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1. Introduction

This paper presents the “Parkout” proj-
ect: an initiative for the urban renewal of 
a green area in Mondovì (Cuneo) through 
the addition of new services for outdoor 
sports.

Despite the multiple and successful expe-
riences related to the sporting use of urban 
green spaces and the acknowledgement of 
the benefits of outdoor sports activities for 
personal health and wellness, the restric-
tions during the pandemic have put the 
spotlight on the lack of quality of urban 
spaces, but also on the numerous opportu-
nities for regeneration. This has given life to 
informal and formal initiatives by individ-
ual citizens and communities.

The project outlined here results from 
an entry in a call for proposals issued by 
a bank foundation. The call aimed to give 
voice to young citizens and invite them to 
respond – through innovative ideas – to 
special needs considered relevant for their 
community and area. Parkout is an origi-
nal, repeatable model of action supported 
by both public and private funding, which 
was made possible through the participa-
tion of the local community and aimed to 
improve the urban area and offer new ac-
cessible services. The project went beyond 
the recovery and new use of the green spac-
es and also included management, mainte-
nance, and the organisation of events to in-
volve the local community. The participa-

tion process and the partnership between 
social actors have produced tangible results 
and expressed the demands of the local 
community. This model may be replicated 
in other contexts to trigger renewal, inclu-
sive management, and active maintenance 
of green urban areas.

2. Outdoor sports and urban re-
newal of green areas

The pandemic period has abruptly 
changed people’s daily habits, redefined 
the values scale, oriented new behaviours, 
and, as in any time of hardship, stimulated 
creativity and allowed individuals to iden-
tify and express unexpected skills. Further-
more, the prohibition of leaving one’s home 
and the consequent limitation of sports and 
leisure (both indoors and outdoors) have, 
on the one hand, affected sporting habits, 
but, on the other hand, they have paved 
the way for a different perspective on green 
areas: big or small, public or private, every 
strip of verdant land or balcony has become 
a vital resource. It has acquired value relat-
ed to physical and mental wellness and the 
idea of freedom and diversion.

Numerous studies in the medical field 
have proven how contact with natural ele-
ments (trees, greenery, water, etc.) improves 
the well-being (both physical and psycho-
logical) of city dwellers and how the time 
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spent in a green area improves the 
private and social life of individu-
als (Lauria et al., 2020). The 1960s 
produced experimental initiatives 
related to outdoor education and 
nature trails where to perform 
physical activity and with a par-
ticipatory development and man-
agement approach. Some of these 
experiments had considerable 
success in Europe. One example is 
the “Robinson camps” created and 
promoted by the pedagogist Dino 
Perego. Adriano Olivetti hired Per-
ego in the mid-1950s as the Centro 
Relazioni Sociali Olivetti (Olivetti 
social relations centre) director to 
experiment with educational, so-
cial, and welfare programmes in 
the Canavese area (Ivrea, Turin). 
1961 marked the foundation of the 
Italian chapter (CIGI – the Italian 
committee for children’s play) of 
the International Council for Chil-
dren’s Play, and Perego was elected 
its secretary-general. At the CIGI, 
the earliest experiments of an ac-
tive school were performed. The 
institution also recognised playing 
as an irreplaceable educational tool 
to build life skills and support for 
health purposes. Perego became a 
pioneer in such fields and created 
an Italian method of intelligent 
use of free time by children, which 
branched into numerous initia-
tives, including, in 1962, the cre-
ation of the Parco Robinson (Robin-
son playground) for children aged 
6 to 15 (Perego, 1966). These play-
grounds inspired by Defoe’s Rob-
inson Crusoe – a character able to 
face any adversity by finding solu-
tions and creating the necessary 
tools for survival – were founded 
on a few fundamental values con-
veyed to children: autonomy, cre-
ativity, collaboration, and commu-
nity. The playgrounds were erected 
with the active participation of the 
local young men and women un-
der the guidance of expert educa-
tors and using recycled material. 
They had large spaces surrounded 

by nature and dedicated to sports 
and games. This model gained vast 
popularity both nationally and 
internationally (Guccione, 2017). 
The research conducted at that 
time – related to quality, type, and 
psychological/pedagogical aspects 
led, in the 1970s, to the creation of 
essential instruments to deal with 
the design and development of out-
door spaces revolving around chil-
dren’s psychophysical development 
(Ballardini et al., 1971).

Around the same time, anoth-
er model for promoting “sport for 
all”, health prevention, and direct 
contact with nature developed in 
Switzerland and had a broad in-
ternational appeal. The model re-
volved around “Vita Parcours” (na-
ture walks): outdoor training cir-
cuits of a variable length, difficulty, 
and number of exercises, with the 
common idea that even with a few 
simple pieces of equipment – most 
of which made of wood – you can 
perform stretching exercises and 
improve strength, resistance, agili-
ty, and mobility. Such nature walks 
are usually a couple of kilometres 
long and feature 15 stations with 
different equipment in a combina-
tion of jogging and callisthenics: a 
“guided” walk in nature. The first 
example was in Switzerland in 
1968, when a Zurich-based sports 
organisation created a training cir-
cuit in a forest, using tree trunks 
and branches to build different 
training stations. The organisation 
contacted the Vita insurance agen-
cy to sponsor the maintenance of 
the trail (Unterfinger, 2018). At that 
time, many people shifted from 
physically challenging or manual 
labour to more sedentary activ-
ities, thus needing to move and 
spend time outdoors. Moreover, 
the nature walks allowed anyone 
to train: different age groups, fami-
lies, fit and athletic individuals, but 
even those who were less sporty 
and sought a series of simple exer-
cises that could be adjusted to their 

physical conditions. These circuits 
were also free of charge and did not 
require special equipment or skills: 
all the user had to know was writ-
ten on the specific signs along the 
trail, including instructions on the 
time of each exercise and how to 
perform it (Fig. 1).

Thousands of “Vita Parcours” 
were created worldwide between 
the 1970s and 1980s. They experi-
enced a gradual loss of users in the 
following years, given the success 
of jogging as an individual sport, 
fitness (often as a group), and 
gyms. Following the limitations 
of the pandemic period, a reverse 
trend has occurred in the past few 
years: this has led to an increase in 
users and several requests to open 
new circuits. As a result, 500 such 
nature walks exist in Switzerland 
today. The “Vita Parcours” Foun-
dation was established in 1993 
to verify – every two years – the 
safety and stability of the trails. 
The city administrations or private 
companies take care of the main-
tenance and care for the local cir-
cuits (including full check-ups and 
recurring inspections throughout 
the year, fixing of the equipment, 
cleaning of signs, trail mainte-
nance, pruning, etc.). The Zurich 
insurance company provides the 
financial means to purchase the 
equipment and create the circuits. 
Every nature trail depends upon 
a local organisation, which is re-
sponsible for it and significantly 
contributes to promoting physical 
activity, wellness, and the health of 
every citizen.

