
2. COMPONENTE EDUCAZIONE 

2.1 Contesto  settoria le

Prima  del l ’ i n d ipendenza  dal  Portogal lo ,  i l  dis t re t to  contava  una  vent ina  di
scuole  di  cui  solo  sei  uff ic ia l i .  Le al t re  fungevano  da  cic l i  prepara tor i  ed
avevano  uno  stampo più  rudimenta le .  I l  set to re  educazione ,  in  generale ,  era
gest i to  dai  missionar i .  
Dopo l ’ i nd ipendenza  del  1975,  le  scuole  diventarono  propr ie tà  del lo  Stato :
furono  r iv i s t i  i  programmi scolas t i c i  per  adeguar l i  al  nuovo contes to  socia le ,
economico,  cul tura le  e  pol i t i co ;  i l  serviz io  scolas t i co  avrebbe  dovuto
raggiungere  in  modo capi l l a re  anche  i  vi l laggi  e le  popolazioni  più  lontane  dai
centr i  ed incoraggiare  la  partec ipaz ione  sia  maschile  che  femminile  ai  percors i
educat iv i .  
Gli  obiet t iv i  furono in  larga  par te  disat t es i  a causa  del la  guerra  civi le .

Attualmente  nel  dis t re t t o  di  Caia  funzionano  451 scuole  dis t r i bu i t e  in  7 Zone di
Inf luenza  Pedagogica  (ZIP) :

Tab.  1 Divis ione  in  Zip delle  scuole  del  distret to .

Zip Localização Nº de escolas  EP12

(class i  dalla  I
alla  V)

Nº de escolas  EP2
(class i  dalla  VI alla

VII)

Nº de escolas  ESG
(class i  dall ’ VIII

al la  X)
1 Chir imba I 5 1
2 Amilcar  Cabral 6 1
3 Camba 4 1
4 Ndoro 5
5 Gamba-Deve 9 1
6 Murema 5
7 Sena 6 1

Total 40 3 2
Fonte :  Direcção  Dist r i t a l  de Educação

Non è  at tua lmente  presente  nessuna  ESG2 (XI  e  XII  classe)  che  permette
l ’ a ccesso  al l ’ u n iver s i t à .

Strut ture   

Dal  punto  di  vis ta  del le  st ru t tu re  disponibi l i ,  le  lez ioni  si  svolgono  sia  in
aule  appropria te  sia  sot to  gl i  alber i ,  in  capanne,  tende  o  in  luoghi
completamente  inadeguat i  al l ’ i n s egnamento.  A fin i  class i f i ca to r i  le  scuole  sono
suddivise  in  due  t ip i  a  seconda  del  mater ia le  ut i l i zza to  per  la  cost ruz ione:
“ i n  mater ia le  convenzionale ”  equivalente  a  st ru t tu re  in  muratura  e  “ i n
mater ia le  locale ”  che corr i sponde  a capanne,  tende  o qualunque al t ra  st ru t tu ra .
Delle  45  st ru t tu re  scolas t i che ,  24  sono  costru i t e  in  mater ia le  convenzionale
(per  un tota le  di  79 aule)  e  21 sono in  mater ia le  locale  (per  un tota le  di  57
aule) 3.

Partec ipant i  al la  formazione

1 Una struttura è stata riabilitata nel corso del 2003.
2  EP1 corrisponde alla Scuola Primaria di Primo Grado (classi dalla I alla V); EP2 corrisponde alla scuola Primaria di

Secondo Grado (dalla VI alla VII); ESG corrisponde all’inse gnamento secondario generale (dall’ VIII alla X).
3 Dati forniti dal Tecnico di Pianificazione della Direzione Distrettuale di Educazione in data 8 ottobre 2003.



Gli  student i  che  hanno frequenta to  i  cors i  di  is t ruz ione  primaria  o secondar ia
nel l ’ a nno  2003  sono  16.483.  Dalla  le t tu ra  dei  dat i  è  evidente  la  r idot ta
par tec ipaz ione  femminile  ma sopra t tu t to  la  for te  dispers ione  scolas t i ca  ai
l ive l l i  super ior i  di  formazione .
L ’ana l i s i  del  t rend  mostra  tut tav ia  una  posi t iv i t à  sia  nel  numero  dei
par tec ipant i  che nel la  par tec ipazione  femminile .  I l  rapporto  alunni /professor i  è
di  circa  50/1.

