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ALLEGATO
COMPETENZE CHI AVE PER L’APPRENDI MENTO PERMANENTE — UN QUADRO DI  

RI FERI MENTO EUROPEO

Contesto ed obiet t ivi

Dato che la globalizzazione cont inua a porre l’Unione europea di fronte a nuove sfi de, ciascun 
cit tadino dovrà disporre di un’am pia gam m a di com petenze chiave per adat tarsi in m odo 
fl essibile a un m ondo in rapido m utam ento e carat ter izzato da forte interconnessione.

L’ist ruzione nel suo duplice ruolo — sociale ed econom ico — è un elem ento determ inante per 
assicurare che i cit tadini europei acquisiscano le com petenze chiave necessarie per adat tarsi 
con fl essibilità a siffat t i cam biam ent i.

I n part icolare, m uovendo dalle diverse com petenze individuali,  occorre r ispondere alle diverse 
esigenze dei discent i assicurando la parità e l’accesso a quei gruppi che, a causa di svantaggi 
educat ivi determ inat i da circostanze personali,  sociali,  culturali o econom iche, hanno bisogno 
di un sostegno part icolare per realizzare le loro potenzialità educat ive. Esem pi di tali gruppi 
includono le persone con scarse com petenze di base, in part icolare con esigue capacità di 
scr it tura, i giovani che abbandonano prem aturam ente la scuola, i disoccupat i di lunga durata 
e coloro che tornano al lavoro dopo un lungo periodo di assenza, gli anziani, i m igrant i e le 
persone disabili.

I n questo contesto i pr incipali scopi del quadro di r ifer im ento sono:

ident ifi care e defi nire le com petenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la 
cit tadinanza at t iva, la coesione sociale e l’occupabilità in una società della conoscenza;
coadiuvare l’operato degli Stat i m em bri per assicurare che al com pletam ento dell’ist ruzione 
e form azione iniziale i giovani abbiano sviluppato le com petenze chiave a un livello che li 
renda pront i per la vita adulta e cost ituisca la base per ulter ior i occasioni di apprendim ento, 
com e anche per la vita lavorat iva e che gli adult i siano in grado di svilupparle e aggiornarle 
in tut to l’arco della loro vita;
fornire uno st rum ento di r ifer im ento a livello europeo per i responsabili polit ici,  i form atori, i 
dator i di lavoro e i discent i stessi al fi ne di agevolare gli sforzi a livello nazionale ed europeo 
verso il perseguim ento di obiet t iv i concordat i congiuntam ente;
cost ituire un quadro per un’azione ulter iore a livello com unitar io sia nell’am bito del program m a 
di lavoro «I st ruzione e form azione 2010» sia nel contesto dei program m i com unitar i nel 
cam po dell’ist ruzione e della form azione.

Com petenze chiave

Le com petenze sono defi nite in questa sede alla st regua di una com binazione di conoscenze, 
abilità e at t itudini appropriate al contesto. Le com petenze chiave sono quelle di cui tut t i hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali,  la cit tadinanza at t iva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione.

I l quadro di r ifer im ento delinea ot to com petenze chiave:

com unicazione nella m adrelingua;
com unicazione nelle lingue st raniere;
com petenza m atem at ica e com petenze di base in scienza e tecnologia;
com petenza digitale;
im parare a im parare;
com petenze sociali e civiche;
spir ito di iniziat iva e im prenditor ialità;  e
consapevolezza ed espressione culturale.
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Le com petenze chiave sono considerate ugualm ente im portant i,  poiché ciascuna di esse 
può cont r ibuire a una vita posit iva nella società della conoscenza. Molte delle com petenze 
si sovrappongono e sono correlate t ra loro:  aspet t i essenziali a un am bito favoriscono la 
com petenza in un alt ro. La com petenza nelle abilità fondam entali del linguaggio, della let tura, 
della scr it tura e del calcolo e nelle tecnologie dell’inform azione e della com unicazione (TI C)  è 
una piet ra angolare per l’apprendim ento, e il fat to di im parare a im parare è ut ile per tut te le 
at t iv ità di apprendim ento. Vi sono diverse tem at iche che si applicano nel quadro di r ifer im ento:  
pensiero cr it ico, creat ività, iniziat iva, capacità di r isolvere i problem i, valutazione del r ischio, 
assunzione di decisioni e capacità di gest ione cost rut t iva dei sent im ent i svolgono un ruolo 
im portante per tut te e ot to le com petenze chiave.

