeg

DCML - Licenza d'uso CC BY-SA 4.0

DCMK - Nome file 1600365364_foto06.jpg

DCM - DOCUMENTO

DCMN - Codice 
identificativo

1600365364_atlante1788

DCMP - Tipo/supporto
/formato

documentazione grafica e cartografica/ cartografia storica

DCMM - Titolo/didascalia

Atlante geografico del Regno di Napoli delineato per ordine 
diFerdinando IV re delle Due Sicilie & C. & C. da Gio. Antonio Rizzi-
Zannoni geografo di Sua Maestà e terminato nel 1808. Napoli, s.n., 
1788-1812. Foglio 11, stralcio

DCME - Ente proprietario Biblioteca Universitaria di Napoli
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DCMW - Indirizzo web 
(URL)

http://www.bibliotecauniversitarianapoli.beniculturali/index.php?it/342
/atlante-geografico-del-regno-di-napoli

DCMK - Nome file 1600365364_atlante1788.jpg

BIB - Bibliografia/sitografia
Carofiglio Francesco (a cura di), Guida turistico-culturale della Puglia, 
Bari, Adda Editore, 2007, p. 79

BIB - Bibliografia/sitografia http://cartapulia.it/dettaglio?id=122527 (consultazione: 2021)

BIB - Bibliografia/sitografia http://cartapulia.it/dettaglio?id=111598 (consultazione: 2021)

BIB - Bibliografia/sitografia http://cartapulia.it/dettaglio?id=115653 (consultazione: 2021)

BIB - Bibliografia/sitografia http://cartapulia.it/dettaglio?id=122605 (consultazione: 2021)

BIB - Bibliografia/sitografia http://cartapulia.it/dettaglio?id=122652 (consultazione: 2021)

CM - CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMR - Responsabile ICCD (verificatore scientifico)

CMR - Responsabile Castiglione, Federica (ingegnere, catalogatore)

CMR - Responsabile Musetti, Valentina (architetto, catalogatore)

CMR - Responsabile Panzani, Laura (architetto, catalogatore)

CMR - Responsabile Vergano, Alice (architetto, catalogatore e compilatore scheda)

CMA - Anno di redazione 2022

ADP - Profilo di pubblicazione 1

OSS - Note

La scheda SCAN è stata compilata all’interno del PON - Programma 
Operativo Nazionale “Cultura e sviluppo” FESR 2014-2020 - Asse 1 
Linea di Azione 6c.1.b. - Progetto realizzazione di strumenti e metodi 
innovativi per migliorare la conoscenza e la valorizzazione degli 
attrattori (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia); i dati di base per la 
compilazione sono tratti dalla Carta dei Beni Culturali della Regione 
Puglia (cfr. riferimenti al progetto in ACC) e aggiornati/integrati con 
opportuna documentazione.