Numerous experiences have 
emerged worldwide in the past 
few years to increase green areas 
in cities and occasions for con-
tact with the natural elements in 
favour of an active life outdoors. 
One of the most critical strate-
gies for the “renaturalisation” of 
dense urban areas is that of pocket 
parks: those are small public green 
spaces, usually created by regener-
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ating residual or marginal areas within or 
adjacent to the densest parts of the cities 
(Bruce, 2017). The concept of the pocket 
park – born in the second Postwar period 
in Europe as a way to recover urban areas 
devastated by bombings – developed in 
the USA in the 1950s and 1960s, giving life 
to numerous experiments and realisations 
in US and European cities. One of the 
most interesting experiences was the Phil-
adelphia’s Neighborhood Park Programme 
(1961-1967), which funded the redevelop-
ment of about 60 medium and small ar-
eas spread evenly around Philadelphia. 
More recently, the 100 Pocket Parks proj-
ect – a part of London’s Great Outdoors 
programme – involved the creation of 100 
pocket parks in 26 districts of the British 
capital as a strategy to improve the quality 
of life and services offered by the city, re-
generating the district through social in-
volvement, the improvement of the sense 
of belonging, and the contribution to the 
biodiversity and greenery in the city.

Recently, several studies on the ef-
fect of the pandemic on the use of urban 
parks have shown how isolation due to 
COVID-19 has increased people’s need 
to perform outdoor activities (especially 
physical exercises) and expand their social 
interaction. This has implied a growing 
demand for urban green spaces. The stud-
ies also underline how urban parks have 
performed a positive role in reducing psy-
chological consequences (post-traumatic 
stress and other negative psychological 
repercussions) in this particular time – 
during and after the pandemic. More-
over, a reduction in physical exercise was 
recorded during lockdown periods due 
to the entry restrictions of public spaces, 
especially by vulnerable populations that 

require a certain level of physical activity 
to reduce the risk of chronic health dis-
orders. Green urban facilities thus have a 
social benefit too: they are places to safe-
ly perform physical – but even social and 
interpersonal – activities (Liu & Wang, 
2021). The numerous advantages offered 
by urban parks were thus “a fundamen-
tal lifeline for the city and its residents” 
during the pandemic (Surico, 2020).

Promoting regular physical activity has 
always been a priority of the public health 
system. Nevertheless, it has been hard-
er throughout the pandemic to prioritise 
physical fitness, given the shutdown of 
gyms and sports centres and the reduced 
number of sports and activities offered 
due to financial hardship. Open-air fitness 
parks have existed for decades, but their 
use has increased considerably since the 
start of the pandemic. They have allowed 
the safe performance of exercises. When 
they are suitably designed and manufac-
tured, fitness parks may be used by people 
of all ages, abilities, and levels of physical 
fitness (Chow, 2013; Terenzi & Pisello, 
2021).

The pandemic has made people under-
stand the need to improve accessibility, 
especially in reaching an urban green 
space on foot and through a short route. 
Different kinds of peculiar urban parks – 
such as pocket parks – were thus adopted 
as a solution to increase park accessibility 
and as strategies for the improvement of 
the neighbourhoods (Lauria, 2017). Fur-
thermore, under Sustainable Development 
Goal SDG N11.7, every city should imple-
ment policies to “provide by 2023 univer-
sal access to safe, inclusive and accessible, 
green and public spaces, particularly for 
women and children, older persons and 

Fig. 1. From left: Parco 
Robinson in Fossano (Cu-
neo) in 1969 (photo cre-
dit: Formento, Direzione 
Didattica Primo Circolo, 
Fossano); the first “Vita 
Parcours” created in 
Zurich in 1968 and the 
gymnastics athletes at 
the opening ceremony 
of the 100th “Vita 
Parcours” in Switzerland 
in Luzern on 17th June 
1971 (from Swissinfo).
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Fig. 2. The new park for 
sports activities realised 
in Mondovì thanks to 
the Parkout project 
(photo Daniela Bosia).

persons with disabilities”. This goal has 
become even more crucial during pan-
demic-related restrictions (De Luca et al., 
2021).

The introduction of numerous inclusive 
urban green spaces calls for local and na-
tional support policies with the active in-
volvement and collaboration of public in-
stitutions, financial institutions, residents, 
and local organisations sharing the same 
interest in accessible and sustainable cities 
in a shared future.

New green spaces with specific areas 
for physical fitness are emerging in Italy 
through funding calls, including the na-
tional call issued in 2020/2021 by ANCI 
(the National Association of Italian Cit-
ies) and Sport e Salute SpA (a state-owned 
enterprise supporting the activity of the 
Italian Olympic Committee) as a part of 
the “Sport nei parchi” (sports in the parks) 
project for the systemisation, setup, recov-
ery, use, and management of equipment, 
services, and sports/fitness activities in 

urban parks. The project was born due 
to the particular health situation and the 
restraint measures to face the COVID-19 
pandemic, which led to the shutdown of 
gyms and sports centres and generated a 
high demand for outdoor spaces to per-
form sports safely. It aims to promote 
new concepts of outdoor sports activities 
– both individual and through amateur 
sports organisations working in the area 
– and synergy between organisations and 
local entities/city administrations made to 
last beyond the emergency period to use 
the public green spaces. More recently, 
different types of funding, calls and com-
petitions of ideas to redevelop green ur-
ban areas have emerged countrywide. In 
the case study presented here, the Parkout 
project by the city of Mondovì (Cuneo) is 
an original, repeatable initiative supported 
by public and private funding and creat-
ed thanks to the participation of the local 
community, with the ambition to improve 
the urban spaces and provide new accessi-



INCLUSIVE GREEN AREAS: THE PARKOUT PROJECT  59

ble services. Such projects did not 
merely focus on the recovery and 
re-use of the areas but also includ-
ed management, maintenance, 
and event organisation plans with 
the active involvement of the local 
community.

3. The Parkout project

Throughout the periods of lim-
itations on sporting activity in-
doors – imposed by the legislators 
to prevent the spread of COVID-19 
– the city of Mondovì has made 
the green spaces of its municipal 
area available to individuals and 
sports organisations, assuring 
proper maintenance and a system 
to book various outdoor activities 
to avoid gatherings and overlaps. 
This experience paved the way for 
projects to improve the accessibili-
ty of green areas for play and sports 
activities and a series of operations 
affecting areas that may be defined 
as “neighbourhood greenery” to 
make them more inclusive through 
public participation (Fig. 2).

The Parkout project was developed 
by the Calisthenics Mondovì group, 
including 12 men and women aged 
between 20 and 22 who responded 
to the “GxG – Giovani per i Giovani” 
(“the youth for the youth”) call for 
funding by the Compagnia di San 
Paolo foundation. The call was 
designed to support initiatives by 
the youth in the scope of greater 
independence and responsibility, 
considering the negative perspec-
tives of COVID-19 that had exas-
perated their condition as a con-
sequence of the restrictions and 
the profound changes in social 
relations – a fundamental element 
in this age group. Calisthenics 
Mondovì was thus able to create a 
winning partnership between the 
City of Mondovì (project leader), 
the CSSM (a consortium of lo-
cal social services), the Cuneo 1 

ASL (local health authority), the 
Cebano Monregalese profession-
al training centre, the Cigna-Ba-
ruffi-Garelli ITIS (technical high 
school), the Fazzari Team sports 
association, the Macramè organi-
sation for play and artistic activ-
ities, and in collaboration with 
the Circolo delle Idee non-profit 
organisation.