 1. Com unicazione nella  m adrelingua (1)

Defi nizione:

La com unicazione nella m adrelingua è la capacità di esprim ere e interpretare concet t i,  pensier i,  
sent im ent i, fat t i e opinioni in form a sia orale sia scr it ta (com prensione orale, espressione 
orale, com prensione scr it ta ed espressione scr it ta)  e di interagire adeguatam ente e in m odo 
creat ivo sul piano linguist ico in un’intera gam m a di contest i culturali e sociali,  quali ist ruzione e 
form azione, lavoro, vita dom est ica e tem po libero. 

Conoscenze, abilità e at t itudini essenziali legate a tale com petenza:

La com petenza com unicat iva r isulta dall’acquisizione della m adrelingua, che è int r insecam ente 
connessa con lo sviluppo della capacità cognit iva dell’individuo di interpretare il m ondo e 
relazionarsi con gli alt r i.  La com unicazione nella m adrelingua presuppone che una persona sia 
a conoscenza del vocabolar io, della gram m at ica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò 
com porta una conoscenza dei pr incipali t ipi di interazione verbale, di una serie di test i let terar i 
e non let terar i,  delle pr incipali carat ter ist iche dei diversi st ili e regist r i del linguaggio nonché 
della variabilità del linguaggio e della com unicazione in contest i diversi.

Le persone dovrebbero possedere le abilità per com unicare sia oralm ente sia per iscr it to in 
tut ta una serie di situazioni com unicat ive e per sorvegliare e adat tare la propria com unicazione 
a seconda di com e lo r ichieda la situazione. Questa com petenza com prende anche l’abilità di 
dist inguere e di ut ilizzare diversi t ipi di test i,  di cercare, raccogliere ed elaborare inform azioni, di 
usare sussidi e di form ulare ed esprim ere le argom entazioni in m odo convincente e appropriato 
al contesto, sia oralm ente sia per iscr it to.

Un at teggiam ento posit ivo nei confront i della com unicazione nella m adrelingua com porta la 
disponibilità a un dialogo cr it ico e cost rut t ivo, la consapevolezza delle qualità estet iche e la volontà 
di perseguir le nonché un interesse a interagire con gli alt r i.  Ciò com porta la consapevolezza 
dell’im pat to della lingua sugli alt r i e la necessità di capire e usare la lingua in m odo posit ivo e 
socialm ente responsabile.

(1) Nel contesto delle società m ult iculturali e m ult ilinguist iche europee si dà at to che la m adrelingua può non 
essere sem pre una lingua uffi ciale dello Stato m em bro e che la capacità di com unicare in una lingua uffi ciale è 
condizione essenziale per assicurare la piena partecipazione dell’indiv iduo nella società. I n alcuni Stat i m em bri la 
lingua m adre può essere una delle var ie lingue uffi ciali.  Provvedim ent i per  affrontare sim ili casi e per applicare 
la defi nizione di conseguenza r ient rano nella responsabilit à dei singoli Stat i m em bri conform em ente alle loro 
esigenze e circostanze specifi che.
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 2. Com unicazione in lingue st raniere  (2)

Defi nizione:

La com unicazione nelle lingue st raniere condivide essenzialm ente le pr incipali abilità r ichieste 
per la com unicazione nella m adrelingua:  essa si basa sulla capacità di com prendere, esprim ere 
e interpretare concet t i,  pensier i,  sent im ent i, fat t i e opinioni in form a sia orale sia scr it ta — 
com prensione orale, espressione orale, com prensione scr it ta ed espressione scr it ta — in una 
gam m a appropriata di contest i sociali e culturali — ist ruzione e form azione, lavoro, casa, tem po 
libero — a seconda dei desideri o delle esigenze individuali.  La com unicazione nelle lingue 
st raniere r ichiede anche abilità quali la m ediazione e la com prensione interculturale. I l livello 
di padronanza di un individuo varia inevitabilm ente t ra le quat t ro dim ensioni (com prensione 
orale, espressione orale, com prensione scr it ta ed espressione scr it ta)  e t ra le diverse lingue e a 
seconda del suo background sociale e culturale, del suo am biente e delle sue esigenze e/ o dei 
suoi interessi.

