
1. INTRODUCTION

The theme of the research is the question of contact between agro and urban, to 
the borders between the two states. It is necessary the study of their characters 
in the moment in which are grafted in contexts that go to transform and which 
take different structural connotations due to the processes of formation, at times 
of long duration, sometimes sudden, like those of the reclamation and reform 
areas. Is reflected on the words “consolidated”, “new foundation”, “natural-
artificial”; but they are really so separate and distant these categories? What 
is really artificial or natural in the long-term systems or those of reclamation? 
They are totally different settlement structures but who possess factors and 
characters; more or less working techniques, methods, tools that, in a precise 
manner, establish a relationship to the urban centre, defining a border, a border. 
Will talk about slow processes, fast processes related not only to the temporal 
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scale but also to the operational capabilities, techniques that man acquires 
with the aim to satisfy-transform the territory. Here then that come into play 
differences between morphologies slow but dynamic, those of the established 
centres, where man’s technique relies on the context legibly and light manner; 
and fast and rigid morphologies, such as rational land reclamation, where 
the man with the art, dominates the territory transforming it significantly, 
altering relations in view of the genesis and construction of new places of 
production. One of the common characteristics to these different types of rural 
landscapes is the need of the relationship with a highly productive agro which 
is derived from basic foundational, cultural, construction processes distinctly 
different. So, what are the criteria for comparison within these historic rural 
landscapes, what are the resources, the qualities to borrow within a program 
of improvement and reinterpretation of rural landscapes in view of their 
conservation, enhancement and development. One of the objectives of the 
research understands whether from these comparative studies, it is possible 
to draw some rules thanks to which it to reread the processes and techniques 
sometimes lost. The investigation of the case studies leads to the exploration 
of traditional building techniques and not, adaptation to modern needs. 
It ‘important to study the technical and constructional characteristics and 
distributive-functional with a solid historical and local basis. We refer to the 
analysis, with an approach to the recovery project reinterpretation of local 
factors. We need to understand the necessity, functionality, suitability of the 
mode of connection and contact between the urban-rural blocks and objects, 
tools, means that allow the state change and then the contact, their interaction 
from the functional, technological, constructive point of view.

2. STATE OF ART

The theme of the historical rural landscapes, its structure, reading, re-
interpretation in a technical and landscape key, makes reference to some 
existing initiatives within the DICAAR department of the University of 
Cagliari through various research projects, doctoral dissertations, workshops 
and the drafting of Atlantes and manuals of constructive culture of Sardinia. 
Also the field of conservation or rehabilitation of agro, we are referring to the 
interest for the local tradition on the one hand and on the other to its comparison 
with methods, uses, techniques of the reform. Reference is made to the field of 
“project in the pre-existence” with the aim of identifying, reinterpreted in an 
actual way techniques, ways, customs, practices, materials from the tradition 
and, in general, to study consolidated episodes or in transformation. The analysis 
shows a comparison between different practices that have generated separates 

1. INTRODUZIONE 

Il tema oggetto della ricerca tratta 
la questione del contatto tra agro e 
urbano, ai margini tra i due stati. E’ 
necessario lo studio dei loro caratteri 
nel momento in cui si innestano-
radicano in contesti che vanno a 
trasformare e che assumono diverse 
connotazioni strutturali proprio a 
causa dei processi di formazione, a 
volte di lunga durata, a volte repentini, 
come quelli delle aree di bonifica 
e riforma. Si riflette sui termini 
“consolidato”, “nuova fondazione”, 
“naturale-artificiale”; ma sono 
davvero così separate e distanti 
queste categorie? Cosa è veramente 
artificiale o naturale all’interno dei 
sistemi di lunga durata o in quelli di 
bonifica? Sono strutture insediative 
totalmente differenti ma che 
possiedono fattori e caratteri comuni; 
tecniche più o meno funzionanti, 
metodi, strumenti che in maniena 
precisa instaurano un rapporto 
con il centro urbano, definendo un 
confine, un bordo. Si parlerà di 
processi lenti, processi veloci legati 
non solo alla dimensione temporale 
ma anche alle capacità operative, 
tecniche, che l’uomo acquisisce con 
l’obiettivo di assecondare-trasformare 
il territorio. Ecco allora che entrano 
in gioco le differenze tra morfologie 
lente ma dinamiche, quelle dei centri 
consolidati, dove la tecnica dell’uomo 
si appoggia al contesto in maniera 
leggibile e leggera; e morfologie 
veloci e rigide, come quelle razionali 
della bonifica, dove l’uomo con 
l’avanzamento della tecnica 
sovrasta il territorio trasformandolo 
nettamente, alterando i rapporti 
in vista della genesi e costruzione 
di nuovi luoghi di produzione 
estremamente artificializzata. Uno 
dei caratteri comuni a questi diversi 
tipi di paesaggi rurali è la necessità 
del rapporto con un agro fortememte 
produttivo che deriva da processi di 
base fondativi, culturali, costruttivi 
nettamente differenti.  Quindi, quali 
sono i termini di confronto all’interno 
di questi paesaggi rurali storici, 
quali sono le risorse, le qualità da 
mutuare all’interno di un programma 
di valorizzazione e reinterpretazione 
di paesaggi rurali nell’ottica della 
loro conservazione, valorizzazione 
e sviluppo. Uno degli obiettivi della 
ricerca è capire se a partire da queste 
indagini comparative è possibile 
trarre delle regole, grazie alla quale 
rileggere i processi e le tecniche a 
volte perduti o lesi.  L’indagine dei 
casi sudio porta all’esplorazione 
di tecniche costruttive tradizionali 
e non, l’adattamento alle necessità 
contemporanee. E’ importante 
strudiare i caratteri tecnico-
costruttivi e distributivo-funzionali 
con una solida base storico-locale. 
Ci si dedica all’analisi quindi 
con un approccio al progetto di 
recupero, reinterpretazione dei fattori 
locali. Occorre capire la necessità, 
funzionalità, adeguatezza delle 
modalità di connessione e contatto tra 
i tasselli urbani-rurali e gli oggetti, 
strumenti, mezzi che permettono il 
passaggio di stato e quindi il contatto, 
la loro interazione dal punto di vista 
funzionale, tecnologico, costruttivo.