Tab.  2 Alunni  iscr i t t i  per sesso  e cic lo  di  formazione negl i  anni  2000,  2001 e 2003

Ciclo 2000 2001 2003
M F M+F M F M+F M F M+F

EP1 6.166 2.923 9.089 6.442 3.420 9.862 8.938
(60,06%
)

5943
(39,94%)

14881

EP2 511 73 584 551 97 648 910
(83,5%)

174
(16,5%)

1.084

ESG1 266 25 291 273 34 307 434
(83,78)

84
(16,22%)

518

Fonte :  Direcção  Dist r i t a l  de Educação
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I  dat i  confermano i l  crescente  interesse  verso  l ’ e ducaz ione  di  questa  fasc ia
del la  popolazione .  L ’ i s t r uz ione  è  st ru t tu ra t a  in  un  cic lo  di  t re  anni  e  la
figura  del l ’ i n s egnante  è r icoper ta  da formator i  o at t iv i s t i  volontar i .

Tab.  3 Numero di  adult i  iscr i t t i  al la  formazione,  suddivis i  per sesso ,  negl i  anni  2000,
2001,  2003

2000 2001 2003
M F M+F M F M+F M F M+F

285 136 421 474 158 632 1.605
(58,15%)

1.155
(41,85%)

2760

Fonte :  Direcção  Dist r i t a l  de Educação



T r e n d  A EA  d al 2001 a l 2003

0

500

1000

1500

2000

2001 2003

Mas c hi

Femmine

Formazione del  corpo docente

I  dat i  raccol t i  sul la  formazione  del  personale  impegnato  nel la  docenza  a l ive l lo
dis t re t t ua l e  mostrano  come  professor i  formati  secondo  i l  vecchio  sis tema
portoghese  convivano  con  i l  sis t ema  mozambicano,  ma con  un  l ive l lo  genera le
est remamente  basso.
Più  del la  metà  dei  professor i  sono  infa t t i  chiamati  ad  insegnare  con sol i  sei
anni  di  is t ruz ione .

Tab. 4 Formazione del corpo docente

Formazione dei  professori Numero di  professori
Licenciado 1
Bacharel 1
12° Classe 12
9° classe  + 3 anni 26
9° classe  + 2 anni 29
9° classe 17
6° classe  + 3 anni 88
6° classe  + 1 anni 14
6° classe 20
TOTALE 210
Fonte :  Direcção  Dist r i t a l  de Educação



Offic ina  pedagogica

L ’ idea  del l ’ o f f i c i na  pedagogica  nasce  nel la  provincia  di  Sofala  verso  la  f ine
degl i  anni  Novanta  dal la  col laborazione  tra  l ’ONG danese  ADPP –  Escola  dos
Professores  do  Futuro e  i l  programma PDHL-MOZ porta to  avant i  dal l ’ UNOPS.
Obiet t ivo  del l ’ o f f i c i na  pedagogica  è l ’ i n t r oduz ione  di  mezzi  di  comunicazione
e  nuove tecnologie  anche  nel le  aree  rura l i  per  fac i l i t a r e  la  convivenza  con i l
mondo global izza to .  
L ’of f i c ina  pedagogica  di  Caia  entra  in  funzione  a par t i r e  dal  mese di  novembre
2000  proponendo  cors i  d ’ i n fo rmat ica ,  proiez ione  di  f i lmat i ,  serviz io  di
pres t i t o  bibl io tecar io .  Si  propone inol t r e  di  fungere  da sogget to  propulsore  per
la  proget taz ione  st ra teg ica  e partec ipa ta  dei  piani  di  svi luppo  dis t re t tua l i .  La
chiusura  del  PDHL provoca  tut tav ia  un ’ i n t e r ruz ione  di  ta l i  at t iv i t à .  
Da  febbra io  2002,  l ’ o f f i c i na  pedagogica  iniz ia  nuovamente  a  funzionare
al l ’ i n t e r no  del  programma “ I l  Trent ino  in  Mozambico ” :  sono  sta t i  da  al lora
int rodot t i  più  di  1000 l ibr i  per  la  bibl io teca  in  varie  disc ip l ine ,  circa  50
videocasse t te ,  una  macchina  fotocopia t r i ce .  Quest ’ u l t ima  viene  gest i t a  dai
responsabi l i  del l ’ o f f i c i na  e  i l  serviz io  di  fotocopia tura ,  a  pagamento,
garant i sce  una  parzia le  copertura  del le  spese  di  funzionamento  (toner ,  car ta ,
manutenzione) .  
Dal 2000 ad oggi  l ’ o f f i c ina  pedagogica  ha formato  43 al l i ev i  nel l ’ u t i l i z zo  del
programma Microsoft  Word di  cui  9 professor i  e 28 student i .  Nel  2003 sono sta t i
organizzat i  5  cors i  di  formazione.  Durante  i l  mese  di  lugl io  2003,  i
responsabi l i  del l ’ o f f i c i na  pedagogica  hanno  r icevuto  una  formazione  in
informat ica  da  parte  di  volontar i  present i  al l ’ i n t e r no  del  programma.  Da
ottobre  2003 sono iniz ia t i  alcuni  cors i  di  l ingua  per  princ ip iant i  (di  i ta l i ano ,
inglese ,  francese) .