Conoscenze, abilità e at t itudini essenziali legate a tale com petenza:

La com petenza in lingue st raniere r ichiede la conoscenza del vocabolar io e della gram m at ica 
funzionale e una consapevolezza dei pr incipali t ipi di interazione verbale e dei regist r i del 
linguaggio. È im portante anche la conoscenza delle convenzioni sociali,  dell’aspet to culturale e 
della variabilità dei linguaggi. 
 
Le abilità essenziali per la com unicazione in lingue st raniere consistono nella capacità di 
com prendere m essaggi di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, 
com prendere e produrre test i appropriat i alle esigenze individuali.  Le persone dovrebbero 
essere anche in grado di usare adeguatam ente i sussidi e di im parare le lingue anche in m odo 
inform ale nel contesto dell’apprendim ento perm anente.

Un at teggiam ento posit ivo com porta l’apprezzam ento della diversità culturale nonché l’interesse 
e la curiosità per le lingue e la com unicazione interculturale.

3. Com petenza m atem at ica e com petenze di base in cam po scient ifi co e tecnologico

Defi nizione:

A -  La com petenza m atem at ica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero m atem at ico per 
r isolvere una serie di problem i in situazioni quot idiane. Partendo da una solida padronanza delle 
com petenze aritm et icom atem at iche, l’accento è posto sugli aspet t i del processo e dell’at t iv ità 
olt re che su quelli della conoscenza. La com petenza m atem at ica com porta, in m isura variabile, 
la capacità e la disponibilità a usare m odelli m atem at ici di pensiero (pensiero logico e spaziale)  
e di presentazione ( form ule, m odelli,  cost rut t i,  grafi ci, carte) .

B -  La com petenza in cam po scient ifi co si r ifer isce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insiem e 
delle conoscenze e delle m etodologie possedute per spiegare il m ondo che ci circonda sapendo 
ident ifi care le problem at iche e t raendo le conclusioni che siano basate su fat t i com provat i. La 

(2) È im portante r iconoscere che m olt i europei v ivono in fam iglie o com unità bilingui o m ult ilingui e che la lingua 
uffi ciale del paese in cui v ivono può non essere la loro lingua m adre. Per quest i gruppi tale com petenza può 
r ifer irsi a una lingua uffi ciale piut tosto che a una lingua st raniera. Le loro necessità,  m ot ivazioni e ragioni sociali 
e/ o econom iche per sviluppare tale com petenza a sostegno della loro integrazione differ iranno, ad esem pio, da 
quelle delle persone che im parano una lingua st raniera per v iaggiare o lavorare. Spet ta ai singoli Stat i m em bri 
adot tare m isure per tener conto di siffat t i casi e applicare la defi nizione di conseguenza, secondo le loro specifi che 
esigenze e circostanze.
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com petenza in cam po tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e m etodologia 
per dare r isposta ai desideri o bisogni avvert it i dagli esseri um ani. La com petenza in cam po 
scient ifi co e tecnologico com porta la com prensione dei cam biam ent i determ inat i dall’at t iv ità 
um ana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cit tadino.

Conoscenze, abilità e at t itudini essenziali legate a tale com petenza:

A -  La conoscenza necessaria nel cam po della m atem at ica com prende una solida conoscenza del 
calcolo, delle m isure e delle st rut ture, delle operazioni di base e delle presentazioni m atem at iche 
di base, una com prensione dei term ini e dei concet t i m atem at ici e una consapevolezza dei 
quesit i cui la m atem at ica può fornire una r isposta. 

Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i pr incipi e processi m atem at ici di 
base nel contesto quot idiano nella sfera dom est ica e sul lavoro nonché per seguire e vagliare 
concatenazioni di argom ent i. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere un ragionam ento 
m atem at ico, di cogliere le prove m atem at iche e di com unicare in linguaggio m atem at ico olt re 
a saper usare i sussidi appropriat i.

Un’at t itudine posit iva in relazione alla m atem at ica si basa sul r ispet to della verità e sulla 
disponibilità a cercare m ot ivazioni e a determ inarne la validità.