2. STATO DELL’ARTE

Il tema dei paesaggi rurali storici, 
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structures of agro-urban but which, either way, embrace the framework of 
rethinking the built. In a case, the pre-existence is a settlement core, long 
lasting, with a strong relationship with the river valley, where, participations 
of reclamation and local characters have achieved a perfect balance. In the 
other case, happens the opposite. We studying a construction ad hoc of an 
urban-rural reform landscape, where, the only of the area pre-existence is the 
strong relationship-conflict with water and punctual dispersed settlement, that 
then, it formed the micro rural enterprises system. Of great importance, it is 
the theoretical and practical contribution of people such Donadieu and Remi 
Papillault that, in their investigations, pose the campaign as an object, and 
project and construction material, heritage of a new urbanity. The objective 
of the study is to highlight the relationship between urban-agro forms and the 
territory on which they insist, trying to explore the generating lines of these 
nuclei, the components of the factors constituting the states. Nowadays there 
is the problem of the reading of these components of rural and urban space, 
where they tend to get in contact, often creating margin situations, hybrid, 
where it recognizes a duality relative to the occupation mode of space. The 
conditions defining a rural space are not only morphological nature but also 
of economic and productive nature, and these are factors that are common to 
the case studies, which will focus the article. It can be affirmed the presence of 
different states that go to completed and dialogue at a time when the processes 
are functioning. We observe an urban condition, a board and contact condition 
with the sour and a condition of rurality; within these states, the components 
that generate them are able to create spatial episodes that interpret, consolidate 
and structure needs, uses, practices. You can tell of conditions declined in the 
ability of the agro to support and to become “other” for urban, as claimed 
by the Donadieu philosophy.  The campaign of proximity concept of that 
“serves” the city is the basis of the dichotomous relationship between the two 
realities, or rather, are the origins of this historically conflictual relationship. 
Numerous studies, carried out especially by the French school, they put the 
emphasis on the contribution of rural development understood this also and 
above all as a quality space and structuring potentialities, able to participate 
in the processes and urban dynamics, contributing to the construction of 
the territory. Donadieu talks of “residues” to be rediscovered as containers 
of experience and possibilities of use on the part of the urban. He proposes 
new forms of urban agriculture to reformulate the relationship between urban 
and rural, by assigning to it the value of natural infrastructure and therefore 
resource. Urban countryside and urban agriculture, in the sense proposed by 
Donadieu, represent the place and the tool to reform the technical planning 

della sua struttura, lettura, 
reinterpretazione in chiave tecnica 
e paesaggistica rimanda ad alcune 
esperienze già avviate all’interno del 
dipartimento DICAAR dell’Università 
di Cagliari tramite diversi progetti di 
ricerca, tesi di dottorato, laboratori e 
la redazione di Atlanti e manuali delle 
cultura costruttive della Sardegna. 
Anche nell’ambito della conservazione 
o riqualificazione-valorizzazione 
dell’agro ci si riferisce all’interesse 
per la tradizione locale da una parte 
e, dall’altra alla sua comparazione 
con metodi, usi, tecniche di riforma. 
Si tratta comunque sempre del filone 
del “progettare nella preesisenza” 
con l’obiettivo di individuare, 
reinterpretare in maniera attuale 
tecniche, modi, usi, pratiche, materiali 
della tradizione e in generale 
studiare episodi consolidati o di 
trasformazione funzionanti. L’analisi 
propone quindi un confronto tra 
pratiche differenti che hanno generato 
strutture di agro-urbano nettamente 
distinti ma che in entrambi i casi 
abbraciano l’ambito del ripensare il 
costruito. In un caso la preesistenza è 
un nucleo insediativo di lunga durata 
con un forte rapporto con la valle 
fluviale, dove interventi di bonifica e 
caratteri locali hanno raggiunto un 
perfetto equilibrio. Nell’altro caso 
accade l’inverso, cioè si studia una 
costruzione ad hoc di un paesaggio 
urbano-rurale di riforma, dove l’unica 
preesistenza dell’area è il fortissimo 
rapporto-conflitto con l’acqua e il 
puntualissimo insediamento disperso 
che poi ha costituito il sistema di 
micro aziende rurali. Di notevole 
importanza, risulta l’apporto teorico e 
pratico di personaggi quali Donadieu 
e Remi Papillault che nelle loro 
indagini, pongono la campagna come 
oggetto e materiale di progetto e 
costruzione, patrimonio di una nuova 
urbanità. L’obiettivo dello studio 
sta quindi nel mettere in evidenza 
il rapporto tra forme dell’urbano, 
forme dell’agro e il territorio sulla 
quale insistono, cercando di esplorare 
le linee generatrici di tali nuclei, le 
componenti dei fattori costituenti 
gli stati. Al giorno d’oggi si pone 
il problema della lettura di queste 
componenti dello spazio rurale e 
urbano, laddove tendono ad entrare 
in contatto, creando spesso situazioni 
di margine, ibride, dove si riconosce 
una duplicità relativa alle modalità di 
occupazione degli spazi. Le condizioni 
che definiscono uno spazio rurale 
non sono solo di natura morfologica 
ma che di natura economica e 
produttiva e questi sono fattori che 
accomunano i casi studio sulla 
quale si incentrerà l’articolo. Si può 
affermare la presenza di diversi stati 
che vanno a completarsi e dialogare 
nel momento in cui i processi sono 
funzionanti. Si osserva quindi una 
condizione urbana, una condizione 
di bordo e di contatto con l’agro, una 
condizione di ruralità; all’interno 
di questi stati, le componenti che li 
generano sono in grado di creare 
episodi spaziali che interpretano, 
consolidano e strutturano necessità, 
usi, pratiche. Si può raccontare di 
condizioni declinate nella capacità 
che ha l’agro di supportare e di 
diventare “altro” per l’urbano, come 
sostiene la filosofia di Donadieu.  Il 
concetto di campagna di prossimità 
che “serve” la città sta alla base del 
rapporto dicotomico tra le due realtà 
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and design towards the transformations taking place in the new territories of 
the dispersion. Such issues, lead to address this admixture process between 
agro and urban, between agro and its colonization as a structural operation, 
which provides continuous transformation by man, which can be long-lasting 
or snapshots; includes productivity and an influence on the architectures, the 
density, infrastructure (with its resources but also with its criticality). All 
factors that if disconnected, determine the crisis between the states. Therefore, 
arises the issue of resilience, the resistance of a territory to the transformations. 
To do this you need to study the structures, meshes, processes, which make 
up the consolidated or not agro fabric, the reading of such spaces and their 
“taxonomy”.  In Italy, the classification of rural landscapes refers to Emilio 
Sereni; literature on the rural spaces puts emphasis on his experiences where 
you find a definition of the principle of rural landscape and agricultural system. 
He defines it as an organization of habitats where you recognize relationships 
of features including forms, ways, use of living and agricultural production 
organization, between the settlement and the agro, and specifically between 
the house and the field. Also Brigaglia, proposes four broad categories of rural 
landscape, he refers to and incorporates some observation of the geographer 
Le Lannou and synthesizes it in closed forms, open, dispersed habitat and 
mountain pastures. To correctly read the genesis, the meanings of a settlement 
of a habitat, a rural presidium, you need to understand about what are due to 
locational choices. The current situation, working or not is the needed results 
of an interaction, a more or less precarious condition, of balance between 
states, result of the action of man on the territory applying customs, ways, 
techniques in “agreement” with what the environment, the culture, the climate, 
the needs required. So here, are emerging as essential factors to the provision 
or construction of structures the presence of factors such as water resources, 
climate, soil, vegetation, geological. Carlo Tosco in “il paesaggio storico”, 
proposes different aspects that influence the locational choice of the settlement, 
including, the settlement function towards agro. Human intervention is easily 
recognized by the presence of new morphologies, geometric shapes that are 
opposed / compared with the pre-existing context, well-defined structures and 
clear boundaries. We are in a process of construction of landscapes and forms 
and more or less artificialisation, which often applies the equivalence between 
extreme geometrization and marcazione limits (natural or proprietary) and 
extreme productivity. These considerations are valid as a reading of the 
historical landscapes, but also consolidated as part of landscapes, settlements, 
reform habitats and land reclamation.
In Sardinia, the term “reclamation” appears with the introduction of Law 