The first selection of participants 
in the GxG call for proposals led to 
the qualification of 150 projects be-
tween the Aosta Valley, Piedmont, 
and Liguria regions. In addition, 
they were offered – throughout 
2020 – the technical support of 
the organisers to expand on their 
proposals. The second selection 
promoted 22 projects, including 
Parkout, which qualified as one 
of the top projects and earned a 
70,000-euro contribution from the 
Foundation to develop the project 
in two years.

In parallel with the development 
of Parkout, the young project pro-
posers had the chance to develop 
their initiative through participa-
tion – and the subsequent selec-
tion by a pool of experts – in the 
“PRINT – Un paese ci vuole. Aree 
interne e progetti di comunità” (In-
ternal areas and community proj-
ects) call for funding by the Pacini 
Editore publishing house. Such a 
call aimed to bring together expe-
riences, experiments, processes, 
and practices related to communi-
ty involvement.

The Parkout project involves 
three main actions – Life, Work, 
and Passion – each with a series of 
sub-actions. In addition, they were 
paired with a transversal commu-
nication operation.

The Life action involved the rec-
lamation of the project area and 
the primary safety, cleaning, de-
corum, and public lighting op-
erations. Subsequently, the team 
installed the equipment for callis-
thenics training, urban furniture, 
a chess and checkers station, and 

all the signs and information for 
using the facilities and performing 
outdoor training exercises. Fur-
thermore, aiming at community 
involvement, the team organised 
theme-based meetings and short 
seminars by partner sports organ-
isations. In this regard, Parkout 
has connected with other locally 
funded projects such as the “Rien-
tro 100% in sicurezza” (100% safe 
return) by the local police depart-
ment of Mondovì and the provin-
cial administration of Cuneo and 
the “MonregalYou” project (select-
ed through the Giovani in Contatto 
call for funding), organising events 
on safety and self-defence that also 
involved young men and women 
sentenced for minor crimes and 
taking part in educational/rehabil-
itation programmes.

The Work action concerns edu-
cation and training with the part-
ner schools of the project. Parkout 
has organised events at schools and 
in the park to integrate physical 
education lessons with callisthen-
ics exercises, which are especially 
suitable for improving concentra-
tion, balance, awareness, self-con-
fidence, and overcoming fears. 
About 150 students took part in 
the initiative between October-No-
vember and April-May 2021. 
Moreover, partnerships with local 
organisations external to the proj-
ect – such as the Mauna sports club 
and CAI (the Italian Alpine Club) 
– were also launched.

The Passion action relates to 
psychophysical wellness and the 
local community’s involvement/
introduction to sporting activity. 
The currently underway initiative 
includes many steps ranging from 
short informative videos where 
the partners promote the project 
through social media to dissem-
ination through more traditional 
means such as flyers and mer-
chandise. It also involves organ-
ising public events and producing 
a short film (based on the book 
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Fig. 3. Contents publi-
shed on the Calistheni-
csMondovì Instagram 
profile to illustrate and 
promote the initiatives 
in the new sporting 
area (photos credits: 
Christian Zunino and 
Calisthenics Mondovì).

written for the PRINT project) edited by a 
young emerging video maker. The action 
ended with a conclusive event to promote 
Parkout and another project funded by 
Compagnia di San Paolo involving the Te-
atro Stabile di Torino theatre. In addition, 
the event involved rappers, musicians, and 
top influencers in callisthenics.

Matteo Mancini – a pedagogist, re-
searcher, and specialist in Media Education 
who is working at the Centro di Ricerca sul-
le Relazioni Interculturali (Research Centre 
for Intercultural Relationships) at Universi-
tà Cattolica of Milan who followed the en-
tire project path – outlined, in an interview, 
the critical success factors of the Parkout 
project:

– despite their young age, the project cre-
ators could count on a solid background 
of collaborations with local entities, asso-
ciations, and actors that have allowed the 
development of fruitful partnerships, in-
cluding all the necessary skills for the de-
velopment of the project;

– as the Parkout project was developed, 
the team built synergetic relationships with 
other local participatory projects promoted 
by public and private subjects;

– the partners managed to overcome nu-
merous technical difficulties as often oc-

curs in demonstration projects involving 
public urban areas, avoiding the downsiz-
ing of the project to a mere redevelopment 
and preserving, instead, the orientation to-
wards the promotion of callisthenics with 
the setup of professional equipment that 
has, in turn, led to the creation of a slight 
de facto centre of excellence for such activi-
ty, which has drawn supralocal interest and 
the hosting of particularly relevant and vis-
ible events;

– the project modernises the standard ap-
proach to redeveloping urban green spaces 
through a bottom-up initiative based on 
the requirements of a group of citizens; it 
creates a community that is genuinely in-
terested in using the green spaces and one 
which is involved in its management. This 
multiplies the long-term benefits of the re-
generation action, overcoming unfortunate 
everyday situations in which – following 
public investment in the redevelopment of 
green spaces – the spaces soon suffer from 
abandonment, poor maintenance, and ne-
glect;

– the method of communication, promo-
tion, and community involvement through 
social media has helped the initiative really 
“go viral” (Fig. 3).

Following the positive Parkout experi-
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ence, the informal team of young men and 
women who have promoted the project are 
in the process of founding a sports club to 
take part – in the future – as partners in the 
calls for bids and city-run sports activities, 
thus achieving one of the goals of the GxG 
call for proposals – to generate authentic 
work opportunities for the young genera-
tions.

As well as the results achieved, which – 
given the level of community involvement 
– may be considered best practices for the 
regeneration of urban green spaces, the 
Parkout experience and a reflection on its 
success factors are helpful to define a strat-
egy for several other actions where the 
community becomes both the actor and 
promoter. For example, the creation of an 
initiative based on user demands (which 
existed in the past but have been exasperat-
ed by the restrictions of the pandemic), the 
ability to embrace the many but often not 
(or insufficiently) seized opportunities for 
public or private funding, the creation of a part-
nership involving social actors with crucial 
roles in putting in practice the set goals, the 
synergy with external initiatives, the abili-
ty to create tangible opportunities beyond 
the boundaries of the project, and – above 
all – the enthusiasm of the young project 
promoters were the winning elements of 
the project and are the conditions to look 
for when planning urban green space rede-
velopment initiatives that are indeed able 
to improve quality of life and wellness on 
a large scale.

4. Conclusions

Nature, biodiversity, and, in particu-
lar, the quality of green spaces are among 
the main focus of interest of the European 
Commission. The latter aims to notably in-
crease the size and quality of green areas in 
its cities, also through the recovery of ur-
ban ecosystems. Such sites are also one of 
the cornerstones of the Green City Accord, 
designed to improve quality of life in agree-
ment with the European Green Deal.