B -  Per quanto concerne la scienza e tecnologia, la conoscenza essenziale com prende i pr incipi 
di base del m ondo naturale, i concet t i,  pr incipi e m etodi scient ifi ci fondam entali,  la tecnologia 
e i prodot t i e processi tecnologici, nonché la com prensione dell’im pat to della scienza e della 
tecnologia sull’am biente naturale. Queste com petenze dovrebbero consent ire alle persone di 
com prendere m eglio i progressi, i lim it i e i r ischi delle teorie e delle applicazioni scient ifi che e 
della tecnologia nella società in senso lato ( in relazione alla presa di decisioni, ai valor i,  alle 
quest ioni m orali,  alla cultura, ecc.) .

Le abilità com prendono la capacità di ut ilizzare e m aneggiare st rum ent i e m acchinari tecnologici 
nonché dat i scient ifi ci per raggiungere un obiet t ivo o per form ulare una decisione o conclusione 
sulla base di dat i probant i. Le persone dovrebbero essere anche in grado di r iconoscere gli 
aspet t i essenziali dell’indagine scient ifi ca ed essere capaci di com unicare le conclusioni e i 
ragionam ent i afferent i.

Questa com petenza com prende un’at t itudine di valutazione cr it ica e curiosità, un interesse 
per quest ioni et iche e il r ispet to sia per la sicurezza sia per la sostenibilità, in part icolare per 
quanto concerne il progresso scient ifi co e tecnologico in relazione all’individuo, alla fam iglia, 
alla com unità e alle quest ioni di dim ensione globale.

 4. Com petenza digita le

Defi nizione:

la com petenza digitale consiste nel saper ut ilizzare con dim est ichezza e spir ito cr it ico le tecnologie 
della società dell’inform azione (TSI )  per il lavoro, il tem po libero e la com unicazione. Essa è 
supportata da abilità di base nelle TI C:  l’uso del com puter per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scam biare inform azioni nonché per com unicare e partecipare a ret i 
collaborat ive t ram ite I nternet .

Conoscenze, abilità e at t itudini essenziali legate a tale com petenza

La com petenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della natura, del 
ruolo e delle opportunità delle TSI  nel quot idiano:  nella vita pr ivata e sociale com e anche al lavoro. 
I n ciò r ient rano le pr incipali applicazioni inform at iche com e t rat tam ento di test i,  fogli elet t ronici, 
banche dat i,  m em orizzazione e gest ione delle inform azioni olt re a una consapevolezza delle 
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opportunità e dei potenziali r ischi di I nternet  e della com unicazione t ram ite i support i elet t ronici 
(e-m ail,  st rum ent i della rete)  per il lavoro, il tem po libero, la condivisione di inform azioni e le ret i 
collaborat ive, l’apprendim ento e la r icerca. Le persone dovrebbero anche essere consapevoli di 
com e le TSI  possono coadiuvare la creat ività e l’innovazione e rendersi conto delle problem at iche 
legate alla validità e all’affi dabilità delle inform azioni disponibili e dei pr incipi giur idici ed et ici 
che si pongono nell’uso interat t ivo delle TSI .

Le abilità necessarie com prendono:  la capacità di cercare, raccogliere e t rat tare le inform azioni 
e di usarle in m odo cr it ico e sistem at ico, accertandone la pert inenza e dist inguendo il reale dal 
vir tuale pur r iconoscendone le correlazioni. Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare 
st rum ent i per produrre, presentare e com prendere inform azioni com plesse ed essere in grado di 
accedere ai servizi basat i su I nternet , farvi r icerche e usarli.  Le persone dovrebbero anche essere 
capaci di usare le TSI  a sostegno del pensiero cr it ico, della creat ività e dell’innovazione.

L’uso delle TSI  com porta un’at t itudine cr it ica e r ifl essiva nei confront i delle inform azioni disponibili 
e un uso responsabile dei m ezzi di com unicazione interat t iv i.  Anche un interesse a im pegnarsi 
in com unità e ret i a fi ni culturali,  sociali e/ o professionali serve a rafforzare tale com petenza.