Soggett i  svantaggiat i

Dagli  ul t imi  dat i  r iguardant i  i l  numero degl i  orfani  present i  sul  dis t re t t o  si
r i leva :

Tab.  5 Numero di  orfani  4

Orfani  di  padre 1.166
Orfani  di  madre 4.658
TOTALE 5.824
di  cui  Orfani  di  entrambi  i  geni tor i 546

La perdi ta  di  uno o di  entrambi  i  geni tor i  pregiudica  gravemente  le  possib i l i t à
di  svi luppo  umano  del  bambino  in  part ico la re  con  r i fe r imento  al l ’ a c cesso
al l ’ i s t r uz ione .  Nonostante  la  presenza  di  legge  al l ’ i n t e r no  del l ’ o r d inamento
mozambicano  che  agevolano  l ’ a ccesso  per  queste  categor ie  svantaggia te  molto
rimane da fare .

4 Dati forniti dalla Direzione Distrettuale della Donna e Coordinamento dell’ Azione Sociale in data 21 ottobre 2003



  2.2 Problematiche  su cui  si  intende intervenire

Strut ture  scolas t i che  non adatte

I l  rapporto  t ra  scuole  in  mater ia le  convenzionale  e  scuole  in  mater ia le  locale
mostra  una  signi f i ca t iva  e  pers i s ten te  presenza  del le  seconde  (ci rca  46% del
tota le )  implicando  i l  prot rars i  di  si tuaz ioni  di  insegnamento  poco  igieniche ,
poco salu ta r i  o comunque non adat te .  

Bassa quali tà  del l ’ i n s egnamento

Come speci f i ca to ,  i l  l ive l lo  di  formazione  del lo  stesso  personale  insegnante   -
inser i t o  tanto  nel  cic lo  di  formazione  di  base  quanto  nel le  at t iv i t à  di
formazione  degl i  adul t i  – r i su l t a  est remamente  basso  e  poco qual i f i ca to ,  ciò  a
scapi to  tanto  dei  curr ico la  scolas t i c i  appl ica t i  quanto  degl i  st rument i
didat t i c i  impiegat i ,  quanto  inf ine  del la  conseguente  formazione  degl i  alunni .
La stessa  formazione  dei  docent i  mostra  inol t r e  signi f i ca t ive  lacune  nel  l ive l lo
di  conoscenza  e,  quindi ,  nel la  capaci tà  di  insegnamento  del la  l ingua  veicolare
portoghese .