The recent briefing by the European 
Environmental Agency1 acknowledges 
the benefits of urban green spaces: a fun-

damental factor for the wellness of city 
dwellers and the reduction of the effects of 
urban heat islands, especially on children 
and senior citizens. The agency has recom-
mended actions to reduce inequality in the 
access to high-quality green spaces and un-
derlined how the involvement of local com-
munities in the design and management of 
such spaces favours a sense of belonging 
and promotes their use.

Even the World Health Organization rec-
ommends the creation of accessible green 
spaces close to homes, given the benefits 
that urban greenery may have on personal 
wellness2 (Fig. 4).

The recent COVID-19 pandemic has un-
derlined the importance of urban green 
spaces. As a result, numerous projects 
have focused on studying the physical and 
psychological consequences of pandem-
ic-related restrictions, with great insight 
into urban green spaces. For instance, the 
“Green4C” initiative has delved into the re-
lationship between the use of urban green 
areas and its impact on people’s health, 
confirming the importance of strategies 
supporting access to such places to improve 
mental and social wellness and a healthy 
lifestyle3. Instead, the UNaLab project – 
involving the Genoa city administration 
– has promoted a survey and conducted a 
research study for joint design activity re-
lated to changes in the use of urban green 
spaces given the pandemic4.

In a recent research work, the CNR (Ital-
ian National Research Council) Istituto per 
la Bioeconomia (bioeconomics institute) 
dealt with the accessibility of urban green 
spaces in certain European countries, in-
cluding Italy, during the 2020 lockdown. It 
highlighted how the quality of life in cities 
is related to accessible green areas and how 
they have a vital role in a situation of emer-
gency and social isolation (Ugolini et al., 
2020).

Daily life has been necessarily reorganised 
throughout the lockdown periods and the 
subsequent phases of the pandemic period, 
with different and codified levels of restric-
tions for all activities. In such moments, the 
substantial limitations affecting indoor so-
cial activities have made outdoor spaces even 
more precious and appealing. Even residual 
areas – often unused or underused – have 
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Fig. 4. Benefits that urban 
green spaces may have on 
personal wellness (source: 
European Environmental 
Agency report, 21/2019).

filled with people, equipment for outdoor 
activities, terraces for restaurants and cafés, 
and spaces outside of schools: they have be-
come places of life and (albeit controlled) so-
cialisation. “The set of outdoor spaces (both 
public and private) […] serves as an urban 
binding agent, allowing tangible and intan-
gible relationships on different levels. It is 
[…] the connective tissue in which the city 
lives, and is a carrier of nature, culture, art, 
identity, and thus social and collective life”.

The limitations have emphasised the role 
of community and neighbourhood green 

spaces, which are small parks in the urban 
fabric, attached or close to the residential 
areas. They are open-air, green areas easily 
accessed by the residents, often of a lim-
ited size, that may contain equipment for 
sporting activity, games, and leisure.

In this framework, the Parkout project 
and its positive resonance in the network 
of community green spaces of Mondovì 
may be considered a model for the rede-
velopment – not only physical – of urban 
green areas for sports and play purposes 
that can also have a social impact. 



1. Introduzione

Il contributo presenta il progetto “Par-
kout” di riqualificazione di uno spazio ver-
de urbano nella città di Mondovì, in Pro-
vincia di Cuneo, attraverso nuovi servizi 
per lo sport outdoor.

Nonostante le molteplici esperienze di 
successo per la fruizione sportiva degli 
spazi verdi urbani e il riconoscimento dei 
benefici delle attività sportive all’aperto 
per la salute e il benessere dei cittadini, le 
restrizioni della pandemia hanno eviden-
ziato carenze nella qualità degli spazi ur-
bani, ma anche numerose opportunità di 
intervento, attivando iniziative informali o 
strutturate dei cittadini e delle comunità.

Il progetto illustrato nasce da una pro-
posta in risposta al bando di una Fonda-
zione bancaria finalizzato a dar voce ai 
giovani per rispondere, attraverso idee 
innovative, a particolari bisogni ritenuti 
rilevanti per la loro comunità e per il ter-
ritorio. Parkout presenta un modello di in-
tervento originale, replicabile, supportato 
da enti pubblici e da finanziamenti privati, 
realizzato solo grazie alla partecipazione 
della comunità locale, con l’ambizione di 
migliorare lo spazio urbano e offrire nuovi 
servizi accessibili a tutti. Il progetto non 
si limita al recupero e alla rifunzionaliz-
zazione degli spazi verdi, ma comprende 
anche piani di gestione, manutenzione e 
organizzazione di eventi per il coinvolgi-
mento della comunità locale. Il processo 
partecipativo e il modello di collabora-
zione tra gli attori sociali hanno prodotto 
risultati concreti, con il soddisfacimento di 
esigenze espresse dalla comunità locale 
e possono essere replicati in altri contesti 
per innescare processi di riqualificazione, 
gestione inclusiva e manutenzione attiva 
degli spazi verdi urbani.

2. Sport outdoor e riqualificazione 
degli spazi verdi urbani

Il periodo di pandemia ha cambiato in 
modo repentino le abitudini quotidiane 
delle persone, ha ridefinito priorità di va-
lore, ha orientato nuovi comportamenti e, 
come ogni periodo di difficoltà, ha anche 
stimolato la creatività e permesso a ciascu-
no di individuare ed esprimere risorse ina-
spettate. L’impossibilità di uscire liberamen-
te, le conseguenti limitazioni delle attività 
sportive e ricreative, sia al chiuso che all’a-
perto, se, da una parte, hanno condizionato 
le consuetudini di pratiche sportive, dall’al-
tra hanno consentito uno sguardo diverso 
sulle aree verdi: piccolo o grande, pubblico 
o privato, ogni fazzoletto verde, ogni ter-
razzo è diventato una risorsa importante, 
ha acquisito valori associati non solo al be-
nessere fisico e mentale, ma anche all’idea 
di libertà, di evasione.