 5. I m parare a im parare

Defi nizione:

I m parare a im parare è l’abilità di perseverare nell’apprendim ento, di organizzare il proprio 
apprendim ento anche m ediante una gest ione effi cace del tem po e delle inform azioni, sia a 
livello individuale che in gruppo. Questa com petenza com prende la consapevolezza del proprio 
processo di apprendim ento e dei propri bisogni, l’ident ifi cazione delle opportunità disponibili 
e la capacità di sorm ontare gli ostacoli per apprendere in m odo effi cace. Questa com petenza 
com porta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assim ilazione di nuove conoscenze e abilità com e 
anche la r icerca e l’uso delle opportunità di or ientam ento. I l fat to di im parare a im parare 
fa sì che i discent i prendano le m osse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 
esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tut ta una serie di contest i:  a 
casa, sul lavoro, nell’ist ruzione e nella form azione. La m ot ivazione e la fi ducia sono elem ent i 
essenziali perché una persona possa acquisire tale com petenza.

Conoscenze, abilità e at t itudini essenziali legate a tale com petenza:

Laddove l’apprendim ento è fi nalizzato a part icolar i obiet t iv i lavorat ivi o di carr iera, una persona 
dovrebbe essere a conoscenza delle com petenze, conoscenze, abilità e qualifi che r ichieste. I n 
tut t i i casi im parare a im parare com porta che una persona conosca e com prenda le proprie 
st rategie di apprendim ento prefer ite, i punt i di forza e i punt i deboli delle proprie abilità e 
qualifi che e sia in grado di cercare le opportunità di ist ruzione e form azione e gli st rum ent i di 
or ientam ento e/ o sostegno disponibili.
Le abilità per im parare a im parare r ichiedono anzitut to l’acquisizione delle abilità di base com e 
la let tura, la scr it tura e il calcolo e l’uso delle com petenze TI C necessarie per un apprendim ento 
ulter iore. A part ire da tali com petenze una persona dovrebbe essere in grado di acquisire, 
procurarsi, elaborare e assim ilare nuove conoscenze e abilità. Ciò com porta una gest ione effi cace 
del proprio apprendim ento, della propria carr iera e dei propri schem i lavorat ivi e, in part icolare, 
la capacità di perseverare nell’apprendim ento, di concent rarsi per periodi prolungat i e di r ifl et tere 
in m odo cr it ico sugli obiet t iv i e le fi nalità dell’apprendim ento. Una persona dovrebbe essere in 
grado di consacrare del tem po per apprendere autonom am ente e con autodisciplina, m a anche 
per lavorare in m odo collaborat ivo quale parte del processo di apprendim ento, di cogliere i 
vantaggi che possono derivare da un gruppo eterogeneo e di condividere ciò che ha appreso. Le 
persone dovrebbero inolt re essere in grado di organizzare il proprio apprendim ento, di valutare 
il proprio lavoro e di cercare consigli,  inform azioni e sostegno, ove necessario.

Un’at t itudine posit iva com prende la m ot ivazione e la fi ducia per perseverare e r iuscire 
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42         Il nuovo obbligo di ist ruzione: cosa cam bia nella  scuola?

nell’apprendim ento lungo tut to l’arco della vita. Un’at t itudine ad affrontare i problem i per 
r isolverli serve sia per il processo di apprendim ento stesso sia per poter gest ire gli ostacoli 
e il cam biam ento. I l desiderio di applicare quanto si è appreso in precedenza e le proprie 
esperienze di vita nonché la curiosità di cercare nuove opportunità di apprendere e di applicare 
l’apprendim ento in una gam m a di contest i della vita sono elem ent i essenziali di un’at t itudine 
posit iva.

 6.  Com petenze sociali e  civiche

Defi nizione:

Queste includono com petenze personali,  interpersonali e interculturali e r iguardano tut te le form e 
di com portam ento che consentono alle persone di partecipare in m odo effi cace e cost rut t ivo 
alla vita sociale e lavorat iva, in part icolare alla vita in società sem pre più diversifi cate, com e 
anche a r isolvere i confl it t i ove ciò sia necessario. La com petenza civica dota le persone degli 
st rum ent i per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concet t i e delle 
st rut ture sociopolit ici e all’im pegno a una partecipazione at t iva e dem ocrat ica.

