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STRATEGIC PARTNERSHIP IN ADULT MIGRANT EDUCATION: 
PERSPECTIVES FROM MEDITERRANEAN AND BALTIC SEA REGIONS (M E D B A L T) 

 
The decades from 1990 to 2010 mark a 
period of intense international migration in 
Europe, which brought forth various 
challenges for national and international 
state policies and called for societies to 
deal with intercultural coexistence. At the 
same time as the western European 
countries began to critically evaluate their 
immigration and migrant integration 
policies,   the   ‘new’   EU   member   states  
confronted the challenges of creating 
migration regulations and strategies for 
migrant integration, where access to 
education is considered as one of the basic 
needs of migrants. As a consequence, the 
aim of the project Strategic Partnership in 
Adult Migrant Education: Perspectives from 
Mediterranean and Baltic Sea Regions is to 
prepare a methodology for the adult 
migrants’   education   based   on   good  

practices implemented by each 
participating country.  
 
Objectives: to develop a case study on the 
adult   migrants’   integration   and   education  
in each of the project’s   participating  
countries; to prepare political 
recommendations   in   the   field  of  migrants’  
education for integration 
 
Activities: To study the good practices in 
adult   migrants’   education;   to   analyse   the  
methodology  of   adult  migrants’   education  
and integration programmes; to prepare 
the education methodology for adult 
migrants; to make recommendations 
regarding the programmes and 
infrastructure for the integration of adult 
migrants; to present the results in a final 
project conference. 
 

 
Project coordinator: Diversity Development Group (Lithuania); Partner organisations: 
Uninersidad de Salamanca (Spain), Tamat Centro Studi Formazione e Ricerca (Italy), Centre 
for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD (Cyprus), 
Koperazzjoni Internazzjonali (Malta), Fundacja Osrodek Badan nad Migracjami (Poland) 
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Introduzione 
Riassunto  dei  casi  studio  trattati  nel  contesto  dello  studio  Medbalt  riguardante  la  formazione  
e  l'integrazione  degli  adulti  migranti 
 
    Il  caso  studio  esposto  nella  prima  parte  della  ricerca  portata  avanti  dal  team  Italiano  riguarda  la  

situazione  migratoria  e  le  opportunità  formative  per  l'inclusione  sociale  degli  adulti  migranti. 

In  particolare,  l'ultimo  capitolo,  tratta  le  misure  di  Ritorno  Volontario  Assistito  (RVA)  come  best  

practice   nel   contesto  di   gestione  dei  migranti   “quando   si  parla  di   “rientro  produttivo”   e  della  

capacità   dei   migranti   di   diventare   agenti   di   innovazione,   sviluppo   e   cambiamento   in   patria,  

mettendo  a  frutto  le  esperienze  e  le  risorse  accumulate  all'estero”1  (Anna  Ferro,2010). 

Si  consideri  che  la  Migrazione  di  Ritorno  può  essere  definita  come: 

the   option  with   the   greatest   convergence   of   interests   for   returnees,   returning   governments  
and   governments   in   countries   of   origin.   It   takes   into   account   the   person's   decision,   allows  
them  to  prepare  the  return,  helps  ensure  respect  for  their  human  rights  and  avoids  the  stigma  
of   Forced   Return   and   the   potential   negative   repercussions   of   Forced   Return   for   successful  
reintegration2 
 
      Si  è  quindi  posta  l'attenzione  sulla  RIRVA-Rete  Italiana  Ritorno  Volontario  Assistito  che  è  stato  

il   Network   di   riferimento   per   la   promozione   del   RVA   supportato   dal   Ministero   degli   Affari  

Interni,  Dipartimento   Immigrazione  e  Fondo  Europeo  per   il  Ritorno,  nonché   l'ente  supervisore  

delle  misure   insieme  alla  OIM,  Organizzazione   Internazionale  per   le  Migrazioni.  La  Rete  RIRVA  

ha   una   lunga   storia,   ma   può   essere   definita   come   l'ente   che   ha   promosso,   effettuato   e  

monitorato  i  risultati  della  misura  offrendo  agli  interessati  le  informazioni  necessarie,  un  servizio  

professionale  per  seguire  le  pratiche,  un  aiuto  legale  e  psicologico. 

    La   Rete   RIRVA   operava   grazie   al   Fondo   Ritorni   emesso   dall'Unione   Europea   come   parte   del  

programma   generale   Solidarity   and   Management   of   Migration   Flows   (2007-2013);   per   il  

periodo   2015-2016   è   stata   poi   cofinanziata   dal   Programma   Nazionale   del   Fondo   Asilo,  

Migrazione   e   Integrazione   (FAMI,   2014-2020)   atto   ad   individuare   i   fabbisogni   del   settore  

dell'asilo,   dell'integrazione   e   dei   rimpatri   e   i   risultati   funzionali   relativi   al   loro   conseguimento  

con  una  programmazione  pluriennale  che  si  adatterà  alle  sfide  rilevate  nel  corso  dell'attuazione.     
                                                        
1http://www.cespi.it/AFRICA-4FON/WP%2014%20Ferro-ritorni.pdf. 
2  
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/managing_return_migration_0
42108/mrm2008_backgroundpaper_en.pdf 
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Infatti,   la  Rete  RIRVA  ha   concluso   il   suo   ciclo  di  programmazione  nel   2015  e   alcune  delle   sue  

funzioni  sono  state  assorbite  nell'attuazione  dei  progetti  banditi  dal  FAMI.  Nel  Giugno  del  2015  

una  tavola   rotonda  è  stata   indetta   tra   i  Rappresentanti  dell'Unione  Europea,   il  Ministero  degli  