o meglio, sta alle origini di questa 
relazione storicamente conflittuale. 
Numerosi studi, portati avanti 
soprattutto dalla scuola francese, 
hanno messo l’accento sull’apporto 
dello sviluppo rurale inteso questo 
anche e soprattutto come spazio di 
qualità e potenzialità strutturante, 
capace di partecipare ai processi 
e dinamiche urbane, contribuendo 
alla costruzione del territorio. 
Donadieu parla di frangenti residuali 
da riscoprire come contenitori di 
esperienza e di possibilità d’uso 
da parte dell’urbano. Egli propone 
nuove forme di agricoltura urbana 
che riformulano le relazioni tra 
urbano e rurale, assegnando a 
quest’ultimo il valore di infrastruttura 
naturale e, pertanto, di risorsa. La 
campagna urbana e l’agricoltura 
urbana, nell’accezione proposta da 
Donadieu, rappresentano il luogo e 
lo strumento per riformare le tecniche 
di pianificazione e di progettazione 
nei confronti delle trasformazioni 
in atto nei nuovi territori della 
dispersione. Tale tematiche portano 
ad affrontare questo processo di 
commistione tra agro e urbano, tra 
agro e la sua colonizzazione come 
un’operazione strutturale, che 
contempla continue trasformazioni 
da parte dell’uomo, che possono 
essere di lunga durata o istantanee, 
include produttività e un’influenza 
sulle architetture, sulle densità, sul 
tema dell’infrastrutturazione (con 
le sue risorse ma anche con le sue 
criticità). Tutti fattori che se sconnessi 
determiano la crisi tra gli stati. Si pone 
quindi il tema della resilienza, ossia 
della resistenza, dell’assecondamento 
di un territorio alle trasformazioni. 
Per far ciò è necessario studiare 
le strutture, le maglie, i processi, 
che costituiscono il tessuto agro 
consolidato o meno, la lettura di 
tali spazi e a loro “tassonomia”.  In 
Italia, la classificazione dei paesaggi 
agrari, si deve ad Emilio Sereni; la 
letteratura sullo spazio rurale pone in 
primo piano le sue esperienze dove si 
ricerca una definizione dal principio 
di paesaggio agrario e di sistema 
agrario. Egli lo definisce come 
un’organizzazione di habitat dove si 
riconoscono rapporti di funzionalità 
tra forme, modi, usi dell’abitare e 
l’organizzazione produttiva agricola, 
fra l’insediamento e l’agro, e nello 
specifico tra la casa e il campo. Anche 
Brigaglia, propone quattro grandi 
categorie di paesaggio agrario, 
facendo riferimento e integrando 
alcune osservazione del geografo Le 
Lannou e sintetizzandole in forme 
chiuse, aperte, di habitat disperso e 
dei pascoli di montagna.  Per leggere 
nella maniera corretta la genesi, i 
significati di un insediamento, di un 
habitat, di un presidio rurale, occorre 
capire a cosa sono dovute le scelte 
locazionali. La situazione attuale, 
funzionante o meno è il rilsutato di 
una interazione, di una condizione 
più o meno precaria di equilibrio 
tra gli stati, risultato dell’azione 
dell’uomo sul territorio applicando 
usi, tecniche in “accordo” con ciò 
che il contesto, la cultura, il clima, le 
necessità hanno richiesto. Ecco quindi 
che emergono come fattori essenziali 
allo stanziamento o alla costruzione 
di strutture la presenza di fattori 
quali risorse idriche, climatiche, 
pedologiche, vegetazionali, 
geologiche. Carlo Tosco in “Il 
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n.3134 of 1928, the “fundamental law of the regime”, it is from these years 
that complements the action of reclamation of wetlands, integration with 
lands suitable for agriculture, and to a rational design land. In Sardinia, these 
actions were applied very rapidly thanks to a series of large-scale infrastructure 
projects, such as dams, canals and hydraulic systems regimentation. The 
action of reclamation in the fascist period brought about the constitution of 
new towns and agricultural sectors in the island. These areas, made between 
the twenties and thirties, are those Campidanesi of Sanluri and Arborea, and 
those of Nurra of Fertilia; most complete expression in Sardinia application of 
integral type reform. The reclamation program included in Sardinia many areas 
of intervention, constituting in accommodations, recovery of marshy lands, 
hydraulic development and reorganization, in some cases even the structuring 
of new land structure and redefinition of the rural fabric. The reclamation 
processes are configured small habitats, rural villages that are imposed on the 
territory with a logic opposed to those of long-term settlements, that is without 
adapting to cultural rules, territorial and of the Sardinian village tradition. 
Is a centralized action of land transformation, not only in its reorganization 
hydrogeological, but also in the closely linked to productivity and therefore 
agronomic, infrastructure, settlements and social. The theme of the hydraulic 
or integral reclamation, is a scope which is of geographical dimensions, deals 
with areas previously abandoned, deserted, untilled. It is here that we raise 
the relationship between man and the earth, usually maintained on the basis 
of respect, integration and long-term processes, and now overwhelmed by 
sudden transformations. It can be considered so successful experience of 
reclamation in Sardinia? Such episodes could have really transformed in an 
optimal manner the territory?