Limitato  accesso  al la  formazione

La mancanza  di  st imol i  pedagogic i  continua  ad  essere  una  carenza  est remamente
pesante  nel la  prospet t iva  di  svi luppo  locale .  All ’ i n t e rno  del  dis t re t t o ,  che
non dispone  di  una radio  comunitar ia ,  non è possib i l e  reper i r e  nessun quotid iano
nazionale  o  locale  né  pubblicaz ioni  di  al t ro  t ipo:  i  pochi  l ibr i  disponibi l i
appartengono  ad  alcuni  professor i  e  sono  molt i  gl i  insegnant i  che  non  hanno
le t to  un  l ibro  negl i  ul t imi  3  anni .  Le  notevol i  dis tanze  geograf iche  del
dis t re t t o  e la  dispers ione  del la  popolazione  in  aree  a bassa  densi tà  abi ta t iva ,
cer to  non faci l i t ano  la  creazione  di  centr i  di  apprendimento  o bibl io teche  dove,
si  possa  avere  accesso  a mater ia le  didat t i co ,  le t t e ra r io  e di  al t ro  genere .  
L ’a r r ivo  del l ’ e ne rg i a  a  nord  del  dis t re t t o  (zona  di  Sena)  già  a  part i r e  da
novembre- dicembre  2003,  int rodurrà  con  molta  probabi l i t à  nuove  tecnologie
soprat tu t to  in  ambito  amminis t ra t i vo :  si  evidenzia  al  r iguardo  una  tota le
assenza  di  preparazione  informat ica  nel le  zone  dis tan t i  dal l ’ o f f i c i na
pedagogica  local izza ta  a Vila  de Caia.
L ’ana l i s i  dei  dat i  rela t iv i  al la  dispers ione  scolas t i ca  evidenziano  come ta le
problemat ica  inte ress i  soprat tu t to  la  componente  femminile ;  mentre  est remamente
precar io ,  se  non del  tut to  escluso ,  è  l ’ a c cesso  al la  formazione  da  parte  dei
sogget t i  svantaggia t i  ( in  par t ico la re  degl i  orfani  di  madre e padre) .

 

2.3 Strategia  di  intervento

Obiet t i vo  Generale

Contr ibui re  al  migl ioramento  dei  serviz i  educat iv i  del  Dist re t to  di  Caia.



Obiet t i v i  Specif ic i

1. Contr ibui re  al  miglioramento  del le  stru t tu re  dest ina te  al l ’ i n s egnamento
primario  di  primo e  secondo  grado  (EP1 e  EP2)  local izza te  al l ’ i n t e r no  del
Dist re t to ;

2. Contr ibui re  al  miglioramento  del la  formazione  del  corpo  docente  e  quindi
del la  qual i t à  del l ’ i n s egnamento;

3. Contr ibui re  ad  ampliare  le  opportuni tà  di  accesso  al la  formazione  con
part ico la re  at tenzione  al l ’ i n t eg raz ione  dei  sogget t i  svantaggia t i  e  del le
donne.

                                                                                                                                                                         

Risul ta t i  at tes i  rispet to  al l ’ o b i e t t i vo  speci f i co  1

1.1 Una scuola  r icos t ru i t a  in  mater ia le  convenzionale  dotata  di  due aule  e di  un
blocco  amminis t ra t i vo  a  Chatala ,  nel la  zona  interna  del  dis t re t t o  come da
indicazioni  del la  DDE e del  consigl io  consul t ivo .  

Att iv i t à  

1.1.1 Sensibi l i zzaz ione  e coinvolgimento  del la  popolazione  benefic ia r i a ;
1.1.2 cost ruz ione  del la  st ru t tu ra  ad opera  di  organizzazioni  local i  di

lavora tor i .

Benefic iar i

200 alunni  del la  EP1 di  Chatala  e 3 professor i .

Metodologia

Per  le  at t iv i t à  che  rich iedono  intervent i  st ru t tu ra l i  ed edi l i z i ,  si  cont inuerà
nel l ’ o t t i c a  di  appoggiare  l ’ imprendi tor i a l i t à  locale  con  part ico la re
at tenzione  al le  real t à  associa t ive .  Anche la  real izzaz ione  di  cost ruzioni  può
infa t t i  diventare  occasione  formativa  per  la  comunità  locale  at tuando logiche  di
coinvolgimento  e  di  valor izzaz ione  del le  r i sorse  e  di  ut i l i zzo  dei  mater ia l i
local i .
                                                                                                                                                                         

Risul ta t i  at tes i  rispet to  al l ’ o b i e t t i vo  speci f i co  2

2.1 Diret to r i  di  scuola  EP1/EP2 e professor i  di  EP1 formati  nel l ’ u t i l i z zo  di
nuove  forme pedagogiche  e  nel la  conoscenza  ed  insegnamento  del la  l ingua
portoghese .