Interni  e  i  soggetti  coinvolti  nel  progetto  per  misurare  i  pro  e  i  contro  delle  azioni  portate  avanti  

dalla  Rete  RIRVA3;  i  punti  messi  in  evidenza  sono  stati: 

 

– la  necessità  di  una  maggiore  diffusione  delle  informazioni  relative  al  RVA; 
– il  consolidamento  della  misura; 
– la   necessità  di   un   supporto  psicologico  e  di   una  preparazione  educativo/formativa  per  
coloro  che  iniziano  la  procedura  del  RVA4  . 
 
    Le  sfide  sopra  elencate  saranno  raccolte  dal  Fondo  FAMI,  gestore  dei  fondi  per  il  periodo  2014-

2020,  gestito  dal  Ministero  degli  Interni,  che  ha  tre  obiettivi  specifici: 

• OS1:  si   intende  realizzare  un  sistema  strutturato  e  flessibile  che  consenta  una  gestione  
efficiente  e  multilivello  della  1°  e  della  2°  accoglienza,  anche  in  caso  di  situazioni  emergenziali,  
ed  allo   stesso   tempo   l’applicazione  di  un  adeguato   sistema  di  monitoraggio  quali-quantitativo  
degli  standard  di  accoglienza.  In  particolare  è  previsto:  l’ampliamento  del  sistema  di  accoglienza  
in   Italia   con   un   aumento   del   numero   dei   posti   disponibili   sia   per   la   1°   accoglienza   -   centri  
governativi  -  che  per  la  2°  accoglienza  –  posti  nella  rete  SPRAR,  con  la  creazione  di  strutture  ad  
alta   specializzazione  per   le   categorie  vulnerabili,   in  particolare   i  minori;   il  miglioramento  della  
qualità   e  della   velocità  del   processo  decisionale   in  materia  di   asilo  attraverso   l’empowerment  
degli   organi   competenti   e   la   realizzazione   di   progetti   funzionali   al   potenziamento   degli  
interventi  di  resettlement. 
• OS2:   è   previsto   l’ampliamento   dell’offerta   di   servizi   di   formazione   linguistica   rivolti   ai  
migranti   attraverso   il   consolidamento   di   un’azione   di   sistema   nazionale   per   l’alfabetizzazione  
declinata   attraverso   appositi   Piani   regionali   integrati;   la   qualificazione   il   sistema   scolastico  
secondo   una   logica   di   servizio   mirato   a   utenza   straniera;   la   qualificazione   del   sistema   di  
assistenza  ai  MSNA;  il  potenziamento  delle  misure  di  integrazione  che  consentano  di  assicurare  
ai  migranti  un  accesso  non  discriminatorio  a  tutti  i  servizi  offerti  nel  territorio;  il  coordinamento  
tra   le   politiche   del   lavoro,   dell'accoglienza   e   dell'integrazione   per   favorire   il   processo   di  

                                                        
3Ritorno  Volontario  Assistito:  il  sistema  di  attuazione  della  misura  di  Ritorno  in  Italia  al  termine  del  primo  ciclo  di  

programmazione  del  Fondo  Europeo  Rimpatri.  Esiti  e  Sfide;;  http://www.reterirva.it/roma-9-giugno-2015-
convegno-il-ritorno-volontario-assistito-esiti-e-sfide/. 

4   Come   sottolineato   da   Cassarino,il   migrante   per   avere   successo   nel   suo   ritorno   deve   avere   la   qualità   della  
preparedness:   “The   higher   the   level   of   preparedness,   the   greater   the   ability   of   returnees   to   mobilize   resource  
autonomously  and  the  stronger  their  contribution  to  development.   (…)  Return  refers  to  a  preparation  process  that  
can  optimally  invested  in  development  if  it  takes  place  autonomously  and  if  the  migration  experience  is  long  enough  
to  foster  resource  mobilization.”.Cassarino  J.-P.  (2004).  Theorising  Return  Migration:  the  Conceptual  Approach  to  
Return  Migrants  Revisited.IJMS:  International  Journal  on  Multicultural  Societies. UNESCO.  volume  6,  No.  2,  253-
279 
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inclusione  socio  economica. 
• OS3:  è  prevista  la  promozione  della  misura  del  RVA  con  il  rafforzamento  dell’elemento  di  
reintegrazione  nei  Paesi  di  origine,   con  particolare  attenzione  quindi  al   carattere  durevole  del  
rimpatrio,   ed   in   misura   complementare   l’attuazione   di   operazioni   di   Rimpatrio   Forzato   e  
l’istituzione  di  un  sistema  di  monitoraggio  dei  rimpatri  forzati  al  fine  di  garantire  la  riammissione  
effettiva  nei  Paesi   d’origine  e  di   transito.   E’   inoltre  prevista   la  promozione  della   cooperazione  
pratica   con   le   Autorità   dei   Paesi   terzi   finalizzata   a   favorire   una   reintegrazione   sostenibile   dei  
rimpatriandi.5 
 
    Il   programma  RVA   (facente  parte   dell'OS3)   si   è   rivelato   essere,   negli   ultimi   anni,   una  misura  

efficace   e   soprattutto   si   è   imposto   sul   Rimpatrio   Forzato   come   alternativa   maggiormente  

sostenibile.  Ci  si  augura  quindi  che,  nei  prossimi  anni,  ci  siano  più  domande  per  il  RVA  e  che  più  

fondi  siano  dedicati  a  questa  misura  (anche  se  nel  bando  si  avvisa  che  alcuni  dei  fondi  disponibili  

sono  stati  destinati  all'emergenza  accoglienza  ai  confini6). 