3. AGRO-URBAN CONTACT: CASE STUDIES

The research therefore proposes, as already mentioned, to compare two 
settlements characterized by a very strong relationship with the agro, in San 
Vito and San Priamo, both located in the historical region of Sarrabus, in the 
south-eastern Sardinia. That relationship, is born and grows with different 
needs and results. In general, the criteria for comparison are based on a reading 
of layers of two case studies in which to explore the dynamics, techniques, 
methodologies that led to their development. The areas of interest present the 
common factors-characters recognizable as a clear design of the meshes, the 
forces of the structures, the different roles and density of the green and the 
relationship with water, the agro border, with settlement core, which are a 

paesaggio storico” propone differenti 
aspetti che influenzano la scelta 
locazionale dell’insediamento, tra 
questi: la funzione dell’insediamento 
nei confronti dell’agro. L’intervento 
dell’uomo è facilmente riconoscibile 
per la presenza di nuove morfologie, 
forme geometriche che si 
contrappongono/confrontano col 
contesto preesistente, strutture ben 
definite e dai confini netti. Ci si 
trova all’interno di un processo di 
costruzione di paesaggi e di forme 
più o meno artificializzati, nella quale 
vale spesso l’equivalenza tra estrema 
geometrizzazione e marcazione 
di limiti (naturali o di proprietà) 
e estrema produttività. Queste 
riflessioni sono valide come lettura 
dei paesaggi storici, consolidati 
ma anche nell’ambito dei paesaggi, 
insediamenti, habitat di riforma e di 
bonifica.
In Sardegna in il termine di “bonifica 
integrale” compare con l’introduzione 
della legge n.3134 del 1928, la “legge 
fondamentale del regime”, è da 
questi anni che si affianca l’azione 
di bonifica dei terreni paludosi, 
all’integrazione con terre adatte 
all’agricoltura e ad un razionale 
disegno fondiario. In Sardegna 
queste azioni furono applicate in 
maniera molto rapida grazie ad 
una serie di opere infrastrutturali di 
grande portata, come dighe, canali e 
sistemi di regimentazione idraulica. 
L’azione di bonifica del periodo 
fascista determinò la costituzione 
nell’isola di nuove borgate e comparti 
agrari. Queste aree, realizzate tra 
gli anni venti e trenta, sono quelle 
Campidanesi di Sanluri e Arborea, 
e quelle della Nurra di Fertilia; 
espressione più compiuta in Sardegna 
dell’applicazione della riforma di 
tipo integrale. Il programma delle 
bonifiche prevedeva in Sardegna 
numerose aree di intervento, 
costituenti in sistemazioni, recupero 
di territori paludosi, valorizzazione 
e riassetto idraulici, in alcuni casi 
anche la strutturazione di nuovi assetti 
fondiari e ridefinizione del tessuto 
rurale. I processi di bonifica hanno 
configurato dei piccoli habitat, delle 
borgate rurali che si sono imposte 
sul territorio con una logica opposta 
rispetto a quelle degli insediamenti 
di lunga durata, cioè senza adattarsi 
alle regole culturali, territoriali e 
della tradizione del villaggio sardo. 
Si tratta di un’azione centralizzata 
di trasformazione del territorio, non 
solo nel suo riassetto idrogeologico, 
quanto in quello strettamente legato 
alla produttività e dunque agronomico, 
infrastrutturale, insediativo e sociale. 
Il tema delle bonifiche idrauliche 
o integrali, tratta un ambito che 
è di dimensioni geografiche, si 
occupa di aree prima abbandonate, 
spopolate, incolte. E’ qui che si 
rilancia il rapporto tra uomo e la 
terra, normalmente mantenuto sulla 
base del rispetto, dell’integrazione 
e su processi di lunga durata, 
ora stravolto da trasformazioni 
repentine. Può considerarsi quindi 
riuscita l’esperienza delle bonifiche 
in Sardegna? Quali episodi riusciti 
hanno realmente trasformato in 
maniera ottimale il territorio?

3. CONTATTO AGRO-URBANO: I 
CASI STUDIO

La ricerca propone quindi, come già 
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cause of the genesis of space and habitats declined, however, in a different 
way. The two case studies, want to explicate episodes of interaction, the 
synergy between agro and urban in terms of spatial structure, economic 
factors, use, occupancy mode of space to the edge between the two states 
constantly in contact / conflict. The different modes of use, the spaces design 
of the work of man, following lines of action and approaches resulting from 
different situations and episodes of departure. In one case, San Vito, agro and 
urban have achieved almost total synergy and continuity but at the same time 
recognisability, the mesh of the urban fabric, is placed between the river and 
the relief favouring the topography of the place, it clings to the contour lines 
providing protection from the wind on the one hand and on the other, from the 
fury of the Flumendosa. The infrastructure network, cuts out the perfect pieces 
that are placed on the weave of the rural mesh. This too, is perfectly 
consolidated, in continuity with the urban one. The iso-orientation of buildings 
perfectly corresponds the orientation of the other elements that go to design 
and structure the fabric agro namely signs, green walls of the windbreaks, 
which define the almost closed, the weaves that declare the density of orchards 
and recall the culture and practice of introversion of the matrix centre. Emerges 
a parallel between uses, practices, employment and definition of agro and 
urban spaces readable through common signs with different variations. Is 
these elements that mark the territory, which you will discover the structure of 
the territory, a structure that works, connect, permeates report and spatial 
relationships, functional, typological and sustainable result. The functioning 
of the total symbiosis process that links the city to the campaign lasted 
centuries, consolidated but in continuous evolution, based on a strong balance 
between the parties, it decreed consequently its sustainability. This ceases to 
exist where such processes are interrupted or dissolve. The rediscovery of 
uses, cultures, but also variations on the theme, allow you to restore the 
ecosystem’s ability to maintain the ecological dynamics, goals, productivity 
in the future. Thus ensuring sustainability in the activation-recovery of 
processes that link the urban and the rural. The case of San Vito highlights an 
optimal management of land in which high densities of agro and urban pieces 
manage and design the valley/relief section. In this valley it is concentrated 
dense mesh of orchards, the result of a “project”, an adaptation condition of 
man, his needs context. The mesh definition, is the result of a long term 
process accompanied by intervention of the reclamation of the Flumendosa. 
Then emerge, the layering of interventions that have transformed the area 
maintaining its integrity and an easy read. This scheme, resulting from the 
calibrated interaction of durable and remediation processes, emphasize a 

