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La Pedagogia, intesa come analisi tanto dei processi educativi, quanto del rela-
tivo risultato in termini di capitale umano, sta assumendo un valore emergente 
ogniqualvolta avviene un mutamento culturale della società. Non è quindi un 
caso se viene proposta una Collana di Scienze dell’Educazione ad un pub-
blico di lettori interessati al settore della formazione (studenti e insegnanti, 
ma anche genitori ed educatori in senso lato). La Collana si articola in Studi, 
Ricerche e Manuali. Gli Studi hanno il compito di esporre le riflessioni stori-
che, teoriche e sociali sull’educazione e le sue finalità, compiute dai principali 
esponenti della Pedagogia italiana. Le Ricerche, rivolte agli ambiti: storico, 
metodologico, sociale, sperimentale, speciale e psicopedagogico, intendono 
dar conto alla comunità degli studiosi dei risultati di ricerche originali, tenden-
ti a rappresentare il vero volto, sul campo, di una Pedagogia scientifica attuale. 

I Manuali, infine, si propongono ad uso didattico e intendono fare
il punto sullo statuto scientifico dei vari settori disciplinari

che costituiscono il vasto e complesso ambito
delle «Scienze dell’educazione».
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Prefazione

Questo volume si pone all’incrocio di due dei filoni di ricerca 
pedagogica più fertili e innovativi degli ultimi decenni: la peda-
gogia di genere e quella interculturale (Agostinetto 2022; Burgio, 
Lopez 2023). Se queste ultime hanno a lungo seguito percorsi 
autonomi, è comunque sempre stato sentito il bisogno di legger-
ne gli attraversamenti reciproci (Cambi, Campani, Ulivieri 2003; 
Lopez 2018; Lorenzini, Cardellini 2018; Chiappelli, Bernacchi 
2024). Attraversamenti ormai legittimati da una prospettiva inter-
sezionale – pienamente adottata da entrambi i filoni – che sappia 
leggere in modo completo il sistema di privilegi e oppressioni che 
innerva la nostra società.

È oggi qui l’autrice stessa a incarnare tali attraversamenti. Il 
suo percorso biografico (e di ricerca) le hanno infatti permesso di 
conoscere e vivere due Paesi, due culture, due monoteismi predo-
minanti. Non poteva allora che adottare – oltre (e inevitabilmen-
te) a quella interculturale e di genere – una prospettiva (anche) 
autobiografica, che si rifà a un’importante tradizione pedagogica 
(Demetrio 1996; Biffi 2010).

Questo libro parla dell’Iran, paese che – passate migliaia di an-
ni da Ciro il Grande – è ancora oggi considerato un impero, dal 
punto di vista geopolitico (Fabbri 2023), ancora un impero con-
trapposto al “noi”. Se l’Europa infatti fa dei Greci i fondatori di 
una tradizione culturale di cui si dichiara orgogliosamente erede, 
questi Greci combatterono e vinsero contro quella Persia di cui 
l’Iran si è a lungo sentito discendente, attraverso un’ininterrotta 
genealogia culturale. Greci contro Persiani, cristianesimo vs. islam, 
ma anche lotte per la parità di genere vs. patriarcato musulmano 
sono le dicotomie che innervano simbolicamente la contrapposi-
zione tra l’Occidente e l’attuale Repubblica Islamica. Quest’ultima 
si distingue però anche dal resto dell’Islam (sunnita) costituendo 
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invece un punto di riferimento imprescindibile per quello sciita. 
Ancora, neanche la lingua appare unire, creare ponti, dato che il 
persiano non è una lingua araba, ma indoeuropea, e ha con l’Ita-
liano una parentela più stretta che con la lingua parlata negli altri 
Paesi musulmani con cui abbiamo nei secoli stretto contatto.

L’orgoglio iraniano, e le sue testate nucleari, rendono poi stra-
tegico questo Paese anche rispetto all’imperialismo americano, che 
permette all’esercito israeliano una controffensiva alle violenze e ai 
rapimenti subiti che è però diventata il genocidio del popolo pa-
lestinese della striscia di Gaza. La geopolitica, oggi, si gioca però 
anche sui corpi, sulla biopolitica. Armi dell’Occidente sono così 
diventate anche il femonazionalismo e il pink washing. Paese dei 
grandi contrasti, infatti, l’Iran impone oggi il velo in pubblico al-
le donne (e il pensiero non può non andare alla drammatica fine 
di Mahsa Amini), ma mostra pure incredibile ferocia contro i gay, 
impiccati alle gru, ma ha contemporaneamente una legislazione sul 
transgenderismo molto avanzata rispetto ai Paesi viciniori.

Attraversando questi temi l’autrice mette a confronto i diversi 
modelli educativi di genere tra Iran, Islam e Occidente, incammi-
nandosi quindi verso una “intercultura di genere” (Borghi, Barba-
rulli 2010), e rendendo il presente volume una lettura molto utile 
per conoscere, per schierarsi da una parte o dall’altra, eventual-
mente anche dissentendo da queste pagine. Non è forse questo il 
fine e il senso della ricerca scientifica?

Giuseppe Burgio
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