2.2 Educator i  volontar i ,  at t iv i s t i  del l ’ A l f abe t i zzaz ione  ed Educazione  degl i
Adult i ,  formati   nel la  conoscenza  e t rasmiss ione  del la  l ingua  portoghese .

Att iv i t à  

2.1 Corsi  di  formazione  del la  durata  di  una set t imana  ciascuno sul l ’ i n t r oduzione
di  nuove forme pedagogiche  e sul l ’ a pp rendimento  ed insegnamento  del la  l ingua
portoghese .  

L ’ana l i s i  dei  quest ionar i  compila t i  al  termine  dei  cors i  di  formazione
real izza t i  nel  2003  ha  infa t t i  permesso  una  le t tu ra  più  puntuale  del la
si tuazione  e  del le  necess i t à  formative  del  corpo  docente :  ut i l i zzando  i l
campione  degl i  ol t re  70  professor i  che  hanno  benef ic ia to  di  at t iv i t à  di
formazione  – r i t enuto  rappresenta t ivo  del la  popolazione  tota le  di  ol t re  200



insegnant i  – è sta to  possib i le  indiv iduare  la  r ichies ta  di  un miglioramento
del  l ive l lo  di  conoscenza  del la  l ingua  portoghese .  

2.2 Corsi  di  formazione  del la  durata  di  una  set t imana  ciascuno
sul l ’ a pp rendimento  ed insegnamento  del la  l ingua  portoghese .  

Benefic iar i

40 dire t to r i  di  scuola  EP1/EP2;
40 professor i  di  EP1 che par tec iperanno  a t re  set t imane  di  formazione  
80 educator i  at t iv i s t i / vo lon ta r i  AEA del  dis t re t t o  di  Caia;

Metodologia

Si  opterà  per  l ’ o r gan izzaz ione  di  cors i  res idenzia l i  del la  durata  di  una
set t imana,  sfru t t ando  i l  Centro  Risorse  Umane di  Vila  de  Caia.  I  cors i  si
svolgeranno nei  per iodi  di  sospensione  del l ’ a t t i v i t à  scolas t i ca .  
Per  i  dire t to r i  di  scuola  è  previs to  un unico  corso  di  una  set t imana;  per  gl i
insegnant i  di  EP1 è previs to  un corso  ar t ico la to  in  t re  moduli  di  una set t imana
ciascuno:  gl i  stess i  professor i  saranno  cioè  benefic ia r i  di  tut t e  e  tre  le
set t imane  di  corso  al  f ine  di  garant i r e  un  maggior  impat to  del l ’ a t t i v i t à
formativa;  per  gl i  educator i  volontar i  sono  programmati  due  cors i  di  una
set t imana.
I  percors i  formativ i  saranno  sempre  def in i t i  di  comune accordo  con  la  DDE di
Caia  e  verteranno  principa lmente  sul  miglioramento  del l ’ e s p r es s ione  in  l ingua
portoghese  da par te  del  corpo  docente  e sul l ’ i n t r oduzione  di  una pedagogia  che
faci l i t i  l ’ a pprendimento.  Part ico la re  at tenzione ,  nel l ’ o r gan izzaz ione  dei
cors i ,  verrà  posta  nel l ’ i n d iv iduaz ione  di  personale  prepara to  e  capace.  Si
valuterà  inol t r e  la  proposta  del la  DDE di  appoggiare  momenti  di  scambio  e  di
confronto  con omologhi  di  al t r i  dis t re t t i .  
                                                                                                                                                                         

Risul ta t i  at tes i  rispet to  ad obiet t i vo  speci f i co  3

3.1 Aumentata  e  migliora ta  l ’ o f f e r t a  formativa  e  di  sensib i l i zzaz ione
del l ’ O f f i c ina  pedagogica .  