accennato, di confrontare due 
insediamenti caratterizzati da un 
fortissimo rapporto con l’agro, a San 
Vito e San Priamo, entrambi situati 
nella regione storica del Sarrabus, 
nella Sardegna sud-orientale. I 
termini di confronto si basano su una 
lettura per strati dei due casi studio 
nella quale esplorare le dinamiche, le 
tecniche, le metodologie che hanno 
portato al loro sviluppo. Le aree di 
interesse presentano dei caratteri 
comuni riconoscibili, come un chiaro 
disegno delle maglie, la forze delle 
strutture, le diverse densità e ruoli del 
verde, il rapporto con l’acqua, il 
bordo dell’agro con il nucleo 
insediativo, che costituiscono motivo 
di genesi di spazi e habitat declinati 
però in maniera differente. I due casi 
studio vogliono esplicare episodi di 
interazione, sinergia tra agro e urbano 
in termini di struttura spaziale, fattori 
economici, usi, modalità di 
occupazione dello spazio al bordo tra 
due stati perennemente in contatto/
conflitto. In un caso, San Vito, agro e 
urbano hanno raggiunto una quasi 
totale sinergia e continuità ma allo 
stesso tempo riconoscibilità, la maglia 
del tessuto urbano si adagia tra il 
fiume e il rilievo assecondando la 
topografia del luogo, si aggrappa alle 
curve di livello adagiandosi su di esse 
garantendo protezione dal vento da 
una parte e dalla furia dell’acqua del 
Flumendosa dall’altra. La rete 
infrastrutturale ritaglia delle tessere 
perfette che si collocano e immettono 
nelle tessere della maglia rurale. 
Anche questa risulta perfettamente 
consolidata, in continuità con quella 
urbana. L’isorientamento dei corpi di 
fabbrica corrisponde perfettamente 
all’isorientamento di altri elementi 
che vanno a disegnare e strutturare il 
tessuto agro e cioè i segni, muri 
vegetali dei frangiventi, che 
definiscono quasi dei chiusi, tessere 
che dichiarano le densità dei frutteti e 
richiamano alla cultura e pratica 
dell’introversione del centro matrice. 
Emerge quindi un parallelo tra usi 
pratiche, occupazione e definizione di 
spazi agro e urbani leggibili attraverso 
segni comuni con declinazioni diverse.  
E’ in questi elementi che si scopre la 
struttura del territorio, una struttura 
che funziona, connette, permea 
relazione e rapporti spaziali, 
funzionali, tipologici e di conseguenza 
sostenibili. Il funzionamento del 
processo di totale simbiosi che lega la 
città alla campagna durato secoli, 
consolidato ma in continua evoluzione, 
fondato su un forte equilibrio tra le 
parti, ne decreta di conseguenza la sua 
sostenibilità. Questa cessa di esistere 
laddove tali processi si interrompono 
o dissolvono. La riscoperta di usi, 
culture, ma anche variazioni sul tema, 
permettono di ripristinare la capacità 
dell’ecosistema di mantenere attive le 
dinamiche ecologiche, i fini, la 
produttività in futuro. Garantire 
quindi la sostenibilità nell’attivazione-
recupero dei processi che legano 
l’urbano e il rurale. Il caso di San Vito 
mette in evidenza una ottimale 
gestione del suolo nella quale densità 
elevata di tasselli agro e urbani 
gestiscono e disegnano la sezione 
valle/rilievo. In questa valle si 
concentra la maglia densissima di 
frutteti, il risultato di un “progetto”, 
di una condizione di adattamento 
dell’uomo, dei suoi bisogni al 
contesto. La definizione della maglia è 
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strong link between agro and urban culture in physical terms, customs, 
economic and constitute a good comparison episode with another reality, 
always characterized by a necessary relation with the agro but built on different 
presuppositions and starting factors. If in the first case, the agro and urban 
design was formed in the time, in a continuous way, in a measured both in 
terms of space and of time intervals, the second case study, the small village 
of San Priam, is constituted by a reclamation centre, reform, so born with 
opposite genesis principles in San Vito. The complex of San Priam, called “Ex 
Worker Village”, was built between 1926 and 1932 and also known as Village 
Jurors. The original nucleus included twelve properties in rectangular plan 
and with only one floor above ground, five, four and three rooms. The buildings 
were symmetrically arranged around the large central square occupied by the 
small Chapel of the Village. Still, the core of the system is the original one, the 
typological characteristics of the complex buildings have double-pitched 
roofs, made with wood frame with clay tiles, shingles; exterior elevations clad 
in stone; the inputs raised by some steps for health reasons is probably due to 
the abundance of rains that caused the dangerous area flooding. Over the 
years, although most of the buildings has been substantially amended by the 
occupants that adapted it to the household growth. In some cases, it was real 
new expansion buildings in the old buildings. The village of foundation of the 
first fascist reform, had a core group of services and public representative 
buildings with the residences disposed always within a rigid mesh that respects 
the orientation of infrastructure axes and consequently the of agro mesh. The 
buildings had preferentially noble overlooking in the street, on the back there 
is access more private and domestic where they often were organized spaces 
for gardens and home orchards. The original plant structure is still balanced 
and well integrated within the agro weave. Urban and agro meshes found in a 
relationship seamless. The features of this landscape of “reclamation” as now 
altered and emptied of meaning are evident, given the strong geometry and 
rationality of the system. The orientation remains nearly constant, based on 
the direction northwest-southeast, of the urban core and agro dowels. This 
intervention emerges from the context as a portion of “alien” territory to local, 
built, Forced, where, however, the dynamics among the states shows the 
creation of a recognizable landscape reform, a readable sign now damaged, 
where agro and generate a new urban fabric. Even in this case, the relationship 
with the agro are necessary but the processes are placed on different sizes and 
measurements. The settlement depends on a genesis dictated by abrupt 
processes, and sudden transformation of a territory redesigned by a reclamation 
project of the Picocca river. The area has been transformed into a perspective 