Conoscenze, abilità e at t itudini essenziali legate a tale com petenza:

A -  La com petenza sociale è collegata al benessere personale e sociale che r ichiede la 
consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute fi sica e m entale 
ot t im ali,  intese anche quali r isorse per se stessi, per la propria fam iglia e per l’am biente sociale 
im m ediato di appartenenza e la conoscenza del m odo in cui uno st ile di vita sano vi può 
cont r ibuire. Per un’effi cace partecipazione sociale e interpersonale è essenziale com prendere i 
codici di com portam ento e le m aniere generalm ente accet tat i in diversi am bient i e società (ad 
esem pio sul lavoro) . È alt resì im portante conoscere i concet t i di base r iguardant i gli individui, 
i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non discr im inazione t ra i sessi, la società 
e la cultura. È essenziale inolt re com prendere le dim ensioni m ult iculturali e socioeconom iche 
delle società europee e il m odo in cui l’ident ità culturale nazionale interagisce con l’ident ità 
europea.

La base com une di questa com petenza com prende la capacità di com unicare in m odo cost rut t ivo 
in am bient i diversi, di m ost rare tolleranza, di esprim ere e di com prendere diversi punt i di vista, 
di negoziare con la capacità di creare fi ducia e di essere in consonanza con gli alt r i.  Le persone 
dovrebbero essere in grado di venire a capo di st ress e frust razioni e di esprim ere quest i ult im i in 
m odo cost rut t ivo e dovrebbero anche dist inguere t ra la sfera personale e quella professionale.

La com petenza si basa sull’at t itudine alla collaborazione, l’assert ività e l’integrità. Le persone 
dovrebbero provare interesse per lo sviluppo socioeconom ico e la com unicazione interculturale, 
e dovrebbero apprezzare la diversità e r ispet tare gli alt r i ed essere pronte a superare i pregiudizi 
e a cercare com prom essi.

B -  La com petenza civica si basa sulla conoscenza dei concet t i di dem ocrazia, giust izia, 
uguaglianza, cit tadinanza e dir it t i civili,  anche nella form a in cui essi sono form ulat i nella 
Carta dei dir it t i fondam entali dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella 
form a in cui sono applicat i da diverse ist ituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo 
e internazionale. Essa com prende la conoscenza delle vicende contem poranee nonché dei 
pr incipali event i e tendenze nella stor ia nazionale, europea e m ondiale. Si dovrebbe inolt re 
sviluppare la consapevolezza degli obiet t iv i,  dei valor i e delle polit iche dei m ovim ent i sociali 
e polit ici.  È alt resì essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, nonché delle st rut ture, 
dei pr incipali obiet t iv i e dei valor i dell’UE, com e pure una consapevolezza delle diversità e delle 
ident ità culturali in Europa.

Le abilità in m ateria di com petenza civica r iguardano la capacità di im pegnarsi in m odo effi cace 
con gli alt r i nella sfera pubblica nonché di m ost rare solidarietà e interesse per r isolvere i problem i 
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che r iguardano la collet t iv ità locale e la com unità allargata. Ciò com porta una r ifl essione cr it ica 
e creat iva e la partecipazione cost rut t iva alle at t iv ità della collet t iv ità o del vicinato, com e anche 
la presa di decisioni a tut t i i livelli,  da quello locale a quello nazionale ed europeo, in part icolare 
m ediante il voto.

I l pieno r ispet to dei dir it t i um ani, t ra cui anche quello dell’uguaglianza quale base per la 
dem ocrazia, la consapevolezza e la com prensione delle differenze t ra sistem i di valor i di diversi 
gruppi religiosi o etnici pongono le basi per un at teggiam ento posit ivo. Ciò signifi ca m anifestare 
sia un senso di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa in 
generale e al m ondo, sia la disponibilità a partecipare al processo decisionale dem ocrat ico a 
tut t i i livelli.  Vi r ient ra anche il fat to di dim ost rare senso di responsabilità, nonché com prensione 
e r ispet to per i valor i condivisi, necessari ad assicurare la coesione della com unità, com e il 
r ispet to dei pr incipi dem ocrat ici.  La partecipazione cost rut t iva com porta anche at t iv ità civili,  
il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a 
r ispet tare i valor i e la sfera pr ivata degli alt r i.

