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Tutta l ’infelicità degli uomini deriva dal fatto 
di non sapere stare seduti in una stanza
(Pascal, Pensieri, Rizzoli, Milano, 2018, p. 63)

La seconda annata della nostra rivista si apre con un monografico de-
dicato alla pandemia. Inevitabilmente, si potrebbe dire. In questi due 
anni pandemici, sono uscite numerose pubblicazioni e ricerche de-
dicate a questo tema e un po’ tutte le discipline hanno affrontato la 
questione, partendo dai loro punti di vista specifici. Anche le scienze 
sociali si sono ritagliate un proprio spazio di approfondimento e di 
analisi. In effetti, nella preparazione del nostro monografico, abbiamo 
scoperto una mole talmente vasta di pubblicazioni che abbiamo subito 
rinunciato all’idea di farne una rassegna esaustiva. Paola Borgna, cura-
trice del monografico, ha scelto di presentare alcuni volumi o numeri 
monografici di riviste, puntando sulla eterogeneità dei contributi: si 
va da testi che partono da un punto di vista ampio e generale (Morin, 
Campi, Zizek); ad una ricerca empirica sui mesi di lockdown (Affuso, 
Parini, Santambrogio); fino a testi che affrontano aspetti inaspettati e 
interessanti, come l’immaginario pandemico o l’attualità dei Promessi 
sposi; e senza tralasciare una ricognizione su numeri monografici di 
riviste on line e su altri materiali digitali. La rivista tornerà in futuro su 
questa produzione, nella consapevolezza che la pandemia rappresenta 
un punto di svolta epocale della nostra esperienza collettiva.

Le tre note critiche che seguono, dedicate a Piero Sraffa e al suo 
Produzione di merci a mezzo di merci, inaugurano una nuova rubrica: la 
presentazione di un classico. La rubrica vuole essere un invito alla (ri)
lettura, ma anche un momento di discussione e di approfondimento 
di testi sempre attuali. Un ringraziamento particolare va a Guglielmo 
Chiodi, che ha curato questa importante sezione. Le successive note 

presentazione
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critiche riprendono alcune temi già affrontati (il “futuro della demo-
crazia”; i processi di valutazione e di trasformazione dell’Università; 
l’epistemologia scientifica; ecc.), mentre altre portano nuove questioni 
all’attenzione dei lettori della rivista (la situazione americana; il tema 
del riconoscimento; alcuni temi classici della sociologia e delle scienze 
sociali; ecc.). Ci piace segnalare la nota critica dedicata ad un libro di 
Silvana Greco che presenta l’avventurosa e sconcertante vita di Moses 
Dobrushka, ai più sconosciuto, ma che può essere a buon titolo con-
siderato tra i fondatori della sociologia. Inoltre, anche la nota critica a 
più mani, curata da Luca Corchia, al libro di Simon Susen può costi-
tuire un precedente per future analisi di testi particolarmente signifi-
cativi. Chiudono alcune recensioni, dedicate a libri che affrontano la 
questione del lavoro (altro tema a noi caro); le pratiche discorsive della 
giustizia nelle aule dei tribunali; la questione della sicurezza e dei di-
ritti. Anche qui ci sia consentito sottolineare la recensione ad un libro 
dedicato a Simonetta Tabboni, scomparsa qualche anno fa, e al suo 
importante contributo alle scienze sociali. 

Il monografico del prossimo numero sarà incentrato sull’Europa (a 
cura di Massimo Pendenza), mentre l’autore ‘classico’ di cui ripropor-
remo la lettura sarà Ernesto de Martino.

Il Coordinamento editoriale
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Un gigantesco esperimento 
sociale: è una delle figure 
con cui ci si è spesso riferiti 
alla pandemia da Covid-19. 

Cosa accade quando milioni di uomini e donne lavorano da casa e 
comunicano solo a distanza? Quando scuole e università adottano la 
didattica online? Quando i servizi per l’infanzia (e come quelli molti 
altri) interrompono la loro attività? Quando il distanziamento diventa 
la regola? Quando cambia il posto che la morte e i morti occupano 
nella vita collettiva? 

La pandemia ha problematizzato quella che i sociologi sono soliti 
considerare la solo apparente ovvietà della vita sociale, il suo “natura-
le” scorrere, dando corpo – letteralmente – a uno dei quesiti fondativi 
della disciplina: come è possibile la società? Definire la pandemia – 
come è stato fatto – un laboratorio vivente per l’analisi sociologica, e 
per le scienze sociali in generale, significa riferirsi al fatto che essa ha 
stimolato una gran quantità di lavoro teorico ed empirico su diversi 
aspetti dell’organizzazione sociale messi alla prova dalla crisi sanitaria, 
ma pure sui suoi possibili “dopo”. In ciò, finendo per funzionare anche 
come un evidenziatore (altra immagine frequentemente utilizzata) di 
criticità e di disuguaglianze preesistenti alla pandemia, che la pande-
mia stessa ha contribuito ad accrescere.

Di una piccola parte di quel lavoro le pagine che seguono intendo-
no rendere conto, presentando al lettore alcuni degli interrogativi di 
fondo che l’hanno percorso: sul rapporto tra uomo e natura, tra locale 
e globale, tra economia e società, tra virus biologici e virus ideologici, 
tra vecchi paradigmi e nuovi paradigmi; sui diversi tipi di crisi (sanita-
rie, economiche, sociali, politiche) che nella pandemia da Covid-19 si 
accumulano e interagiscono; sul ruolo dei media nella costruzione del 
discorso pubblico sulla pandemia; sul contributo di trame artistiche, 
cinematografiche e letterarie alla costruzione di quel principio produt-
tivo della realtà che è l’immaginario (pandemico); su vita quotidiana 
e universi simbolici in situazione straordinarie; sui significati sociali di 
artefatti tecnici come le maschere filtranti.

presentazione
sezione monografica
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Due segnalazioni. Pubblicati per la gran parte nel 2020, i testi di-
scussi nelle pagine che seguono sono in alcuni casi espressamente pre-
sentati da autori e autrici come una sorta di diario di bordo, “lettura 
in tempo reale”, instant books. Una nota, poi, ne raccoglie un certo nu-
mero di liberamente disponibili in formato digitale, a testimonianza di 
un genere di sensibilità per l’accessibilità che probabilmente proprio i 
tempi pandemici hanno contribuito a sviluppare.

Paola Borgna