il risultato di processi di lunga durata 
accompagnato da un intervento di 
bonifica dell’area del Flumendosa. 
Emergono quindi, delle stratificazioni 
di interventi che hanno trasformato 
l’area mantenendo una sua integrità e 
una facile lettura. Questo schema 
derivante dall’interazione calibrata di 
processi di lunga durata e di interventi 
di bonifica sottolineano uno stretto 
rapporto tra agro e urbano in termini 
fisici culturali, di usi, economici e 
costituisce un buon episodio di 
paragone con un’altra realtà, sempre 
caratterizzata da un rapporto di 
necessità con l’agro ma costruito su 
presupposti differenti. Se nel primo 
caso il disegno di agro e urbano si è 
costituito nel tempo, in maniera 
continuativa, in maniera misurata sia 
in termini di spazio che di intervalli 
temporali, il secondo caso studio, il 
piccolo borgo di San Priamo, è 
costituito da un centro di bonifica, di 
riforma, quindi nata con principi di 
genesi opposti a San Vito. Il complesso 
di San Priamo, denominato “Ex 
Villaggio Operaio”, fu edificato tra il 
1926 ed il 1932 e denominato anche 
Villaggio Giurati. Principalmente il 
nucleo originario comprendeva dodici 
immobili a pianta rettangolare e con 
un solo piano fuori terra, a cinque, 
quattro e tre ambienti. I corpi di 
fabbrica erano disposti 
simmetricamente intorno al grande 
piazzale centrale occupato dalla 
piccola Cappella del Villaggio. Con il 
passare degli anni anche la maggior 
parte degli edifici ha subito sostanziali 
modifiche da parte degli occupanti che 
le adattavano per adeguarli alla 
crescita del nucleo familiare. In alcuni 
casi si è trattato di vere e proprie 
nuove costruzioni di ampliamento ai 
vecchi edifici. Il villaggio di 
fondazione della prima riforma 
fascista aveva un primo nucleo di 
servizi ed edifici di rappresentanza 
pubblici con le residenze disposte 
sempre all’interno di una rigida magli 
che rispetta l’orientamento degli assi 
infrastrutturali e di conseguenza la 
maglia dell’agro. Gli edifici avevano 
preferenzialmente l’affaccio nobile su 
strada, lasciando sul retro l’accesso 
all’ambito più privato e domestico 
dove spesso di organizzavano forme 
orti e frutteti domestici. La struttura 
dell’impianto originario complessiva 
appare comunque calibrata e ben 
inserita all’interno delle tessere agro. 
Maglia urbana e maglia agro si 
trovano in un rapporto senza soluzione 
di continuità. Le caratteristiche di 
questo paesaggio di “bonifica” per 
quanto ora alterato e svuotato di 
significati appaiono evidenti, data la 
forte geometria e razionalità 
dell’impianto. L’orientamento rimane 
pressochè costante basato sulle 
direzione nord ovest, sud est sia del 
nucleo urbano che dei tasselli agro. 
Questo intervento emerge dal contesto 
come una porzione di territorio 
“aliena” a quello locale, costruita, 
forzata, dove però le dinamiche tra gli 
stati mostrano la creazione 
riconoscibile di un paesaggio di 
riforma, un segno leggibile ora 
danneggiato, dove agro e urbano 
generano un nuovo tessuto. Anche qui 
i rapporti con l’agro sono di necessità 
ma i processi si collocano su diverse 
dimensioni e misure. L’insediamento 
dipende da una genesi dettata da 
processi bruschi, e di repentina 
trasformazione di un territorio 
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of extreme productivity, and management of hazards / limits created by water. 
The mesh is strongly marked by the water regimentation systems that follow 
a very rigid design, it consists of regular blocks, often delimited by green 
walls that also receive, in this case, density of orchards and vegetable gardens. 
In both case studies, the two states, living in a mutually sustaining relationship 
but unlike San Vito, San Priamo for form, structure, use, occupancy mode of 
space, is affected by a stiffness that impairs the interaction with factor for 
which it was designed. It discussed previously of common factors to the two 
case studies which, however, are being addressed in a different way; among 
these there is the green part, the relationship with the water, the infrastructural 
system and the building type, the habitat. The term that puts in the first 
comparing the two centres, generator of the strong rural fabric is water. In the 
case of San Vito and San Priamo water creates space becomes an excuse to 
apply techniques, land use practices. In San Vito, constitutes the limit element 
beyond which is constructed a dense fabric, highly designed and productive, 
managed, as mentioned before, from the measured mixture between long-
term and remediation processes. In San priamo, the water is almost the key 
element, the foundation of the reclamation, it is by design of the water lines, 
of its regimentation and highly artificial management, which derives the 
rational morphology of forms. The water, it is brought back on new lines, 
concrete canals, that redesign and create an agrarian landscape, and that flow 
into the lagoon system Feraxi and Colostrai. Also the green element, is the 
protagonist in the structural and technological terms. Is declined in the wall, 
windbreak wall, that reinforces the mesh design, protects the density of citrus 
trees from the winds, constitutes shelter for rural routes and, in some cases 
like in San Priamo, is an effective method to purify inside of the canals water, 
which then will pour in the lagoon system. Green, it assumes a key role as a 
linear element (windbreak), as a volume that represents the productive density 
of olive trees and as a technological element of water purification and filtration. 
That of San Priamo, is an agricultural landscape that is totally interface with 
the water, to the lagoon, guaranteeing new uses of the area, in addition to the 
more purely reclamation, and then, the conversion of a soil to make it 
productive. This new landscape has enabled an easier access space with humid 
systems, it strengthens the plant networks, the accessibility to the areas and an 
order of the control of water. Consequently, also the mesh infrastructure, 
acquires its own weight, which then becomes the limit, criticality, between the 
settlement and the mesh agro. San Priamo is strongly marked by the axis road 
which until recently was the only way of crossing the eastern front of the 
island. His strength of interchange, stopping, construction of agro ceases 

ridisgnato da un progetto di bonifica 
del rio Picocca. L’area è stata 
trasformata in un’ottica di estrema 
produttività, e gestione dei pericoli/
limiti creati dall’acqua. La maglia è 
fortemente scandita dai sistemi di 
regimentazione dell’acqua che 
seguono un disegno molto rigido, 
costituito da tasselli regolari, 
delimitati spesso da muri verdi che 
accolgono anche in questo caso 
densità di frutteti e orti. In entrambi i 
casi studio i due stati vivono in una 
rapporto di sostentamento reciproco 
ma a differenza di san Vito, San 
Priamo per forma, struttura, usi, 
modalità di occupazione degli spazi, 
risente di una rigidità che danneggia 
l’interazione col fattore per la quale è 
stato progettato. Si è precedentemente 
parlato di fattori comuni ai due casi 
studio che però vengono affrontati in 
maniera diversa, tra questi c’è 
l’elemento verde, il rapporto con 
l’acqua, il sistema infrastrutturale e il 
tipo edilizio, l’habitat. Il termine che 
forse in primis mette a confronto i due 
nuclei, generatore del forte tessuto 
rurale è l’acqua. Sia nel caso di San 
Vito che a San Priamo l’acqua crea 
spazi, diventa pretesto per applicare 
tecniche, pratiche di uso del suolo. A 
San Vito, costituisce elemento limite 
oltre la quale si costruisce un tessuto 
denso, fortemente disegnato e 
produttivo, gestito come detto prima 
dalla misurata commistione tra 
processi di lunga durata e di bonifica. 
A San priamo, l’acqua è quasi 
l’elemento cardine, di fondazione 
della bonifica, è dal disegno delle 
linee d’acqua, della sua 
regimentazione e gestione fortemente 
artificializzata che deriva la razionale 
morfologia delle forme. L’acqua viene 
ricondotta su nuove linee, canali in 
cemento che ridisegnano e creano un 
paesaggio agrario, e che vanno a 
riversarsi nel sistema lagunare di 
Feraxi e Colostrai. Anche l’elemento 
verde diviene protagonista in termini 
strutturali e tecnologici. Questo, si 
declina in muro, muro frangivento che 
rafforza il disegno della maglia, 
protegge le densità degli agrumeti dai 
venti, costituisce riparo per i percorsi 
rurali e, in alcuni casi come a San 
Priamo, costituisce un valido metodo 
per depurare all’interno dei canali 
l’acqua che poi si riverserà nel 
sistema lagunare. Il verde assume 
quindi un ruolo essenziale come 
elemento lineare (frangivento), come 
volume che rappresenta le densità 
produttive degli uliveti e come 
elemento tecnologico di depurazione e 
filtraggio delle acque. Quello di San 
Priamo è un paesaggio agrario che si 
interfaccia totalmente all’acqua, alla 
laguna, garantendo nuovi usi 
dell’area, oltre a quello più 
prettamente di bonifica e quindi di 
riconversione di un suolo per renderlo 
produttivo. Tale nuovo paesaggio, ha 
reso possibile uno spazio di 
connessione agevole con i sistemi 
umidi, rafforza le reti impiantistiche, 
l’accessibilità alle aree e un ordine 
della regimentazione delle acque. Di 
conseguenza anche la maglia 
infrastrutturale, acquisisce un suo 
peso, che poi diventa limite, criticità, 
tra l’insediamento e la maglia agro. 
San priamo è fortemente segnato 
dall’asse stradale che fino a poco 
tempo fa costituiva l’unica via di 
attraversamento del fronte orientale 
dell’isola; ecco che la sua forza di 
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when one of these constituent factors weakens.  In San Vito however, even the 
road network has almost intact retained its original genesis, which shows a 
total continuity and possibility to permeate the different fabrics, relief from 
the valley that welcomes the settlement. Despite these common factors are 
evident in San Vito structure of the village and the agro are the result of 
relationships much more balances, reports that become factors bearers of 
quality and functionality of the Sardinian rural landscape. This does not 
happen in San Priamo, where it appears of great intentions the construction of 
a new portion of agro fabric but this new mesh does not communicate with the 
urban, relegated to simple regular and rational disposition of volumes for the 
home. Is a clear the difference between two systems (long-term and reform), 
one that works, another barren, where urban functioned as the temporary stay 
active only during the land reclamation and now become ghost town; this due 
to its lack of connection between the states described above. Born of the unit-
production complexes, commercial and residential, where they are often 
accompanied by residual spaces given by the extreme rationalization of 
agricultural and urban fabrics. All this is aggravated, as said before, by the 
presence of heavy infrastructural axes that polarize the lines of development 
deforming tissue growth. The reading of the spaces and tissues, the discovery 
of the technologies derived from the recognition of signs that represent forms 
and functions of agricultural limitations, the fence, the green wall or the 
administrative border, the proximity of water, modelling of soil and the 
technology that makes it accessible, i.e. the type of human activities that has 
influenced the new conformation of the ground, marking them new practices 
and new uses. Other important elements that unite the two case studies which 
constitute terms of comparison are: the question of soil productivity, i.e. its 
ability to react to new configurations and external transformation of agricultural 
practices and support. The theme of agricultural parcellizzazioni, the degree 
of fragmentation of the agro mesh. But also the crop sorting, the type of crop, 
the mode of exploitation, size and density of crops. San Vito and in general the 
area of the Flumendosa estuary, is characterized by an agrarian specialization 
that always manifests in proximity of urban centres, on particularly fertile 
lands, structured through gardens in a complex organized, articulated but 
increasingly circumscribed.The peculiarity of this system of specialized crops 
is that although they are the result of a reorganization date from the reclamation 
works has kept intact and rich in quality the contact area with the settlement. 
Episode that is lacking in many other settlements with a peri-urban belt of this 
type, in which the frayed margins break the links with agro fabric. In many 
cases the specialization of crops has become a “industrialization” process, 