Diverse ricerche nel campo delle scien-
ze mediche dimostrano come il contatto 
con elementi dell’ambiente naturale (alberi, 
verde, acqua, ecc.) migliori lo stato di salute 
(fisica e mentale) degli abitanti delle città e 
come la permanenza in uno spazio verde 
produca un miglioramento della vita indi-
viduale e sociale delle persone (Lauria et al., 
2020). A partire dagli anni Sessanta si avvia-
no sperimentazioni legate in modo specifi-
co all’outdoor education e a percorsi immer-
si nel verde dove poter svolgere attività fi-
sica, caratterizzati da processi partecipativi 
nelle fasi di realizzazione e gestione. Alcune 
di queste esperienze ebbero un grande 
successo a livello europeo. Tra queste tro-
viamo ad esempio i “Campi Robinson” che 
devono la loro ideazione e diffusione al 
pedagogista Dino Perego. Chiamato a Ivrea 
da Adriano Olivetti nella metà degli anni 
Cinquanta, Perego diventò responsabile 

del Centro Relazioni Sociali Olivetti speri-
mentando programmi educativi, sociali 
e assistenziali sul territorio del Canavese. 
Nel 1961 venne istituita la sezione italiana 
dell’International Council for Children’s Play, 
il Comitato Italiano per il Gioco Infantile 
(CIGI), di cui Perego fu eletto Segretario Ge-
nerale. Ed è proprio all’interno del CIGI che 
vennero avviate le prime sperimentazioni 
sulla scuola attiva e sul riconoscimento del 
gioco nella società come mezzo educativo 
insostituibile di preparazione alla vita e di 
supporto alla salute. Ambiti in cui Perego 
divenne pioniere nell’ideazione di una for-
mula italiana sull’impiego intelligente del 
tempo libero dei bambini e dai quali nac-
quero varie iniziative, tra cui la creazione nel 
1962 dei Parchi Gioco Robinson per ragazzi 
dai 6 ai 15 anni (Perego, 1966). Questi Parchi, 
ispirati al personaggio di Defoe, Robinson, 
capace di affrontare ogni avversità trovan-
do soluzioni e costruendosi gli strumenti 
necessari alla sopravvivenza, erano fondati 
su alcuni valori fondamentali che venivano 
trasmessi ai ragazzi: autonomia, creatività, 
cooperazione, comunità. I Parchi venivano 
infatti realizzati con la partecipazione at-
tiva dei ragazzi del territorio, con la guida 
di educatori esperti, utilizzando materia-
le di recupero e prevedevano ampi spazi 
immersi nella natura dedicati allo sport 
e al gioco. Questo modello ebbe una no-
tevole diffusione sia a livello nazionale sia 
internazionale (Guccione, 2017). Le ricerche 
condotte in quegli anni, legate ai temi della 
qualità, tipologia, aspetti psico-pedagogici, 
portarono, proprio intorno agli anni Settan-
ta, a strumenti puntuali sul come affrontare 
la progettazione e la realizzazione di questi 
spazi aperti incentrati sullo sviluppo psi-
co-fisico dei ragazzi (Ballardini et al., 1971).

Nello stesso periodo, in Svizzera, si svi-
luppa un altro modello incentrato sulla 

Spazi verdi inclusivi:
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Daniela Bosia, Tanja Marzi, Lorenzo Savio
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promozione dello “sport per tutti”, sulla 
prevenzione per la salute e sul contatto di-
retto con la natura, che avrà una grande dif-
fusione a livello internazionale. Si tratta dei 
“Percorsi Vita”: circuiti di allenamento all’a-
perto con lunghezza, difficoltà e numero di 
esercizi variabili, accomunati dall’idea che 
anche con pochi attrezzi, molti dei quali in 
legno, si possa fare stretching e migliorare 
forza, resistenza, agilità e mobilità. Solita-
mente un percorso ricopre una distanza di 
un paio di chilometri, sulla quale vi sono 15 
postazioni con diverse attrezzature ginni-
che. Una combinazione tra il jogging e la 
ginnastica callistenica: una ginnastica “gui-
data” nella natura. Il primo Percorso Vita 
fu ideato in Svizzera nel 1968, quando un 
gruppo sportivo di Zurigo realizzò un circu-
ito di allenamento nel bosco, usando tron-
chi e rami per costruire le diverse stazioni 
di allenamento e, in cerca di uno sponsor, 
contattò la società assicurativa Vita affin-
ché contribuisse al suo mantenimento 
(Unterfinger, 2018). In quegli anni sempre 
più persone stavano passando da attività 
lavorative fisiche o manuali a impieghi più 
sedentari e molte persone avevano quindi 
necessità di muoversi e stare all’aria aperta. 
I Percorsi Vita offrivano inoltre la possibilità 
di allenamento a chiunque: a diverse fasce 
d’età, alle famiglie, alle persone più atleti-
che e in forma, ma anche a chi era meno 
sportivo e desiderava una serie di esercizi 
semplici e adattabili alle proprie condizioni 
fisiche. Questi Percorsi erano inoltre gratuiti 
e per essere usati non richiedevano partico-
lari attrezzature o competenze: tutto quello 
che c’era da sapere era spiegato negli ap-
positi cartelli posizionati lungo il percorso 
con istruzioni su tempi e modi per svolgere 
gli esercizi (Fig. 1).

Tra gli anni Settanta e Ottanta vennero 
realizzati migliaia di Percorsi Vita in tutto il 
mondo che videro, negli anni seguenti, una 
graduale perdita di utilizzatori per via del 
progressivo successo del jogging in quanto 
attività fisica autonoma, del fitness (spesso 
di gruppo) e delle palestre. Tendenza che 
si è invertita negli ultimi anni, caratterizzati 
dalle limitazioni conseguenti alla pandemia 
che hanno portato un notevole incremen-
to di utilizzatori e diverse richieste per l’a-
pertura di nuovi percorsi. Oggi in Svizzera 
esistono circa 500 Percorsi Vita. Nel 1993 è 
stata istituita la Fondazione “Vita Parcours”, 
che ogni due anni verifica sicurezza e sta-
bilità dei percorsi. Municipalità o organiz-
zazioni private si occupano della manu-
tenzione e della cura del percorso locale 
(che comprende la revisione completa e i 
controlli regolari nel corso dell’anno, la ripa-
razione degli attrezzi, la pulizia della segna-
letica, la manutenzione dei sentieri, il taglio 
dei cespugli…). La compagnia di assicura-
zioni Zurich mette a disposizione i mezzi 
finanziari per le attrezzature e la costruzio-

ne del percorso. Ogni percorso può quin-
di contare su di una organizzazione locale 
che ne ha la responsabilità e che fornisce 
un contributo importante alla promozione 
dell’attività fisica, del benessere e della salu-
te di tutta la popolazione.

Negli ultimi anni si sono susseguite nu-
merose esperienze, a livello internazionale, 
volte ad incrementare gli spazi verdi all’in-
terno delle città per aumentare le oppor-
tunità di contatto con elementi naturali e 
favorire una vita attiva all’aria aperta. Tra 
le strategie più significative, indirizzate alla 
rinaturalizzazione di parti di città densifica-
te, vi è quella dei pocket parks: piccoli spazi 
verdi pubblici generalmente realizzati rige-
nerando aree residuali o marginali interne 
o limitrofe alle parti più densamente po-
polate della città (Bruce, 2017). Il concetto 
di pocket park, nato in Europa nel secondo 
dopoguerra, come modo per recuperare 
aree urbane devastate dai bombardamenti, 
si sviluppa negli anni Cinquanta e Sessan-
ta negli Stati Uniti, dando il via a numerose 
sperimentazioni e realizzazioni in molte 
città americane ed europee. Tra le espe-
rienze più interessanti vi è il Philadelphia’s 
Neighborhood Park Programme (1961-1967), 
con cui vennero finanziati i progetti di ri-
qualificazione di circa sessanta spazi di 
dimensione medio-piccola distribuiti in 
maniera organica nel tessuto della città di 
Philadelphia. In anni più recenti il progetto 
100 Pocket Parks, parte del programma Lon-
don’s Great Outdoors, ha previsto la realizza-
zione di cento pocket parks in 26 quartieri 
della capitale britannica come strategia di 
miglioramento della qualità della vita e dei 
servizi offerti dalla città, in grado di rigene-
rare la vita del quartiere, tramite il coinvolgi-
mento sociale, il rafforzamento del senso di 
appartenenza, oltre a contribuire alla con-
servazione della biodiversità e del verde 
all’interno della città.