3.2 Bambini  con  for te  r ischio  di  marginal izzazione  sostenut i  e  integra t i
nel l ’ a t t i v i t à  formativa  at t raverso  i l  proget to  “Adot t i amo  la
speranza ” .

3.3 Donne coinvol te  e supporta te  nel l ’ a t t i v i t à  format iva .  

Att iv i t à  

3.1.1 Acquisto  di  l ibr i  e  mater ia le  didat t i co  e  formativo  dest ina to  ad  un
pubblico  adul to ,  adolescente  ed  in  età  scolare  per  le  bibl io teche
local izza te  in  Vila  de Caia  e Sena;

3.1.2 Individuazione  di  nuove at t iv i t à  pedagogiche;
3.2.1 Sostegno al l ’ a t t i v i t à  del l ’ o r f ano t ro f io  di  Murraça;
3.2.2 Att iv i t à  di  int roduzione  al  portoghese  per  bambini  in  età  prescolare

(escol inha) ;
3.2.3 Centro  per  at t iv i t à  di  supporto  scolas t i co .
3.3.1 Piani f i caz ione  di  cors i  di  formazione  profess ionale  (proget to ” Educare

una donna è educare  un popolo ” ) ;
3.3.2 Erogazione  di  borse  di  studio  coerentemente  con le  st ra teg ie  in  at to  a

l ive l lo  provincia le  f ina l izza te  a contras ta re  la  dispers ione  scolas t i ca
femminile .

Benefic iar i



ragazzi  e  student i  di  Vila  de  Caia  che  frequentano  le  at t iv i t à  del l ’ o f f i c i na
pedagogica;
80  bambini  di  cui  una  decina  presso  l ’ o r f ano t ro f io  di  Murraça  e  gl i  al t r i
par tec ipant i  al l ’ e s co l inha /cent ro  aper to  di  Chir imba 1;  
un gruppo di  giovani  impegnat i  nel l ’ a t t i v i t à  di  supporto  scolas t i co ;
20 donne par tec ipant i  al le  iniz ia t i ve  del  proget to  “Educare  una donna è educare
un popolo ” ;
20 ragazze  benefic ia r i e  di  borse  di  studio  per  i l  proseguimento  degl i  studi  medi
e super ior i .