nodo di scambio, di sosta di presidio-
costruzione dell’agro viene meno 
quando uno di questi fattori costituenti 
si indebolisce.  A San Vito invece, 
anche la rete viaria ha mantenuto 
pressochè intatta la sua genesi 
originaria, che evidenzia una totale 
continuità e possibiltà di permeare i 
diversi tessuti dalla valle al rilievo che 
accoglie l’insediamento. Nonostante 
questi fattori comuni è evidente come 
a San Vito struttura del villaggio e 
dell’agro siano conseguenza di 
rapporti molto più saldi, relazioni che 
divengono fattori portatori di qualità e 
funzionalità del paesaggio rurale 
sardo. Ciò non accade a San Priamo, 
dove appare di grandi intenzioni la 
costruzione di una nuova porzione di 
tessuto agro ma questa nuova maglia 
non comunica con l’urbano, relegato 
a semplice disposizione regolare e 
razionale di volumi per l’abitazione. 
E’ evidente la differenza tra i due 
sistemi (di lunga durata e di riforma), 
uno funzionante e di continuo 
scambio, l’altro sterile, dove l’urbano 
ha funzionato come dimora 
temporanea attivo solo durante le 
opere di bonifica e ora diventato 
villaggio fantasma; questo a causa 
proprio della mancata connessione tra 
gli stati prima descritti. Nascono delle 
unità-complessi produttivi, 
commerciali e residenziali, dove 
spesso sono accompagnati da spazi 
residuali data dall’estrema 
razionalizzazione dei tessuti agro e 
urbani. La lettura degli spazi e dei 
tessuti, la scoperta delle tecnologie 
impiegate deriva dal riconoscimento 
di segni che costituiscono forme e 
funzioni dei limiti agrari, il recinto, il 
muro verde o il confine amministrativo, 
la vicinanza all’acqua, la 
modellazione del suolo e la tecnologia 
che lo rende fruibile, ossia il tipo di 
attività dell’uomo che ha influito sulla 
nuova conformazione del suolo 
imprimendogli nuove pratiche e nuovi 
usi. Altri elementi importanti che 
accomunano i due casi studio e che 
costituiscono termini di paragone 
sono: la questione della produttività 
del suolo, ossia la sua capacità di 
reazione alle nuove conformazioni e 
trasformazioni esterne e di sostegno 
delle pratiche agrarie. Il tema delle 
parcellizzazioni agrarie, ossia il grado 
di frammentazione della trama 
agraria. Ma anche l’ordinamento 
colturale, il tipo di coltura, le modalità 
di sfruttamento, dimensioni e densità 
delle colture. San Vito e in generale 
l’area della foce del Flumendosa, è 
caratterizzata da una specializzazione 
agraria che si manifesta sempre in 
prossimità dei centri urbani, su terre 
particolarmente fertili, strutturate 
tramite orti organizzati in maniera 
complessa, articolata ma sempre 
circoscritta. Questa è una struttura, 
un’organizzazione morfologica ma 
anche tecnologica e funzionale dello 
spazio rurale. La peculiarità di questo 
sistema di colture specializzate è che 
nonostante siano frutto di una 
riorganizzazione data dalle opere di 
bonifica ha mantenuto intatto e ricco 
di qualità lo spazio di contatto con 
l’ubano. In molti casi la 
specializzazione delle colture si è 
trasformata in un processo di 
“industrializzazione” dato anche da 
un ridisegno dello spazio invaso da 
infrastrutture pesanti consone ad un 
utilizzo più intensivo della terra. Il 
caso di San Vito rappresenta quindi un 
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also given by a redesign of the space invaded by heavy infrastructure suited to 
a more intensive use of the land. There are many layers made by man over the 
years, operations concluded in continuity with the needs, requirements, 
customs, practices of morphological and cultural context. It emerges the 
theme of resilience of the spaces, and the structures that construct these spaces, 
that is, their ability to endure, absorb change, take on new forms.