Tuttavia,   la   misura   del   RVA   è   ancora   considerata   come   prioritaria   al   Rimpatrio   Forzato   e   si  

menzionano  alcuni  punti  chiave: 

 creare  percorsi  educativo-formativi  per  coloro  che  vogliano  beneficiare  del  RVA; 
 studiare   previamente   la   situazione   del   paese   d'origine   in  modo   da   definire   i   canali   di  
mercato  disponibili  per  un  reinserimento  lavorativo; 
 occuparsi  della  mediazione  culturale; 
 fornire   informazioni   chiare   e   dettagliate   e   raggiungere   il   maggior   numero   di   migranti  
possibile; 
 fornire  supporto  psicologico  tramite  colloqui  e  counselling; 
 creare  percorsi  individuali  per  il  migrante; 
 fornire  assistenza  ed  aiuto  prima,  durante  e  dopo  il  RVA; 
 eseguire  il  monitoraggio  e  il  follow-up. 
 
    I  progetti  eleggibili  secondo  le  guidelines  2015-2018  del  Fondo  FAMI  possono  essere  presentati  

da   un   vasto   numero   di   entità   rispondenti   a   varie   tipologie:   enti   pubblici,   associazioni,  

fondazioni,  entità  internazionali  o  governamentali,  ONG,  ONLUS,  camere  di  commercio,  società.  

L'indennità  prevista  per  il  RVA  ammonta  tra  i  1.500  e  i  2.000  Euro  per  capo  famiglia  (i  familiari  a  

carico  riceveranno  un'indennità  pari  al  50%  di  quella  del  capo  famiglia  e  del  30%  se  minorenni). 

                                                        
5  programma_nazionale_fami_2014-2020_0  (1).pdf 
6   "Le  risorse   finanziarie  nazionali  destinate  alle  misure  di  RVA,  previste  con   legge  129/2011  dal  Fondo  nazionale  
Rimpatri,  vista  l’eccezionale  pressione  migratoria  che  ha  interessato  come  noto  il  Paese  negli  ultimi  anni,  sono  state  
indirizzate   al   rafforzamento   del   sistema   complessivo   di   accoglienza   dei   richiedenti   asilo",  
programma_nazionale_fami_2014-2020_0  (1).pdf,  p.8. 
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    Si  deve  però  sottolineare  che  il  Ritorno  non  può  essere  efficace  e  sostenibile  se  non  vi  è  una  

vera   cooperazione   con   il   paese   d'origine   e   se   il   migrante   non   si   trova   nella   condizione  

psicologica  e  culturale  adatta  ad  affrontare   la  Migrazione  di  Ritorno,  cammino   lungo  e  spesso  

complesso. 

Le   entità   che   hanno   lavorato   o   che   stanno   lavorando   con   la  misura   RVA   devono   fornire   dati  

dettagliati  ed  esperienze  aggiornate  in  modo  da  poter  creare  una  strategia  della  Migrazione  di  

Ritorno   insieme  ai  policy-makers.  A  questo  proposito  alcune   raccomandazioni  possono  essere  

avanzate  per  rafforzare  la  misura  del  RVA  e  rendere  il  processo  di  Ritorno  appetibile,  efficace  e  

sostenibile. 

 
Raccomandazioni  riguardanti  l'aspetto  educativo-formativo  del  RVA 
 
    Da   anni   in   Italia   ci   si   confronta   con   il   tema   delle   migrazioni   e   dell'integrazione   e,   vista   la  

situazione  economica  attuale  del  paese,  sembra  che  il  RVA  possa  essere  una  soluzione  positiva  

sia  per  il  Paese  che  per  i  migranti  che  si  trovano  sul  territorio.  Le  associazioni,  ONG  e  ONLUS  che  

lavorano  su  questi  temi  si  stanno  impegnando  per  quanto  riguarda  l'integrazione  e  l'educazione  

dei   migranti   ma   si   rendono   conto   di   quanto   la   precarietà   economica   e   la   disoccupazione  

imperante  possano  drasticamente  diminuire  le  loro  possibilità  d'integrazione  sociale,  culturale  e  

lavorativa. 

    Sembra   che,   per   alcune   comunità   e   per   alcuni   profili   di   migranti,   il   Ritorno   sia   la   migliore  

strategia   da   seguire   sempre   che   sia   mosso   dalla   motivazione   personale   e   da   quella  

preparedness   teorizzata   da   Cassarino   per   la   quale   il   ritorno   non   è   visto   come   un   fallimento,  

bensì  come  una  vera  e  propria  opportunità. 