 7.  Senso di iniziat iva e di im prenditoria lità

Defi nizione:

I l senso di iniziat iva e l’im prenditor ialità concernono la capacità di una persona di t radurre le 
idee in azione. I n ciò r ient rano la creat ività, l’innovazione e l’assunzione di r ischi, com e anche 
la capacità di pianifi care e di gest ire proget t i per raggiungere obiet t iv i.  È una com petenza che 
aiuta gli individui, non solo nella loro vita quot idiana, nella sfera dom est ica e nella società, 
m a anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter 
cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze 
più specifi che di cui hanno bisogno coloro che avviano o cont r ibuiscono ad un’at t iv ità sociale o 
com m erciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valor i et ici e prom uovere il buon 
governo.

Conoscenze, abilità e at t itudini essenziali legate a tale com petenza:

La conoscenza necessaria a tal fi ne com prende l’abilità di ident ifi care le opportunità disponibili 
per at t iv ità personali,  professionali e/ o econom iche, com prese quest ioni più am pie che fanno 
da contesto al m odo in cui le persone vivono e lavorano, com e ad esem pio una conoscenza 
generale del funzionam ento dell’econom ia, delle opportunità e sfi de che si t rovano ad affrontare 
i dator i di lavoro o un’organizzazione. Le persone dovrebbero essere anche consapevoli della 
posizione et ica delle im prese e del m odo in cui esse possono avere un effet to benefi co, ad 
esem pio m ediante il com m ercio equo e solidale o cost ituendo un’im presa sociale.

Le abilità concernono una gest ione proget tuale proat t iva (che com prende ad esem pio 
la capacità di pianifi cazione, di organizzazione, di gest ione, di leadership e di delega, di 
analisi,  di com unicazione, di rendicontazione, di valutazione e di regist razione) , la capacità 
di rappresentanza e negoziazione effi caci e la capacità di lavorare sia individualm ente sia in 
collaborazione all’interno di gruppi. Occorre anche la capacità di discernim ento e di ident ifi care 
i propri punt i di forza e i propri punt i deboli e di soppesare e assum ersi r ischi all’occorrenza.

Un’at t itudine im prenditor iale è carat ter izzata da spir ito di iniziat iva, capacità di ant icipare gli 
event i, indipendenza e innovazione nella vita pr ivata e sociale com e anche sul lavoro. I n ciò 
r ient rano la m ot ivazione e la determ inazione a raggiungere obiet t iv i,  siano essi personali,  o 
com uni con alt r i,  anche sul lavoro.
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 8. Consapevolezza ed espressione culturali

Defi nizione:

Consapevolezza dell’im portanza dell’espressione creat iva di idee, esperienze ed em ozioni in 
un’am pia varietà di m ezzi di com unicazione, com presi la m usica, le art i dello spet tacolo, la 
let teratura e le art i v isive.

Conoscenze, abilità e at t itudini essenziali legate a tale com petenza:

La conoscenza culturale presuppone una consapevolezza del retaggio culturale locale, nazionale 
ed europeo e della sua collocazione nel m ondo. Essa r iguarda una conoscenza di base delle 
pr incipali opere culturali,  com prese quelle della cultura popolare contem poranea. È essenziale 
cogliere la diversità culturale e linguist ica in Europa e in alt re part i del m ondo, la necessità di 
preservarla e l’im portanza dei fat tor i estet ici nella vita quot idiana.

Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia con l’espressione:  la valutazione e 
l’apprezzam ento delle opere d’arte e delle esibizioni art ist iche nonché l’autoespressione m ediante 
un’am pia gam m a di m ezzi di com unicazione facendo uso delle capacità innate degli individui. 
Tra le abilità vi è anche la capacità di correlare i propri punt i di vista creat ivi ed espressivi ai 
pareri degli alt r i e di ident ifi care e realizzare opportunità sociali ed econom iche nel contesto 
dell’at t iv ità culturale. L’espressione culturale è essenziale nello sviluppo delle abilità creat ive, 
che possono essere t rasfer ite in m olt i contest i professionali.

Una solida com prensione della propria cultura e un senso di ident ità possono cost ituire la base 
di un at teggiam ento aperto verso la diversità dell’espressione culturale e del r ispet to della 
stessa. Un at teggiam ento posit ivo è legato anche alla creat ività e alla disponibilità a colt ivare la 
capacità estet ica t ram ite l’autoespressione art ist ica e la partecipazione alla vita culturale.
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