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Ri-comprendere i media, al 
tempo della Rete e del digitale. 
Perché le piattaforme “sono un 
campo di battaglia in cui si ripro-

ducono continuamente valori, estetiche e visioni politiche”; con esse, 
gli ambienti individuali e collettivi in cui conduciamo le nostre esi-
stenze, le relazioni interumane, le forme della partecipazione e della 
sfera pubblica. Note e recensioni della sezione monografica che apre 
il fascicolo discutono lavori recenti sul nuovo capitalismo delle piatta-
forme, o capitalismo digitale, analizzando la concentrazione di pote-
re economico, infrastrutturale e politico-culturale che le piattaforme 
producono; ma anche lo spazio che potenzialmente aprono a forme 
di innovazione ed emancipazione. Nell’uno e nell’altro caso, esse co-
stituiscono una sfida per le dinamiche della democrazia. La sezione 
non trascura la persistente centralità, pur in un ecosistema informativo 
enormemente cambiato e caratterizzato da nuove forme di convergen-
za con il digitale, dei media analogici come strumenti per la produzio-
ne di auto-narrazioni, di propaganda, di spettacolo politico, di azione 
pastorale. Completano l’articolato e penetrante esercizio di una nuova 
operazione di comprensione dei media al quale ci conduce Stefano 
Cristante, che ha curato la sezione, l’esame di testi dedicati alla teoria 
della comunicazione: nella sistematizzazione che ne propone un ma-
nuale, e nell’analisi “diagonale e laterale” del compianto Michel Serres.

Il classico in discussione, in occasione della ristampa dell’edizione 
italiana, è Storia e coscienza di classe di GyÖrgy Lukács (1923). Luca 
Corchia ha raccolto e organizzato le riflessioni di Giorgio Cesarale 
(che firma una nuova introduzione al testo), Luca Micaloni, Stefano 
Petrucciani e Laura Pennacchi (che disseppellisce dai suoi appunti e 
dalla sua tesi di laurea una settimana di conversazioni mattutine con 
Lukács, a Budapest, nel lontano 1970) sulle tesi eterodosse del marxi-
sta ungherese, riproposte per la valenza analitico-critica nei confron-
ti delle condizioni materiali e immateriali di riproduzione anche del 
mondo attuale.

presentazione
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A partire da questo numero, indiscipline si propone di mettere a tema 
sistematicamente il ruolo delle scienze sociali oggi. Si cimentano sulla 
materia, in una specie di dialogo a distanza, Ambrogio Santambrogio e 
Mirella Giannini, sostanzialmente concordi nell’osservare la progressi-
va scomparsa del pensiero critico. Le vie che essi indicano per sfuggire 
a politiche, norme, regolamenti e scelte che, dentro e fuori dall’Univer-
sità e a differenti livelli, minacciano di condannare all’insignificanza 
sociale la sociologia e le scienze sociali risultano differenti, ma allineate 
nel chiedere un agire che consiste nell’elaborazione di un sapere critico 
come (messo a) servizio (del) pubblico.

Le sezioni non monografiche del fascicolo introducono alla lettura 
di testi dedicati a nozioni importanti: l’idea di nazione e la sua per-
durante resilienza (Alessandro Cavalli); la categoria dell’austerità e le 
operazioni condotte in suo nome sin dagli anni Venti del Novecento 
(Mauro Agostini); la felicità nella società dei consumi (Paolo Iagulli); 
l’evoluzione delle tecnologie dell’Intelligenza Artificiale e il loro go-
verno attuale e futuro (Mariella Berra). E ancora: il rapporto tra po-
pulismo di destra e società civile in Germania (Federico Quadrelli); 
la natura storico-sociale della società e la sua relazione con l’immagi-
nazione produttiva e riproduttiva (Paul Blokker); sino a questioni che 
potremmo dire fondanti per le scienze sociali, come il rapporto tra 
azioni individuali e ordine internazionale (Luigi Cimmino) e la for-
malizzazione degli asserti e dei loro nessi logici (Paolo Montesperelli). 
Forse senza modestia: molti dei saggi presentati (i testi recensiti e i 
testi che li recensiscono) potrebbero utilmente alimentare il dibattito 
pubblico sui temi indicati e contribuire a sottrarlo – tornando al ruolo 
delle scienze sociali – “all’incalzante martellamento degli opinionisti”.

La sezione monografica del prossimo numero, curata da Davide 
Borrelli, sarà dedicata al tema della meritocrazia.    
    

Il Coordinamento editoriale