    Il   Ritorno   deve   sempre   essere   volontario   e   guidato   dalla   volontà   di   apprendimento,   di  

coinvolgimento  nel  cambiamento  sociale  del  proprio  paese  d'origine  e  deve  essere  visto  come  

parte  di  una  migrazione  temporanea  e  non  permanente,  come  spiegato  da  Christian  Dustmann  

and  Yoram  Weiss  (2007)  7: 

Much  of  the  theoretical  and  empirical  literature  on  the  economics  of  migration  views  migration  
as  permanent.  This   is  a  convenient  assumption  and   facilitates  analysis   in  many  areas,   such  as  
                                                        
7Return  Migration:  Theory  and  Empirical  Evidence  form  the  UK;;  British  Journal  of  Industrail  Relations  45:2  June  

80  pp.236-256.  2007  0007-10http://www.ucl.ac.uk/~uctpb21/doc/bjir_6131.pdf 



 

  

10 

immigrant  behaviour,  and  the  impact  of  migration  on  residents'  outcomes. 
We  argue   (…)   that  many   (and  perhaps   the  majority)  of  migrations  are   temporary   rather   than  
permanent.  (…)  We  believe  that  distinction  between  permanent  and  temporary  migration  is  key  
for  understanding  many  aspects  of  immigrant  behavior.  (…) 
Return  migration  is  the  type  of  migration  one  usually  has  in  mind  when  referring  to  a  migration  
as   being   temporary.   Return   migration   describes   a   situation   where   migrants   return   to   their  
country  of  origin  by  their  own  choice,  often  after  a  significant  period  abroad.  Many  migrations  
to  Europe  over  the  last  decades  fall  into  this  category. 
 
    Si  può  quindi  parlare  di  un  approccio   teorico  alla  dinamica  migratoria  circolare  e  non   lineare  

(per  alcuni  soggetti):   la  decisione  di  tornare  nel  proprio  paese  d'origine  avviene  alla  fine  di  un  

cerchio   che   si   chiude  e   rappresenta  un'occasione  di   sviluppo  personale,   familiare  e   sociale;   è  

spinta   dalla   volontà   di   tornare   nel   proprio   paese   d'origine,   da   fattori   sociali,   culturali   ed  

economici   e,   soprattutto,   se   e   quando   i   vantaggi   relativi   al   ritorno   superano   quelli   della  

condizione  migratoria.  Pertanto,  coloro  che  si  occupano  di  RVA  dovrebbero  presentare  la  misura  

in  maniera  chiara  ed  accessibile  e  predisporre  percorsi  formativi  validi  che  si  concentrino  sulla  

creazione   di   opportunità   lavorative   o   di   realizzazione   di   micro   imprese   che   favoriscano  

l'emergere  di  un   ruolo   attivo  dei  migranti   nel   fornire   il   loro   apporto   allo   sviluppo  del   proprio  

paese. 

    Visto  da  questa  angolazione,  il  Ritorno  viene  ad  essere  un'opportunità  di  apprendimento  e  di  

formazione  lavorativa  sia  per  il  migrante  che  per  il  suo  paese  d'origine  nonché  per  il  paese  nel  

quale  risiede.  I  paesi  che  si  trovano  ad  accogliere  i  migranti  e  che  hanno  ancora  una  situazione  

economica   stabile   o   vantaggiosa   devono   concentrarsi   su   processi   d'integrazione   efficaci   ma  

dovrebbero   anche   mettere   in   piedi   politiche   di   ritorno   che   si   basino   sull'educazione   e   la  

formazione   e   che   possano   essere   usate   come   “uscite   d'emergenza”   (se   le   condizioni  

economiche  cambiano)  o  come  piani  di  cooperazione  lungimiranti. 

     

    Il  RVA  può  essere  una  win-win  strategy  se  i  Governi,  i  policy-makers,  le  ONG  e  gli  enti  coinvolti  

si  occupano  di  creare  conoscenza  e  professionalità  e  se  vedono  il  Ritorno  come  una  strategia  di  

cooperazione   che   possa   controbilanciare   la   situazione   geopolitica.   Vedere   il   Ritorno   nel  

contesto   della   cooperazione   internazionale   significa   vedere   i   bisogni   e   gli   interessi   dei   paesi  

d'origine,   di   transito   e   di   destinazione.   Per   questo   motivo   è   fondamentale   che   le   ONG   e   le  
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organizzazioni  non  profit  siano  le  capofila  di  tali  progetti;  inoltre  la  priorità  dovrebbe  essere  data  

a  quegli  enti  che  abbiano  un'esperienza  previa  nei  paesi  dai  quali  provengono  la  maggior  parte  

dei  migranti  vista  la  conoscenza  data  dall'esperienza  per  quanto  riguarda  i  fattori  socio-culturali  

e  ambientali  di  riferimento,  il  network  lavorativo  precedentemente  stabilito,  i  contatti  nel  paese  

e   la  possibilità  di  creare,  grazie  a  questi  fattori,  un  vero  processo  di  reintegrazione  a  360  gradi  

che  preveda  la  cooperazione  tra  paesi  coinvolti. 

    Inoltre  ONG  ed  associazioni,  oltre  ad  essere   radicate  nel  paese  di  origine,   lo   sono  anche  nel  

paese  di  transito  e  possono  contare  su  un  network  nella  zona  in  cui  operano  che  può  funzionare  

nel  seguente  modo:  l'ONG  definisce  il  contesto  del  paese  di  origine/destinazione  del  migrante  e  

costruisce   un   piano   formativo   personale;   i   centri   d'apprendimento   per   adulti   e   le   scuole  

professionali   definiscono   il   curriculum   da   seguire;   le   associazioni   di   migranti   presenti   sul  

territorio   dialogano   direttamente   con   il   gruppo   target   individuato   in   modo   da   diffondere  

l'informazione,  promuovere  la  “cultura  del  Ritorno”  in  maniera  positiva  e  proporre  opportunità  

educativo-formative. 