Figure 1. Aerial view of San Vito. It emerges the agro-urban relationship and the system reading: The Flumendosa river, consolidated 
agro fabric, consolidated urban fabric and reliefs.

Figure 2. View area of the area reclamation and the San Priamo core. It emerges strong and vast design of the reform and the nucleus 
of San Priamo surrounded by point elements of company realities (refer to the original settlement system dispersed Sarrabus).

episodio riuscito di perfetto 
funzionamento di un tessuto agro, 
trasformato e migliorato da un 
progetto di bonifica e la sua sinergia e 
continuità col tessuto urbano. Sono 
presenti numerose stratificazioni 
operate dall’uomo nel corso degli 
anni, operazioni concluse però in 
continuità con le necessità, le 
richieste, gli usi, le pratiche del 
contesto morfologico e culturale. 
Emerge quindi il tema della resilienza 
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4. CONCLUSIONS

The character reading of the two episodes brings out the inherent need in 
other places to reconnect to the rural, to restore relations with a dimension that 
transmits good practices, cultural references, technical, related to sustainability 
as a factor in the ecosystem but also the guarantor of a quality design often 
lacking in current habitat. Reading, re-interpretation of the characters that 
denote contexts board between urban and agro where they work, allows to 
derive useful rules of the redefinition of structures, techniques, uses, current 
practices to address the continuing fragmentation of the urban dissolution. 
Sardinia is a good case study of the dynamics of urban agro relations. The 
presence of structures and “long life practices” of the rural landscape and 
the settlement; the slow and low intensity of the transformations, due to an 
historical marginality and isolation; but at the same time the reading of small 
variations, of interventions of transformation, success or failure, but still 
recognizable, they allow you to analyse a range of solutions and full episodes 
of interest and capable of stimulating even today the debate on the issue of 
quality, conservation of rural landscapes. All this is certainly linked to the 
concept of sustainability as, ability to continue in the still valid practice through 
time and uses quality carriers in the future as analysis of tecnine, means, 
instruments used by man to tame the context in favour of the production, the 
health and overall improvement of the area. There are the bearing structures 
i.e. structural, formal configurations, resulting from material and immaterial 
relations, technical, functional, that man establishes with the rural territory.
The identification of functioning of agricultural and urban relationships 
scenarios could lead to the construction of a comparative method but also 
guidelines for planning intervention in the matter of the margins of the 
smaller towns in contact with a strong rural fabric and within the scope of 
anthropization of the territory, in a coherent and constructive. The man, with 
his technique and his ability to adapt to the place, build others, produces 
places, long-lasting. The example of St. Priamo is not exhaustive experience 
of reclamation in Sardinia, but it does reflect on their success or failure in 
terms of improvement of the territory.
Reclamations are still, in Sardinia, essentially attempts, experiments, 
which make the difference, but not always with great long-term results. If 
the recovery of the land led to the construction of a still functioning hyper 
productive landscape, at the same time it led to the inability to manage this 
innovation at the social level, leading to the abandonment of small reclamation 
villages and related services. It appears necessary to the comparison with a 

degli spazi, e delle strutture che 
costruiscono questi spazi, ossia la loro 
capacità di subire, assorbire i 
cambiamenti, assumere nuove forme.

4. CONCLUSIONI

La lettura dei caratteri di questi due 
episodi fa emergere la necessità 
insita in altri luoghi di riconnettersi 
al rurale, di ripristinare dei rapporti 
con una dimensione che trasmette 
buone pratiche, riferimenti culturali, 
tecnici, relativi alla sostenibilità 
quale fattore ecosistemico ma anche 
garante di una qualità progettuale 
spesso carente negli habitat attuali. La 
lettura, reinterpretazione dei caratteri 
che connotano i contesti di bordo tra 
agro e urbano laddove funzionano 
permette di trarne delle regole 
utili alla ridefinizione di strutture, 
tecniche, usi, pratiche odierne per 
ovviare alla continua frammentazione, 
dissoluzione dell’urbano. La Sardegna 
rappresenta un buon caso studio sulle 
dinamiche dei rapporti agro urbano.  
La presenza di strutture e pratiche 
di “lunga durata” del paesaggio 
rurale e dell’insediamento; la bassa 
e lenta intensità delle trasformazioni, 
a causa di una storica marginalità 
e isolamento; ma allo stesso tempo 
la lettura di piccole variazioni, di 
interventi di trasformazione, riuscita 
o meno, ma comunque riconoscibili 
consentono di analizzare un ventaglio 
di soluzioni ed episodi ricchi di 
interesse e capaci di stimolare ancora 
oggi il dibattito sul tema della qualità, 
conservazione dei paesaggi rurali. Il 
tutto è legato certamente al concetto 
di sostenibilità in quanto, capacità 
di protrarre nel tempo pratiche e usi 
ancora validi e portatori di qualità nel 
futuro, in quanto analisi di tecnine, 
mezzi, strumenti utilizzati dall’uomo 
per addomesticare il contesto in favore 
della produzione, della salubrità e in 
generale del miglioramento dell’area. 
Esistono quindi delle strutture portanti 
ossia delle configurazioni strutturali, 
formali, derivanti da relazioni 
materiali e immateriali, tecniche, 
funzionali, che l’uomo stabilisce con il 
territorio rurale.
L’individuazione di scenari 
funzionanti dei rapporti agro e urbano 
potrebbero condurre alla costruzione 
di un metodo comparativo ma anche 
linee guida di intervento progettuale 
all’interno della questione dei margini 
dei centri minori a contatto con un 
forte tessuto rurale e all’interno 
dell’ambito dell’antropizzazione 
del territorio, in maniera coerente 
e costruttiva. L’uomo, con la sua 
tecnica e la sua capacità di adattarsi 
al luogo, costruirne altri, produce 
luoghi, che durano nel tempo. 
L’esempio di San Priamo non è 
esaustivo dell’esperianza delle 
bonifiche in Sardegna, ma fa riflettere 
sulla loro riuscita o meno in termini di 
miglioramento del territorio. 
Le bonifiche sono ancora, in Sardegna, 
essenzialmente dei tentativi, degli 
esperimenti, che fanno la differenza 
ma non sempre con grandi risultati 
di lunga durata. Se il recupero della 
terra ha portato alla costruzione di 
un paesaggio iperproduttivo ancora 
funzionante, allo stesso tempo ha 
condotto all’incapacità di gestire tale 
innovazione a livello sociale, portando 
all’abbandono dei piccoli villaggi 
di bonifica e dei servizi annessi. 
Ecco quindi che appare necessario il 
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case like San Vito where relationships-bonds have remained steadfast and 
useful information in terms of approach to the issue of contact between agro 
and urban.
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confronto con un caso come San Vito 
dove i rapporti-legami sono rimasti 
saldi e utili riferimenti in termini di 
approccio al tema di contatto tra agro 
e urbano. 
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