Recentemente, numerosi studi sull’effet-
to della pandemia e sull’utilizzo dei parchi 
urbani hanno dimostrato che l’isolamento 
da COVID-19 ha incrementato la necessità 
delle persone di svolgere attività all’aperto 
(soprattutto esercizio fisico) e di incremen-
tare le interazioni sociali, comportando una 
crescente domanda di spazi verdi urbani. 
In questo particolare periodo, durante e 
dopo la pandemia, viene sottolineato an-
che il ruolo positivo che i parchi urbani 
ricoprono nella riduzione delle ripercus-
sioni psicologiche (come sintomi di stress 
post-traumatico e altri impatti psicologici 
negativi). Durante i periodi di lockdown, si 
è inoltre registrata una riduzione degli eser-
cizi fisici a causa delle restrizioni all’accesso 
allo spazio pubblico, soprattutto per le fa-
sce di popolazione vulnerabile che hanno 
la necessità di mantenere un certo livello 
di attività fisica per ridurre il rischio di pro-
blemi di salute cronici. Emerge quindi l’im-

portanza del ruolo delle infrastrutture verdi 
urbane anche in termini di benefici sociali, 
costituendo luoghi dove poter svolgere in 
sicurezza attività fisiche ma anche sociali e 
interpersonali (Liu & Wang, 2021). I nume-
rosi vantaggi offerti dai parchi urbani rap-
presentano quindi “un’ancora di salvezza 
fondamentale per le città e i loro residenti” 
durante la pandemia (Surico, 2020).

La promozione di una regolare attività 
fisica è sempre stata una priorità della sa-
lute pubblica. Tuttavia, durante la pande-
mia, dare priorità all’esercizio fisico è stato 
più difficile a causa della chiusura delle 
palestre, degli impianti sportivi, del minor 
numero di sport e attività organizzati e dal-
le difficoltà finanziarie. I parchi fitness all’a-
perto esistono da anni, ma il loro utilizzo è 
notevolmente aumentato dall’inizio della 
pandemia, consentendo di svolgere attivi-
tà fisica in sicurezza. Se progettati e costru-
iti correttamente, i parchi fitness possono 
essere utilizzati da persone di tutte le età, 
abilità e livelli di forma fisica (Chow, 2013; 
Terenzi & Pisello, 2021).

La crisi pandemica ha fatto compren-
dere alle persone la necessità di migliorare 
l’accessibilità, in particolare la possibilità di 
raggiungere a piedi e con brevi percorsi lo 
spazio verde urbano. Diverse tipologie spe-
ciali di parchi urbani, come i pocket park, 
vengo quindi adottati come soluzione per 
aumentare l’accessibilità del parco e come 
strategie di miglioramento del quartiere 
(Lauria, 2017). In conformità con l’obiettivo 
di sviluppo sostenibile (Sustainable Develop-
ment Goal) SDG N11.7, ogni città dovrebbe 
adottare politiche per fornire “entro il 2030, 
accesso universale a spazi verdi e pubblici 
sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare 
per donne, bambini, anziani e persone con 
disabilità”. Questo obiettivo è diventato an-
cora più cruciale durante le restrizioni pan-
demiche (De Luca et al., 2021).

L’introduzione di un maggior numero 
di spazi verdi inclusivi nelle aree urbane 
richiede politiche di incentivazione a li-
vello locale o nazionale che prevedono il 
coinvolgimento attivo e la collaborazione 
di enti pubblici, agenzie di finanziamento, 
residenti e organizzazioni locali con lo stes-
so interesse per un futuro condiviso di città 
accessibili e sostenibili.

In Italia nuovi spazi verdi con specifiche 
aree dedicate all’attività fisica stanno sor-
gendo grazie ad alcuni bandi di finanzia-
mento, come ad esempio il bando varato 
nel 2020/2021, a livello nazionale, dall’ As-
sociazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) 
e Sport Salute spa nell’ambito del Progetto 
“Sport nei parchi” per la messa a sistema, 
l’allestimento, il recupero, la fruizione e la 
gestione di attrezzature, servizi ed attività 
sportive e motorie nei parchi urbani. Il Pro-
getto nasce in considerazione della parti-
colare situazione sanitaria e delle misure 
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di contenimento adottate per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
che hanno costretto alla chiusura palestre e 
centri sportivi e hanno generato una gran-
de richiesta di spazi all’aperto per la ripresa 
delle attività sportive in sicurezza. Obietti-
vo del Progetto è la promozione di nuovi 
modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in 
autonomia che attraverso le Associazioni e 
Società Sportive Dilettantistiche operanti 
sul territorio, e la realizzazione di sinergie 
tra le stesse Associazioni locali e i Comuni 
– che vadano oltre il periodo di emergen-
za – per l’utilizzo di aree verdi comunali. 
Recentemente, sul territorio nazionale, altri 
tipi di finanziamento, bandi e concorsi di 
idee prevedono progetti di riqualificazione 
di spazi verdi urbani. Nel caso-studio pre-
sentato nel seguito, il Progetto Parkout nel 
Comune di Mondovì, i progetti realizzati 
presentano un modello originale, replicabi-
le, supportato da finanziamenti pubblici e 
privati, realizzati grazie alla partecipazione 
della comunità locale, con l’ambizione di 
migliorare lo spazio urbano e offrire nuo-
vi servizi accessibili a tutti. Questi progetti 
non si si limitano al recupero e rifunziona-
lizzazione degli spazi, ma comprendono 
anche piani di gestione, manutenzione e 
organizzazione di eventi che vede il coin-
volgimento attivo della comunità locale.

3. Il progetto Parkout

La città di Mondovì durante i periodi di 
limitazioni dell’attività sportiva in ambiente 
chiuso imposto dalle norme per la preven-
zione dei contagi durante la pandemia Co-
vid-19 ha messo a disposizione dei cittadi-
ni e delle società sportive le aree verdi del 
proprio territorio assicurando una accurata 
manutenzione e un sistema di prenotazio-
ne per le diverse attività all’aperto, in modo 
da evitare assembramenti e sovrapposizio-
ni. Da questa esperienza sono maturate le 
progettualità per migliorare la fruibilità del-
le aree verdi per attività ludiche e sportive, 
dando il la a una serie di interventi che han-
no interessato diversi ambiti, definibili come 
verde di vicinato, per renderli più inclusivi, 
anche attraverso la partecipazione dei citta-
dini (Fig. 2).