 

    A  livello  delle  Istituzioni  Europee  (1)  è  necessario  che  più  fondi  siano  destinati  alla  creazione  di  

piani  di  RVA  che  siano  completi  e  sostenibili  e  che  prendano   in  considerazione:   il  migrante,   la  

sua   famiglia,   la   società   e   la   cultura   di   provenienza,   se   e   come   essa   è   cambiata   rispetto   al  

momento   della   partenza   e   nel   momento   di   reintegrazione   del   migrante,   le   opportunità  

lavorative,  le  possibilità  per  il  paese  di  transito  di  stabilire  partnership  con  il  paese  d'origine  del  

migrante.   I  programmi  messi   in  piedi  devono  assicurare  un  ritorno  che  sia  sicuro  e  dignitoso  e  

promuovere  una  “cultura  del  Ritorno”  che   si   associ  ad  una  visione  positiva  per   tutti  e  a  delle  

opportunità  concrete. 

    Per   questo  motivo   le   ONG   dovrebbero   avere   un   ruolo   di   maggiore   importanza   nei   processi  

decisionali   e   dovrebbero   essere   eleggibili   come   gestori   delle   misure   di   RVA   nel   caso   in   cui  

abbiamo  un'esperienza  pregressa  e  dimostrabile  derivata  da  progetti  di  cooperazione  nel  paese  

target,  networks,  relazioni  storiche. 

     

    Le  misure  RVA  devono  essere  accessibili  per  un  vasto  numero  d'interessati  e      il  Ritorno  deve  
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essere  sostenibile  affinché  il  migrante,  una  volta  ritornato,  non  si  trovi  nella  condizione  di  dover  

pensare   ad   intraprendere   un  nuovo   viaggio   (a  differenza  del   Rimpatrio   Forzato   che   induce   la  

“vergogna  del  ritorno”  e  apre  il  campo  a  successive  migrazioni  illegali). 

I  paesi  della  UE  dovrebbero  lavorare  insieme  in  maniera  coerente  e  negoziare  i  ruoli  e  i  possibili  

contributi  dei  paesi  d'origine,  di  transito  e  di  destinazione  nel  management  delle  Migrazioni  di  

Ritorno;   dovrebbero,   inoltre,   stabilire   un   sistema   di   analisi   dati,   monitoraggio,   valutazione   e  

condivisione  delle  best  practice  relative  al  programma.  Dovrebbero  poi  conferire  con  le  DG  delle  

Istituzioni   Europee   che   si   occupano   dell'assegnazione   dei   fondi,   con   i   Ministeri,   i   Governi  

Europei   ed  Extra-Europei   ed  ascoltare   le   azioni  di   lobbying   e   di  advocacy  portare   avanti  dalle  

ONG  e  dalla  società  civile. 

   

    Il   ruolo  dei  Governi  Nazionali   è   infatti   fondamentale;   a   Livello  Nazionale   (2)   si  auspica   che   i  

Governi   permettano   alle   ONG   e   alle   Organizzazioni/Associazioni   coinvolte   di   entrare   nel  

processo   decisionale   per   stabilire   le   regolazioni   del   RVS   e   dell'assegnazione   dei   fondi.   Ci   si  

augura  anche  che  venga  creato  un  Network   tra   le  entità   che   lavorano  sul  programma  RVA,   le  

associazioni  di  migranti,  le  scuole  professionali  e  i  centri  di  apprendimento  per  adulti.  In  verità,  

non  c'è  la  necessità  di  ricreare  un  Network  specifico  (come  lo  era  la  RIRVA)  dato  che  le  ONG  e  le  

Organizzazioni/Associazioni   coinvolte   possono   comunicare   e   collaborare   tra   loro   vista   la   loro  

natura  cooperativa. 

    Informare  e  comunicare   in  maniera  efficiente  è  un  passo   importante  per   la  promozione  della  

misura   sia   prima   della   partenza   che   una   volta   portato   a   termine   il   RVA.   Statistiche,  

testimonianze   dirette   (video,   interviste,   immagini,   articoli,   storie)   sono   la  miglior   “pubblicità”  

per  il  programma  e  rappresentano  la  maniera  più  veloce  per  parlare  delle  aspettative,  dei  dubbi,  

delle  paure  e  dei  sogni  che  avevano  coloro  che  hanno  beneficiato  della  misura  e  che  possano  

essere  da  esempio  per  coloro  che  sono  interessati  ad  intraprendere  lo  stesso  percorso.  Inoltre,  i  

dati  raccolti  e  l'analisi  di  essi  possono  essere  utili  nella  fase  di  monitoraggio  e  valutazione  della  

misura  a  livello  nazionale  ed  Europeo. 

    “Cooperazione”  è  una  delle  parole  chiave  del  programma:  c'è  bisogno  di  collaborazione   tra   i  

Governi   e   i   paesi   d'origine   dei   migranti   (dato   che   devono   assicurare   che   i   loro   diritti   siano  
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rispettati   e,   di   preferenza,   assistere   coloro   che   ritornano);   tra   i   promotori   della   misura   che  

devono   dialogare   con   i   centri   educativi,   le   imprese   (nazionali   ed   internazionali)   al   fine  

d'individuare  le  aree  focus  per  il  training  e  le  nicchie  di  mercato  disponibili  per  le  opportunità  di  

lavoro;  all'interno  del  “Network  di  Promotori”  del  programma  e  le  Regioni  o  il  contesto  locale. 