Metodologia

Per  una  migliore  programmazione  del le  at t iv i t à  del l ’ o f f i c i na  pedagogica  si
reputa  opportuno  preveder  una  r iunione  set t imanale  che  coinvolga  i  due
professor i  responsabi l i  del l ’ o f f i c i na  e i l  responsabi le  del  set to re  educat ivo .
Se troverà  concret i zzaz ione  l ’ i d ea  di  ampliare  l ’ o f f i c i na  pedagogica  anche  a
Vila  de  Sena,  sarà  necessar io  indiv iduare  at t raverso  la  DDE i  responsabi l i  di
zona e i l  si to  adeguato .  
In  meri to  al l ’ i n i z i a t i va  “Adot t i amo la  speranza ”  è sta to  cost i tu i t o  un gruppo
di  proget taz ione  che  vede  coinvol t i :  i l  dire t to re  del la  scuola  primaria  4 de
outubro  (EP1  più  vicina) ,  l ’ i n s egnante  at tua lmente  coinvol ta  nel le  at t iv i t à
d ’ i n t r oduzione  prescolare  del la  l ingua  portoghese ,  la  dire t t r i ce  di  Acção
Social ,  la  responsabi le  del  set to re  educat ivo .
Rispet to  al  reclu tamento  di  personale ,  si  reputa  opportuno  divers i f i ca re  e
cost i tu i r e  un ’ equipe  di  giovani  (s tudent i  desideros i  di  spenders i  nel l ’ ambi to
del l ’ i n s egnamento)  con  dimostra te  capaci tà  di  re laz ionars i  ai  bambini  e
dispost i  a  formarsi  adeguatamente  per  svolgere  al  meglio  i l  proprio  lavoro .  La
st ru t tu ra  dovrà  funzionare  anche  grazie  ad  un  apporto  volontar io  proveniente
dal le  famigl ie  sost i t u t e  dei  bambini .  
Un primo contat to  con quest i  giovani ,  ut i le  ai  f in i  di  un ’ eventua le  selez ione ,
avverrà  nel  momento di  incontro  e conoscenza  con le  famigl ie  dei  bambini .
L ’ in i z i a t i va  “Educare  una  donna  è  educare  un  popolo ”  sarà  organizzata
at t raverso  i l  coinvolgimento  e  la  leadership  dire t t a  di  una  o  più  donne  con
funzioni  di  coordinamento  del le  at t iv i t à  che  si  andranno  a  proporre .  Le prime
idee  emerse  r iguardano  la  possib i l i t à  di  at t iva re  cors i  di  alfabet izzaz ione ,
cors i  di  igiene  e  prevenzione  sani ta r i a ,  cors i  di  cul inar ia ,  cors i  di  tagl io  e
cuci to ,  supporto  al la  microimpredi tor ia l i t à  femminile  e  faci l i t a z ione
nel l ’ a c cesso  al  credi to .  
La  scel ta  del le  benef ic ia r i e  del le  borse  di  studio  sarà  effe t tua ta  ponendo
at tenzione  a  priv i l eg ia re  le  studentesse  più  meri tevol i  ma prive  di  condiz ioni
per  cont inuare  gl i  studi .  Non sono  ancora  sta t i  stabi l i t i  con  precis ione  i
cr i te r i  di  selez ione:  si  reputa  qui  importante  sot to l ineare  che prima di  avviare
l ’ a t t i v i t à  si  dedicherà  uno spazio  adeguato  al la  defin iz ione  di  ta l i  cr i te r i  e
solo  dopo,  in  un ’ o t t i c a  di  tota le  t rasparenza  con le  is t i t uz ioni ,  si  avvierà
l ’ a t t i v i t à .  In  l inea  di  massima,  l ’ i d ea  prevalente  ad  oggi  è  di  benefic ia re
ragazze  di  10  EP1  per i fe r i che  dis tan t i  dai  centr i  princ ipa l i .  Le  ragazze
selez ionate  potranno  frequentare  la  scuola  di  Murraça  usufruendo  così  del
serviz io  di  interna to .
                                                                                                 



Foto  nr .  1:  Area indiv iduata  per  la  cost ruz ione  del l ’ e s co l inha /cen t ro  aper to  nel  quart ie re  di
Chir imba 1

2.4 Monitoraggio  e valutazione

I l  processo  di  valutaz ione  (f i sca l i zação)  del le  opere  st ru t tu ra l i  è segui to  dai
tecnic i  provincia l i  e dis t re t tua l i  del  set tore  educat ivo  e opere  pubbliche .  Allo
stesso  modo i l  lavoro  è  costantemente  supervis ionato  dal  coordinatore  del
proget to  in  loco.

L ’e s i t o  dei  cors i  di  formazione  sia  per  professor i  sia  per  at t iv i s t i  sono
valuta t i  mediante  i l  r icorso  a  quest ionar i  compila t i  dai  partec ipant i  e
ver i f i ca t i  dal  responsabi le   educazione  che  accompagnerà  costantemente  lo
svolgers i  dei  cors i ,  dal  personale  presente  durante  le  missioni  di  valutaz ione  e
dal la  DDE di  Caia.

Per  l ’ a t t i v i t à  del l ’ o f f i c i na  pedagogica  gl i  elementi  considera t i  saranno:  i l
numero di  student i  che par tec iperanno  ai  cors i  di  computer  e di  l ingua  e i l  loro
l ive l lo  di  apprendimento;  i l  numero di  ragazzi  che  ass is t e ranno  al la  proiez ione
dei  f i lm  presso  l ’ o f f i c i na  pedagogica;  i l  numero  di  persone  che  usufru i ranno
del la  bibl io teca .

Le  at t iv i t à  di  integraz ione  dei  sogget t i  svantaggia t i  saranno  monitora te
costantemente  dal  responsabi le  educazione.  Saranno  valuta t i  i l  grado
d ’ i n t eg raz ione ,  i l  l ive l lo  d ’ i n t e res se ,  i l  cl ima posi t ivo .

