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Metaemozioni, scienze sociali e storia mondiale 
per le competenze interpersonali, interculturali, sociali, civiche  
 
 
Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica 
 
Definizione: queste competenze riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche 
a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla 
vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica. 
 
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza 
 
A. Il benessere personale e sociale richiede la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute 
fisica e mentale ottimali, intese anche quali risorse per sé stessi e per la propria famiglia e la conoscenza del modo in cui uno 
stile di vita sano vi può contribuire. Per un’efficace partecipazione sociale e interpersonale è essenziale comprendere i codici di 
comportamento e le maniere generalmente accettati in diversi contesti e società (ad esempio sul lavoro) e conoscere i concetti 
di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità tra i sessi, la società e la cultura. È essenziale 
inoltre comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l’identità culturale 
nazionale interagisce con l’identità europea. 
Le abilità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di 
negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri sono gli elementi al nocciolo di questa 
competenza. Le persone dovrebbero essere in grado di venire a capo di stress e frustrazioni in modo costruttivo e dovrebbero 
anche distinguere tra la sfera personale e quella professionale. 
Per quanto concerne le attitudini questa competenza si basa sulla collaborazione, assertività e integrità. Le persone 
dovrebbero provare interesse per lo sviluppo socioeconomico, la comunicazione interculturale, la diversità dei valori e il 
rispetto degli altri ed essere pronte a superare i pregiudizi e a cercare compromessi. 
 
B. La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma 
in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e quali sono 
applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale. È anche essenziale la conoscenza 
dei principali eventi, tendenze e agenti del cambiamento nella storia nazionale, europea e mondiale come anche nel mondo 
presente, con un’attenzione particolare per la diversità europea, ed è anche essenziale la conoscenza degli obiettivi, dei valori 
e delle politiche dei movimenti sociali e politici. 
Le abilità riguardano la capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica, di mostrare solidarietà e 
interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività locale e la comunità più ampia. Ciò comporta una riflessione 
critica e creativa e la partecipazione costruttiva alle attività della collettività/del vicinato come anche la presa di decisioni a 
tutti i livelli, da quello locale a quello nazionale ed europeo, in particolare mediante il voto. 
Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello della parità quale base per la democrazia, la consapevolezza e 
comprensione delle differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici pongono le basi per un'attitudine positiva. 
In ciò rientra anche la manifestazione del senso di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa in 
generale e al mondo (o almeno alla parte di mondo in cui si vive) oltre alla disponibilità a partecipare al processo decisionale 
democratico a tutti i livelli. La partecipazione costruttiva comporta anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla 
coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori e la privacy degli altri. 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
varata a Bruxelles il 10 novembre 2005 

 
Risorse a disposizione nel sito  www.storiairreer.it 
 
MATERIALI DI STUDIO/LAVORO 
Punti di riferimento 
I saperi 
Le indicazione della comunità europea 
I programmi, curricoli, indicazioni nazionali di storia 
Il dibattito sui programmi, curricoli, indicazioni nazionali 
Temi e storiografia 
La storia mondiale 
Le storie degli altri 
La storia del novecento 
La mediazione didattica 
Strategie e metodi di insegnamento e di apprendimento in storia (laboratorio) 
Cosa sono e come si costruiscono moduli/unità di insegnamento/apprendimento di storia 
 
BUONE PRATICHE 
Esempi di progettazione per la scuola di base 
Esempi di progettazione per la scuola superiore 
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