 

    Quindi,   a   Livello   Locale   (3),   è   auspicabile   la   realizzazione   di   un   “Network   di   Promotori”   che  

prenda  in  considerazioni  le  comunità  locali  e  la  società  civile  e  che  partecipi  nell'ideazione  di  un  

piano  d'azione,  delle  strategie  di  comunicazione  e  della  promozione  di  una  “cultura  del  ritorno”  

positiva  che  riesca  a  raggiungere  e  coinvolgere  i  migranti  (promuovendo,  soprattutto,   l'aspetto  

educativo-formativo  della  misura).  Si  può  dire  che,  in  passato,  la  comunicazione  del  RVA  è  stata  

carente  o  comunque  non  si  è  sottolineato  l'impatto  positivo  che  il  Ritorno  può  avere  (visto  che  

non   ci   si   è   concentrati   abbastanza   sull'aspetto   educativo-formativo  e   sulle   opportunità   socio-

lavorative). 

    Il   RVA   può   essere   una   risposta   concreta   all'empowerment   dei   migranti,   può   favorire   la  

cooperazione  tra  governi  europei  ed  extra-europei  e  creare  nuovi  sbocchi  di  mercato.  Perciò  le  

storie  dei  migranti  di  ritorno  sono  fondamentali  per  la  promozione  di  una  “cultura  del  ritorno”  

positiva,   insieme   alle   storie   di   cooperazione   efficace   delle   ONG   e   delle  

Organizzazioni/Associazioni  coinvolte  che  possono  fornire  ispirazione  ai  migranti  e  creare  nuove  

idee  (es:  progetti  di  micro-credito  di  successo,  cooperazione  internazionale,  turismo  sostenibile,  

ecologia  e  riciclo). 

 

    Le   raccomandazioni   individuate   a   livello  Europeo   (1),  Nazionale   (2)  e   Locale   (3)   sottolineano  

come   sia   importante   il   ruolo   di   professionisti   e   promotori   (4)   della   misura   visto   che   essi  

dovranno   assicurare   il   monitoraggio,   la   raccolta   dei   feedback,   delineare   il   piano   d'azione,  

definire   le   strategie   di   comunicazione,   promuove   la   “cultura   del   ritorno”,   raggiungere   e  

coinvolgere   i   migranti   interessati,   promuovere   l'apprendimento   e   le   occasioni   di   formazione.  

Ogni  soggetto  coinvolto  svolge  un  ruolo  preciso  nell'attuazione  del  programma: 

– ONG,   Organizzazioni   e   Associazioni:   (promotori   esperti   del   programma)   dovranno  

scrivere   progetti   che   siano   ben   concepiti   e   attuabili   dall'inizio   alla   fine   (dato   che   il   Ritorno   è  
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sostenibile  se  offre  una  chance  al  migrante,  al  paese  di  transito  e  al  paese  d'origine). 

La  loro  esperienza  pregressa  dovrebbe  renderli  capaci  di  adattare  il  Ritorno  e  la  Reintegrazione  

alla  circostanze  specifiche  del  paese  d'origine  e  alle  necessità  specifiche  del  migrante  (che  deve  

essere   posto   al   centro   del   progetto).   Devono   predisporre   curricula   educativi   o   formativi   che  

incentivino  la  micro  imprenditorialità  (specialmente  per  le  donne  migranti  e  per  assicurare  una  

parità   di   genere   nei   beneficiari)   e   devono   collaborare   con   scuole   professionali   e   centri      di  

apprendimento  per  adulti. 

– Centri   di   apprendimento   per   Adulti   e   Scuole   Professionali:   devono   assicurare   un  

supporto   psicologico   al   migrante   durante   tutto   il   percorso   (dalla   fase   di   orientamento   alla  

proposta  del  curriculum).  Dovranno  essere  al  corrente  delle  necessità  delle  comunità  che  vivono  

nella   loro   area   e   dovranno   sapere   come   approcciare   i   migranti   per   comunicargli   in   maniera  

efficace  le  risorse  formative  previste  nel  RVA.  Per  fare  ciò  dovranno  essere  in  contatto  con  ONG,  

Organizzazioni,  Associazioni  di  Migranti,  Regioni  e  autorità  locali. 
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      BULLET  LIST  –  riassunto  delle  raccomandazioni 