Il progetto Parkout nasce dall’iniziativa 
del gruppo Calistenics Mondovì, composto 
da 12 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 
20 e i 22 anni che nel 2019 ha candidato una 
proposta in risposta al bando “GxG – Giovani 
per i Giovani” della Compagnia di San Paolo. 
Il bando aveva l’obiettivo di supportare ini-
ziative di progettualità da parte di giovani 
nell’ottica di una loro maggiore autonomia 
e responsabilità, tenendo in considerazione 
le prospettive negative del COVID-19 che ha 
esasperato la loro condizione a causa delle 

restrizioni e dei profondi mutamenti nelle 
relazioni, così fondamentali per questa fascia 
di popolazione. Il gruppo Calistenics Mon-
dovì ha saputo costruire una partnership 
vincente coinvolgendo come partner del 
progetto il Comune di Mondovì (capofila), 
il Consorzio dei servizi sociali monregalese 
(CSSM), l’ASL Cuneo 1, il centro di Formazio-
ne professionale Cebano Monregalese, l’ITIS 
Cigna-Baruffi-Garelli, associazione sportiva 
Fazzari team, associazione ludico creativa 
Macramè, in collaborazione con il Circolo 
delle Idee.

La prima scrematura dei partecipanti al 
bando GxG ha portato alla selezione di 150 
progetti tra Valle d’Aosta Piemonte e Liguria. 
Questi sono stati accompagnati nel corso 
del 2020 da un supporto tecnico messo a 
disposizione dagli organizzatori nell’appro-
fondimento delle proposte. Nella seconda 
fase sono state selezionate 22 proposte e 
Parkout si è classificato nei primi posti ot-
tenendo un contributo di 70.000 euro dalla 
Fondazione per sviluppare il progetto in un 
biennio.

Parallelamente allo sviluppo di Parkout, 
i giovani proponenti hanno avuto modo di 
maturare e approfondire l’idea di progetto 
attraverso la partecipazione – e la successi-
va selezione da parte di esperti – al bando 
PRINT: “Un paese ci vuole. Aree interne e 
progetti di comunità” della Pacini Editore, 
finalizzata a documentare esperienze, speri-
mentazioni, processi e pratiche di coinvolgi-
mento delle comunità.

Il progetto Parkout è strutturato in tre 
azioni principali a loro volta articolate in sot-
to-azioni: Life, Work e Passion. A queste si è 
aggiunta un’azione trasversale di comunica-
zione.

Con l’azione Life è stata realizzata la 
bonifica dell’area di intervento e le principali 
opere di sicurezza, pulizia, decoro e illumina-
zione pubblica. Successivamente sono state 
installate le strutture per l’allenamento cali-
stenico, arredi urbani, la postazione di gio-
co per dama e scacchi, tutta la segnaletica 
e l’infografica di percorso per l’utilizzo delle 
installazioni e l’allenamento outdoor. Con 
l’obiettivo di coinvolgere la comunità sono 
stati organizzati incontri tematici e seminari 
brevi a cura delle associazioni sportive par-
tner. Su questo aspetto, Parkout è entrato 
in sinergia con altri progetti finanziati sul 
territorio, come ad esempio il Progetto della 
Provincia di Cuneo rientro 100% in sicurez-
za della Polizia Municipale di Mondovì e il 
progetto Giovani in contatto “MonregalYou” 
del Comune, organizzando incontri sulla si-
curezza e la difesa personale, coinvolgendo 
anche ragazzi condannati dal sistema giudi-
ziario per piccoli reati e impegnati in percorsi 
educativi e riabilitativi.

L’azione Work riguarda l’educazione e 
l’allenamento con le scuole partner del 
progetto. Parkout ha organizzato incontri 

nelle strutture scolastiche e nel parco a in-
tegrazione degli insegnamenti delle scienze 
motorie con l’introduzione delle discipline 
calisteniche, particolarmente formative per 
gli aspetti di concentrazione, equilibrio, sen-
sibilità mentale, superamento delle paure e 
per sfidarsi migliorando la fiducia in se stessi. 
È stata registrata la partecipazione di circa 
150 ragazzi al mese nei periodi ottobre-no-
vembre e aprile-maggio 2021. Sono inoltre 
state avviate attività di collaborazione con 
associazioni locali esterne al partenariato 
del progetto, come l’Associazione sportiva 
Mauna e il CAI.

L’azione Passion è orientata al benessere 
psico-fisico e ai percorsi di coinvolgimento 
e avvicinamento all’attività sportiva della 
comunità locale. L’azione, in corso di svol-
gimento, ha previsto una varietà di azioni 
che vanno da brevi video informativi in cui 
i partner comunicano il progetto anche 
attraverso i social media e i reels alla disse-
minazione attraverso mezzi più tradizionali 
come volantini e merchandising. Prevede, 
inoltre, l’organizzazione di eventi aperti alla 
cittadinanza e la produzione di un corto-
metraggio a partire dal libro scritto per il 
progetto PRINT e curato da un giovane vide-
omaker emergente. A conclusione del pro-
getto, si è tenuto un evento di promozione 
del Parkout, in sinergia con un altro progetto 
finanziato da Compagnia di San Paolo a cui 
partecipa il Teatro Stabile di Torino e che 
ha registrato il coinvolgimento di rapper e 
musicisti e la partecipazione di influencer di 
punta nell’ambito della disciplina calistenica.

L’intervista a Matteo Mancini, ricercatore 
Pedagogista specialista in Media Education, 
collaboratore presso il Centro di Ricerca sulle 
Relazioni Interculturali dell’Università Catto-
lica di Milano, che ha seguito l’intero svilup-
po del progetto, ha permesso di mettere in 
evidenza alcuni elementi fondamentali nel 
determinare il successo di Parkout:

– i proponenti, nonostante la giovane età, 
potevano contare su un background solido 
di collaborazioni con enti, associazioni e at-
tori locali che ha permesso di costruire una 
partnership vincente, con all’interno tutte le 
competenze necessarie per lo sviluppo del 
progetto;

– nello sviluppo di Parkout sono stati co-
struiti rapporti di sinergia con altri progetti 
partecipati del territorio e promossi da sog-
getti pubblici e privati;

– i partner sono riusciti a superare nu-
merose difficoltà tecniche, che spesso si 
incontrano nei progetti dimostrativi che 
prevedono l’intervento su aree pubbliche 
urbane, evitando di ridurre il progetto a 
un’ordinaria riqualificazione e mantenendo, 
invece, l’originalità dell’orientamento verso 
la promozione della disciplina calistenica 
con l’installazione di attrezzature professio-
nali, che hanno permesso, di fatto, di creare 
un piccolo polo di eccellenza per l’attività 
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sportiva, in grado di attrarre l’interesse sovralocale e di 
accogliere eventi di una certa rilevanza e visibilità;

– la proposta innova l’approccio più comune di ri-
qualificazione degli spazi verdi urbani attraverso un’i-
niziativa bottom up che parte dalle esigenze di un 
gruppo di cittadini e crea una comunità realmente 
interessata alla fruizione dello spazio verde, resa attiva 
anche nella sua gestione. Ciò permette di far perdurare 
nel tempo i benefici dell’intervento di recupero dello 
spazio urbano, superando situazioni purtroppo comu-
ni in cui, a fronte di investimenti da parte della pubblica 
amministrazione per la riqualificazione delle aree verdi, 
in poco tempo si determinano condizioni di abbando-
no, scarsa manutenzione e degrado;

– i programmi di comunicazione, disseminazione 
e coinvolgimento della cittadinanza attraverso i social 
media hanno permesso di generare una vera e propria 
diffusione virale (Fig. 3).

