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INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELL’AMBITO

di sistemi territoriali complessi (gli ambiti)  in cui fossero evidenti le 

due grandi campi:

insediative.

Analisi morfotipologica 

Attraverso l’analisi e la sintesi dei caratteri morfologici, litologici, di 

individuare le dominanti di ciascun paesaggio e selezionare le componenti 

Analisi storico-strutturale

Puglia “classica”, caratterizzata storicamente da grandi eventi e 
dominanze esogeni, da un secondo livello di contesti regionali con una 
maggiore presenza storica di fattori socioeconomici locali. 

minori. Alla Puglia classica o grande Puglia dunque, al cui interno sono 
ricomprese le sottoregioni (secondo livello) del Tavoliere, della Murgia 
Alta e Ionica, della piantata olivicola nord barese, della Conca di Bari, 
della Piantata olivicola sud barese, della piana brindisina, della piana 
di Lecce, dell’arco ionico di Taranto, si contrappongono con le loro 

dell’insediamento sparso della Valle d’Itria e del Salento meridionale (a 
sua volta differenziato in Tavoliere salentino e Salento delle Serre).

territoriali derivanti dai due metodi analitici, ad una correlazione coerente 

paesaggistici come sistemi territoriali e paesaggistici complessi, dotati 

Criteri generali per la perimetrazione dell’ambito

I paesaggi individuati grazie al lavoro di analisi e sintesi interpretativa 

di solito meglio descrive, alla scala regionale, l’assetto generale dei 

gli altipiani e ripiani delle Murge e della Terra di Bari, la corona del 
Subappennino). 
Nell’individuazione degli altri ambiti, a causa della prevalenza di altitudini 
molto modeste, del predominio di forme appiattite o lievemente ondulate 
e della scarsità di vere e proprie valli, sono risultati determinanti altri fattori 
di tipo antropico (reti di città, trame agrarie, insediamenti rurali, ecc…) 

amministrativo.

interesse naturalistico nazionale e regionale).

Gargano 
(1° livello) 1. Gargano

e Varano
1.2 L’Altopiano carsico
1.3 La costa alta del Gargano

1.5 L’Altopiano di Manfredonia

Subappennino 
(1° livello)

sistema dunale

Puglia grande 
(Tavoliere 2° liv.) 3. Tavoliere

3.1 La piana foggiana della riforma
3.2 Il mosaico di San Severo
3.3 Il mosaico di Cerignola

3.6 Le Marane di Ascoli Satriano

Puglia grande 
4.3 La valle del torrente Locone

Puglia grande 
(Costa olivicola 2°liv. 
– Conca di Bari 2° liv.)

5. Puglia 
centrale

5.1 La piana olivicola del nord barese
5.2 La conca di Bari ed il sistema radiale 
delle lame

Puglia grande 
(Murgia alta 2° liv.) 6. Alta Murgia

6.1 L’Altopiano murgiano

6.3 La sella di Gioia

Valle d’Itria 
(1° livello)

7. Murgia dei 
trulli

7.1 La Valle d’Itria 
7.2 La piana degli uliveti secolari 

Puglia grande 
(Arco Jonico 2° liv.)

8. Arco Jonico 
tarantino

Puglia grande 
(La piana brindisina 2° liv.)

9. La 
campagna 
brindisina

9.1 La campagna brindisina

Puglia grande
(Piana di Lecce 2° liv)

10. Tavoliere 
salentino

10.1 La campagna leccese del ristretto e 
il sistema di ville suburbane
10.2 La terra dell’Arneo
10.3 Il paesaggio costiero profondo da 
S. Cataldo agli Alimini
10.4 La campagna a mosaico del 
Salento centrale
10.5 Le Murge tarantine

Salento meridionale 
(1° livello)

11.Salento 
delle Serre

11.2 Le serre orientali 
11.4 Il Bosco del Belvedere
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INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO DELLA PUGLIA CENTRALE

rappresenta la linea di demarcazione tra il paesaggio della Puglia centrale e 
quello dell’Alta Murgia sia da un punto di vista dell’uso del suolo (tra la matrice 

sia della struttura insediativa (tra il sistema dei centri corrispondenti della 
costa barese e il vuoto insediativo delle Murge). A sud e ad ovest, a causa 

puglia centrale -
presa 

nell’ambito per 
ente

-
presa nell’ambito/

dell’ente locale

-
presa 

nell’ambito per 
ente

-
presa 

nell’ambito/super-
-

te locale
(%)

2.166,53

Province: (%)

Bari 1679,42 44% Barletta Andria Trani 487,06 32%

Comuni:

88,77 68% Grumo Appula 73,73 91%

29,73 100% Modugno 31,88 100%

Andria 263,02 66% 50,71 100%

Bari 116,67 100% Molfetta 58,38 100%

Barletta 53,11 36% Noicattaro 40,11 100%

Binetto 17,60 100% Palo del Colle 79,04 100%

Bisceglie 68,56 100% Polignano a mare 0,29 1%

Bitetto 33,62 100% 53,24 100%

Bitonto 152,87 89% 112,10 51%

Bitritto 17,66 100% 33,80 100%

Capurso 14,86 100% Sannicandro di Bari 55,99 100%

Casamassima 77,42 100% Terlizzi 68,26 100%

Cassano delle Murge 36,11 40% Toritto 54,74 73%

Castellana Grotte 0,02 1% Trani 102,36 100%

Cellamare 5,86 100% Triggiano 19,97 100%

Conversano 123,70 97% Turi 70,74 100%

Corato 102,06 61% Valenzano 15,76 100%

Giovinazzo 43,72 100%
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3.2.7.b 