 
1. Raccomandazioni  a  Livello  Europeo 
Elaborazione  delle  misure  e  dei  programmi: 
– le  ONG  devono  essere  eleggibili  per  la  realizzazione  delle  misure  RVA  (in  particolar  modo  
quelle   che   hanno   una   storia   di   cooperazione   con   il   paese   target;   es:   5   anni   di   cooperazione  
dimostrabile  tramite  progetti  effettuati); 
– attuazione  del  RVA  in  maniera  dignitosa  e  sicura; 
– più  fondi  devono  essere  stanziati  per  la  creazione  di  progetti  di  RVA  che  tengano  in  conto  
il  migrante,   la   sua   famiglia,   la   società  e   la   cultura  di  provenienza,   le  opportunità   lavorative,   le  
possibilità  di  creare  partnership  commerciali  tra  i  paesi  coinvolti. 
Attuazione  ed  esecuzione: 
– il  RVA  deve  essere  accessibile  per  chiunque  sia  interessato; 
– il  Ritorno  deve  essere  sostenibile  e  duraturo  (deve  essere  una  risposta  concreta  contro  la  
migrazione  illegale); 
– i  paesi  dell'UE  devono  cooperare  in  maniera  coerente; 
– i   paesi   dell'UE   devono   negoziare   i   rispettivi   ruoli   e   i   contributi   che   possono   essere  
apportati  dai  paesi  di  provenienza  dei  migranti  per  gestire  con  essi  le  Migrazioni  di  Ritorno; 
– il  RVA  richiede  la  cooperazione  tra  Governi,  Dipartimenti  ed  Agenzie. 
Monitoraggio  e  Valutazione: 
– I  Governi  si  rendono  responsabili  della  raccolta  dati  dai  soggetti  coinvolti  nel  programma  
RVA   e   di   redigere   e   condividere   l'analisi   di   essi,   le   valutazioni   effettuate   e   la   potenziale  
individuazione  di  best  practices  che  possano  essere  riferite  a  livello  Europeo. 
 
2.  Raccomandazioni  a  Livello  Nazionale 
Elaborazione  delle  misure  e  dei  programmi: 
– le  ONG  e  le  Organizzazioni/Associazioni  devono  entrare  nel  processo  decisionale  relativo  
all'assegnazione  dei  fondi  relativi  alle  misure  di  RVA; 
– non  c'è  bisogno  di  creare  un  nuovo  Network  (ad  immagine  della  RIRVA)  visto  che  le  ONG  
e  Organizzazioni/Associazioni  costituiscono  di  per  se'  un  Network  capace  di  collaborare  con   le  
associazioni   di   migranti   o   con   le   entità   pubbliche   target   nelle   vari   fasi   del   progetto  
(informazione,  attuazione,  comunicazione  dei  risultati); 
– ci  deve  essere  una  cooperazione  bilaterale  tra   i  paesi  coinvolti   (il  paese  di  provenienza  
deve,   almeno,   assicurare   i   diritti   e   la   dignità   del   ritornante   e   può   prevedere   un   piano  
d'assistenza  o  dei  progetti  bilaterali  con  il  paese  di  transito). 
Attuazione  ed  esecuzione: 
– sono  necessari  studi  analitici  e  dati  riguardo  alla  sostenibilità  del  programma; 
– è   necessaria   la   comunicazione   tra   gli   enti   pubblici,   le   scuole   professionali,   i   centri   di  
apprendimento   per   adulti,   le   imprese   e   le   compagnie   (per   identificare   le   aree   di   mercato  
disponibili  e  stabilire  i  curricula). 
Monitoraggio  e  Valutazione: 
– raccolta   dei   dati;   analisi   dei   risultati;   statistiche   a   livello   nazionale   (da   condividere   a  
livello  Europeo). 
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3.  Raccomandazioni  a  Livello  Locale 
Elaborazione  delle  misure  e  dei  programmi: 
– creazione  di  un  Network  tra  ONG,  Associazioni  di  Migranti,  Scuole  Professionali,  Centri  di  
apprendimento   per   Adulti   con   il   fine   di   delineare   il   piano   d'azione,   le   strategie   di  
comunicazione,  promuovere  la  “cultura  del  Ritorno”,  raggiungere  e  coinvolgere  i  migranti  nelle  
possibilità  di  formazione  e  apprendimento. 
Attuazione  ed  esecuzione: 
– coinvolgimento  delle  comunità  locali  e  della  società  civile 
– disponibilità  maggiore  di  informazione  e  di  testimonianze  per  i  migranti  interessati. 
Monitoraggio  e  Valutazione: 
– diffusione   di   storie   di   ritorno   e   di   esperienze   costruttive   per   creare   una   “cultura   del  
Ritorno”  positiva  (utilizzo  dei  media  per  raccogliere  le  testimonianze/  utilizzo  di  esempi  positivi  
di  cooperazione  efficace  o  di  progetti  di  micro  credito  creati,  ad  esempio,  in  altri  contesti  dalle  
ONG  o  dagli  enti  promotori); 
– più  diffusione  di  risultati  concreti,  di  testimonianze  e  di  dati  statistici  sia  a  livello  locale  e  
regionale  che  nella  società  civile. 
 
4.  Raccomandazioni  per  professionisti  e  promotori 
ONG,  Organizzazioni,  Associazioni: 
– raccolta   dati   e   feedback   più   efficiente   (da   portare   avanti   insieme   ai   centri   educativi   e  
professionali); 
– il  Ritorno  diventa  sostenibile  se  rappresenta  un'opportunità  per  il  migrante,  la  comunità  
di   transito   e   quella   di   origine.   I   progetti   devono   essere   ben   concepiti   e   attuati   in   maniera  
responsabile.  Le  ONG  devono  stabilire  delle  strategie  sostenibili  e  creare  opportunità  lavorative  
per   i   migranti   grazie   al   curriculum   delineato   in   collaborazione   con   i   centri   educativi   e  
professionali,   grazie   al   Network   che   hanno   creato   grazie   alle   esperienze   pregresse   nel   paese  
target  e  grazie  alla  loro  capacità  di  lavorare  in  tale  contesto  socio-culturale; 
– le  ONG  devono: 
provvedere  al  counselling  e  a  far  sì  che  la  voce  dei  migranti  sia  ascoltata  a   livello   istituzionale;  
adattare   i   programmi   di   Ritorno   e   Reintegrazione   alle   esigenze   specifiche   del   paese   target;  
stabilire  un  servizio  d'assistenza  che  rispetti  le  necessità  dell'individuo;  identificare  gli  elementi  
principali   del   RVA;   identificare   le   misure   appropriate;   creare   i   percorsi   educativo-formativi  
insieme   a   trainers   e   formatori   in  modo  da   incrementare   le   capacità  micro   imprenditoriali   dei  
migranti  (specialmente  delle  donne) 
 