A seguito dell’esperienza positiva di Parkout, il 
gruppo informale di giovani che è stato il promotore 
del progetto, si sta organizzando per costituire un’as-
sociazione sportiva, in modo da poter partecipare in 
futuro direttamente come partner nelle progettualità 
in risposta a bandi e per le attività sportive comunali, 
raggiungendo uno degli obiettivi del bando GxG di 
generare reali opportunità di ingresso nel mondo del 
lavoro delle giovani generazioni.

Oltre ai risultati raggiunti, che per il livello di parte-
cipazione da parte della comunità può essere conside-
rata una best practice nel recupero degli spazi verdi 
urbani, l’esperienza di Parkout e la riflessione sui fattori 
che ne hanno determinato il successo è utile per defi-
nire una strategia per numerosi altri interventi in cui la 
comunità diventa attore e promotore. La costruzione 
di un’iniziativa a partire dalle esigenze dei fruitori, pree-
sistenti, ma accentuate dalle restrizioni della pandemia, 
la capacità di cogliere le numerose ma spesso poco o 
non opportunamente sfruttate occasioni di finanzia-
mento di iniziativa pubblica o privata, la costruzione di 
una partnership che includa gli attori sociali con ruoli 
fondamentali nel mettere in pratica gli obiettivi prepo-
sti, la sinergia con iniziative esterne, la capacità di co-
struire concrete opportunità oltre i limiti dello sviluppo 
del progetto e soprattutto l’entusiasmo dei giovani 
promotori sono gli elementi che hanno determinato 
il successo del progetto e sono condizioni da ricercare 
per interventi di recupero degli spazi verdi urbani re-
almente in grado di aumentare la qualità della vita e il 
benessere di tutti.

4. Conclusioni

Natura e biodiversità e, in particolare, la qualità delle 
aree verdi sono al centro dell’interesse della Commis-
sione Europea: aumentare notevolmente l’estensione 
e la qualità delle aree verdi nelle proprie città, anche 
ripristinando gli ecosistemi urbani è una delle azioni 
cardine del Green City Accord, finalizzato al migliora-
mento della qualità della vita in linea con il Green Deal 
europeo.

Il recente briefing dell’Agenzia Europea dell’Am-
biente1 riconosce i benefici dello spazio verde urba-
no, fondamentale per il benessere dei cittadini e per 
mitigare gli effetti delle isole di calore, soprattutto per 

i bambini e gli anziani, raccomandando azioni per ri-
durre le disuguaglianze nell’accesso a spazi verdi di alta 
qualità e sottolineando come il coinvolgimento delle 
comunità locali nella progettazione e gestione dello 
spazio verde favorisca un senso di appartenenza e ne 
promuova l’uso.

Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità rac-
comanda la realizzazione di spazi verdi facilmente frui-
bili e vicini ai luoghi di residenza, proprio per i benefici 
che il verde urbano può apportare al benessere delle 
persone2 (Fig. 4).

La recente pandemia da Covid-19 ha evidenziato 
l’importanza del ruolo delle aree verdi nelle città. Nu-
merosi progetti si sono occupati di studiare le conse-
guenze fisiche e psicologiche connesse alle restrizioni 
pandemiche, con diversi approfondimenti sugli spazi 
verdi urbani. Il progetto “Green4C”, ad esempio, ha ap-
profondito il rapporto tra l’uso del verde urbano e il suo 
impatto sulla salute delle persone, confermando l’im-
portanza di sviluppare strategie per supportare l’acces-
so allo spazio verde locale per migliorare il benessere 
mentale e sociale e uno stile di vita sano3. Il progetto 
UNaLab, invece, a cui partecipa la Città di Genova, ha 
promosso un sondaggio e condotto uno studio, fina-
lizzato ad attività di coprogettazione, sui cambiamenti 
nell’utilizzo degli spazi verdi urbani dovuti alla situazio-
ne pandemica4.

Un recente studio, a cui ha partecipato il CNR-Isti-
tuto per la Bioeconomia, inoltre, ha affrontato il tema 
della fruizione degli spazi verdi urbani in alcuni paesi 
europei, tra cui l’Italia, durante il lockdown per Covid-19 
del 2020, mettendo in evidenza come la qualità della 
vita nelle città sia connessa alla presenza di spazi verdi 
fruibili e il loro ruolo fondamentale in una fase di emer-
genza e di isolamento sociale (Ugolini et al., 2020) .

Durante i periodi di lockdown e nelle successive fasi 
che hanno caratterizzato il periodo pandemico, con li-
velli di restrizioni diversi e codificati per tutte le attività, 
si è reso necessario riorganizzare anche la vita quoti-
diana. In quei frangenti, le significative limitazioni per 
le attività sociali indoor hanno reso ancora più preziosi 
e appetibili gli spazi esterni: anche gli spazi residuali, 
spesso inutilizzati o sottoutilizzati, si sono popolati 
di persone, di attrezzature per le attività all’aperto, di 
dehors come spazi fruibili per i bar e i ristoranti, di spa-
zi per la scuola, diventando luoghi di vita e di socialità 
(anche se controllata). “L’insieme degli spazi aperti (sia 
pubblici che privati) (…) funziona da legante urbano 
permettendo relazioni, tangibili e intangibili, alle diver-
se scale. Esso (…) costituisce il tessuto connettivo en-
tro cui la città vive, portatore di natura, di cultura, arte, 
identità, quindi vita sociale e collettiva” (Lauria, 2017; 
Lauria & Vessella, 2021).

Le limitazioni hanno enfatizzato il ruolo delle aree 
verdi di vicinato, di quartiere, costituite da piccoli parchi 
inseriti nel tessuto urbano, prossimi o a contatto con le 
zone residenziali: si tratta di spazi aperti e verdi di facile 
fruizione per i residenti, spesso di limitate dimensioni 
e che possono contenere attrezzature per le attività 
sportive, per il gioco e lo svago.

In questo quadro di riferimento, il progetto Parkout, 
e l’eco che ha generato in termini di effetti positivi sulla 
rete di aree verdi di vicinato della città di Mondovì, può 
essere un modello di riferimento per la riqualificazio-
ne – non solo fisica – di aree verdi urbane per attività 
ludico-sportive anche a impatto sociale.
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