La valutaz ione  del l ’ impa t to  del l ’ e r ogaz ione  del le  borse  di  studio  a favore  di
ragazze  del la  per i fe r i a  sarà  svol ta  dai  responsabi l i  del la  scuola  di  Murraça.



2.5 Benefic iar i  indiret t i

Benefic ia r i  indi re t t i  degl i  intervent i  previs t i  saranno:
cost ru t to r i ,  fa legnami  ed al t r i  ar t ig ian i  coinvol t i  nel le  opere  st ru t tu ra l i ;
alunni  dei  professor i  formati ;
popolazione  in  generale .

2.6 Risorse  umane

Le r isorse  umane necessar ie  sono:

• Un responsabi le  i ta l i ano  o  mozambicano  in  grado  di  supervis ionare  gl i
intervent i  nel  set to re  educat ivo;

• Formatori  divers i  a seconda  del  t ipo  di  corso  organizzato  con l ive l lo  minimo
di  Bachelor ;

• Un’equipe  di  giovani  prepara t i  per  le  at t iv i t à  del l ’ e s co l inha /cent ro
aperto ;

• Una o  più  animatr ic i  per  i l  proget to  “Educare  una  donna  è  educare  un
popolo ” ;

2.7 Sostenibi l i tà

Le st ru t tu re  (scuola  e l ’ o f f i c ina  pedagogica)  sono di  proprie tà  del la  Direzione
Dist re t tua le  di  Educazione  e  la  responsabi l i t à  del  mantenimento  del le  stesse
rimane ad essa .

La  formazione  del  corpo  docente  è  temporalmente  l imi ta ta  nel l ’ i n t e rven to
proposto ,  ma  r ien t ra  negl i  obiet t iv i  di  formazione  del  Ministero
del l ’ Educazione .

L ’of f i c ina  pedagogica  r ien t ra  a  pieno  t i to lo  nel le  st ra teg ie  di  svi luppo  del
Minis tero  del l ’ Educazione  ed  in  questo  senso  sono  già  in  corso  col loqui ,  a
l ive l lo  centra le ,  per  l ’ i n c lu s ione  del la  stessa  nel l ’  “Orçamento  Geral  do
Estado ”  aff inché  sia  disponibi le  un budget  di  funzionamento.  Alcune  at t iv i t à
(fotocopia tura  e cors i  d ’ i n fo rmat ica )  garant i scono  la  copertura  di  alcune  spese
di  funzionamento.  Da un punto  di  vis ta  organizzat ivo  e  gest ionale  l ’ o f f i c i na
pedagogica  è  già  autonoma  e  perfe t t amente  indipendente  dal le  at t iv i t à  del
programma. 

La sostenib i l i t à  f inanziar i a  del le  at t iv i t à  incluse  nel  proget to  “Adot t i amo la
speranza ”  è  garant i t a  dal le  adozioni  internazional i  a  dis tanza  messe  in  at to
at t raverso  l ’ a s soc iaz ione  tren t ina  APIBIMI.  La sostenib i l i t à  gest ionale  e umana
dipende  dal la  missione  di  Murraça  per  quanto  r iguarda  l ’ o r f anot rof io  e  dal la
capaci tà  di  puntare  a  r isorse  local i  per  quanto  concerne  l ’ e s co l inha /cent ro
aperto .  A ta l  r iguardo,  si  reputa  importante  avviare  process i  semplic i ,  di
faci l e  assunzione  da  par te  del la  comunità  e  dei  responsabi l i  local i  qualora
venisse  a mancare  i l  supporto  di  personale  espat r i a to .

La sostenib i l i t à  del  proget to  “Educare  una donna è educare  un popolo ”  dovrebbe
essere  garant i t a  dal le  at t iv i t à  produt t ive  che potrebbero  essere  messe in  at to .  

La sostenib i l i t à  del l ’ a t t i v i t à  di  erogazione  del le  borse  di  studio  è  l imi ta ta
al la  vi ta  del  programma; la  volontà  è di  garant i re  i l  completamento  del  cic lo  di
formazione  int rapreso .