Scuole  Professionali  e  Centri  di  apprendimento  per  Adulti 
– fornire  il  sostegno  psicologico  ai  migranti; 
– fornire  l'orientamento  adatto  alle  necessità  del  migrante; 
– collaborare  con  le  ONG,  le  Associazioni  di  Migranti,  le  Regioni  e  le  entità  locali  per   
 
definire  il  piano  d'azione,  la  strategia  di  comunicazione,  promuovere  la  “cultura  del  ritorno”  e  i  
percorsi  educativo-formativi. 
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Conclusioni 

 

    Con   il  presente  studio  si  è  voluto  sottolineare  come   il  RVA  possa  costituire  una  politica  della  

“triple  Win”  per  la  quale  i  programmi  portino  all'ottenimento  di  tre  vittorie:  quella  dei  migranti,  

quella  dei  paesi  di  provenienza  e  quella  dei  paesi  d'accoglienza8. 

La  “cultura  del  ritorno”  che  si  vuole  promuovere  è  quella  che  preveda  (CERFE  2009)  “un  legame  

di  tipo  nuovo  con  il  paese  d'origine,  che  non  è  tanto  fondato  su  sentimenti  come  la  nostalgia,  

quanto  piuttosto  sulla  tendenza  dei  migranti  qualificati  ad  assumersi  una  responsabilità  sociale  

nei  suoi  confronti”9  e  che  porti,  quindi,  ad  un  ritorno  positivo  e  costruttivo  che  crei  un  rapporto  

tra  reintegrazione  e  partecipazione  alla  società  transnazionale  nell'ottica  di  cooperazione  che  si  

è  cercato  di  esemplificare. 

    Ci   si   rende  conto  che  esistono  ostacoli   all'attuazione  di  un  circolo  migratorio   che   sia   sempre  

virtuoso  (come  ad  esempio  i  fattori  amministrativi  o  burocratici  o  gli  ostacoli  cognitivi  dati  dalla  

mancanza  di  conoscenze  ed  informazioni).  Per  questo  motivo  si  è  voluto  sottolineare  l'aspetto  

educativo-formativo  del  RVA  ed  il  coinvolgimento  di  alcuni  attori  (come  le  scuole  professionali,  

le  associazioni  di  migranti  e  le  Regioni)  che  sono  spesso  dimenticati  nel  processo  decisionale  ma  

che  possono  costituire  una  risorsa  importante  per  innescare  questo  processo  di  transizione  nel  

quadro  delle  migrazioni. 

    Il   processo   di   Ritorno   è   infatti,   innegabilmente   un   processo   lungo   e   segue   un   itinerario  

complesso  che  mette   in  gioco  fattori  di   tipo  sentimentale,   sociale,  economico,  culturale  e  che  

comporta  un  forte  coinvolgimento  materiale  ed  emotivo  nella  vita  di  un  migrante.   Il   sostegno  

psicologico  è  quindi  di  fondamentale  importanza  e,  ancora  di  più,  lo  è  la  conoscenza  dei  fattori  

sopra   elencati   da   parte   dei   soggetti   interessati   nel   programma   che   sono   quindi   fortemente  

invitati   a   collaborare   tra   loro   e   ad   ascoltare   sempre   la   voce   dei  migranti   per   dare   vita   ad   un  

Ritorno  che  sia  sostenibile  e  duraturo  e  che  risponda  a  tre  grandi  strategie  (CERFE  2009): 

 
 La  strategia  del  realismo,  tesa  a  incrementare  la  capacità  dei  beneficiari  di  confrontarsi  
                                                        
8Ministero  degli  Affari  Esteri  –  DGCS,  OIM,  Foundation  Hassan  II,  CERFE,  Migrazioni  e  ritorno,  risorse  per  lo  

sviluppo,  CERFE  2009,  http://www.cerfe.org/public/RAMSLGit.pdf;;  p.26. 
9Idem,  p.29. 
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con   l’insieme   delle   risorse   esistenti   (conoscitive,   relazionali,   tecniche   ed   economiche),   di  
valorizzarle,  di  ampliarle  e  di  utilizzarle. 
 La   strategia   della   concretezza,   finalizzata   a   rendere   efficace   il   sostegno   offerto   ai  
beneficiari,  operando  mediante  strutture  e  strumenti  concreti  e  attivando  processi  ben  definiti  
in   grado   di   produrre   un   valore   aggiunto   alla   funzione   di   sostegno   ai   percorsi   di   ritorno   dei  
migranti. 
 La  strategia  della  personalizzazione,  volta  a  garantire  un’assistenza  che  faccia  leva  sulle  
motivazioni,  sulle  finalità,  sugli  obiettivi  e  sulle  specificità  di  ogn 


