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1 Il pensiero di Peter Sloterdijk si concentra sull'analisi dei fenomeni sociali e culturali contemporanei, attraverso una 

lente filosofica e antropologica. Le sue opere affrontano temi come la condizione umana nel mondo moderno, la 
società globale, la tecnologia e la comunicazione. Sloterdijk promuove una riflessione critica sulle strutture e le 
dinamiche delle società contemporanee, esplorando concetti come la sfera pubblica, l'antropotecnica ed il nichilismo. 
Il suo approccio multidisciplinare e provocatorio offre spunti di riflessione su questioni cruciali legate all'esistenza 
umana e alla costruzione di una <visione del mondo= 3 cfr. Peter SLOTERDIJK, Sfere III. Schiume: sferologia plurale, 
Milano, Raffaello Cortina, 2015, in cui esamina le sfere globali moderne, come la sfera pubblica, la globalizzazione e 
la comunicazione mediatica. 

2 Federica BUONGIORNO, Elogio della distanza. Intervista a Byung-Chul Han. Informazione, potere, neoliberalismo 
[Versione.PDF], <https://www.edizioninottetempo.it/media/productattach/files/3/leggi-lintervista-a-byung-chul-
han-d1988.pdf>, 28/09/2015. 
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3 La Scuola di Francoforte analizza il ruolo della comunicazione nella società contemporanea, concentrandosi sulla sua 

capacità di influenzare l'opinione pubblica e di perpetuare le strutture di potere. Attraverso la teoria critica dei media, 
essa esplora come i mezzi di comunicazione di massa possano essere strumenti di manipolazione ideologica e di 
dominio sociale, mentre si impegna a promuovere una comunicazione più emancipatoria e partecipativa. 

4 Nella <teoria dell'agire comunicativo= di Habermas, la comunicazione è fondamentale per la formazione dell'identità 
individuale e per il funzionamento delle istituzioni sociali: una comunicazione autentica e libera è essenziale per una 
società democratica e inclusiva; di qui la critica alle forme di comunicazione distorte, come la manipolazione mediatica 
e la colonizzazione del mondo della vita da parte del sistema economico. Il pensiero di Habermas promuove invece 
una sfera pubblica aperta e partecipativa, dove i cittadini possono impegnarsi in un dialogo razionale e costruttivo per 
la deliberazione democratica e il cambiamento sociale 3 cfr. Jürgen HABERMAS, Teoria dell'agire comunicativo. 
Razionalità nell'azione e razionalizzazione sociale, Bologna, il Mulino, 2022, vol. 1. 

5 Byung-Chul HAN, Razionalità digitale. La fine dell9agire comunicativo, a cura di Alessandro Grassi, Firenze, goWare, 
2014. 

6 Alessandro GRASSI, Introduzione all9edizione italiana, in Byung-Cul HAN, Razionalità digitale. La fine dell9agire 
comunicativo, a cura di Alessandro Grassi, Firenze, goWare, 2014 - Nello sviluppo della sua opera Han prenderà 
chiaramente una posizione rispetto al tema qui lasciato in bilico e lo farà proprio in riferimento ad un rapporto molto 
stretto che egli legge sull9asse soggetto potere digitale. Sarà chiara la sua condanna del digitale in quanto <dittatura 
dell9Identico e tirannia dell9Uguale=, vera realizzazione di un continuum mimeticamente violento che sopprime la 
libertà degli uomini inaugurando un campo di sterminio a portata di mano e strutturato su misura personale. 
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7 Juan David ALMEYDA SARMIENTO, Prácticas de la amabilidad: una interpretación del pensamiento de Byung-Chul Han, 

in «Areté» 34 (2022) 2, pp. 291-318. 
8 Ibidem. 
9 Andrea RESMINI, Luoghi ed ecosistemi. Vivere il post-digitale, in Simone ARCAGNI (a cura di), I media digitali e 

l9interazione uomo-macchina, Roma, Aracne editrice, 2015, pp. 111-137. 
10 Byung-Chul HAN, Nello sciame. Visioni del digitale, Milano, Nottetempo, 2015. 
11 Ibidem. 
12 Mariarosaria DE SIMONE, Byung-Chul Han, Razionalità digitale. La fine dell9agire comunicativo, in «Journal of 
Educational, Cultural and Psychological Studies» 13 (2016), pp. 229-233. 
13 Marco César de Souza MELO, Psicopolítica em Byung-Chul Han: novas formas de controle na civilização tecnológica. 

Revista Dialectus , in «Revista de Filosofia», 2020, pp. 68-81.  
14 Bernard Stiegler (1952-2020), filosofo francese noto per la sua riflessione sulla tecnologia, la società e l'economia. La 

sua teoria si concentra sulla nozione di "tecnologie della memoria" e sull'impatto della tecnologia sulla percezione del 
tempo, della conoscenza e dell'identità. Stiegler sostiene che l'evoluzione tecnologica, in particolare la 
digitalizzazione, sta influenzando profondamente la nostra capacità di pensare, ricordare e creare significati. Questo 
ha portato alla sua concezione di una "crisi dell'individuazione", in cui le persone perdono la capacità di costruire 
un'identità stabile e coerente a causa della saturazione di stimoli tecnologici. Propone una riflessione critica sul ruolo 
delle tecnologie digitali nella società contemporanea, incoraggiando una maggiore consapevolezza dell'impatto che 
queste hanno sulle nostre vite e sulla nostra esistenza collettiva. 

15 Bernard STRIEGLER, La miseria simbolica. Vol. 1: L'epoca iperindustriale, Parma, Meltemi, 2021, p. 164. 
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16 Mariarosaria DE SIMONE, Byung-Chul Han, Razionalità digitale. La fine dell9agire comunicativo, in «Journal of 

Educational, Cultural and Psychological Studies» 13, 2016, pp. 229-233. 
17 Byung-Chul HAN, La società della stanchezza, Milano, Nottetempo, 2020. 
18 Particolarmente in riferimento ai fenomeni emergenti nella società iper-moderna: vale a dire la discussione sullo 

<stato di eccezione= (Giorgio AGAMBEN, Lo stato di eccezione. Homo sacer, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, Vol. II/1) 
in cui le leggi vengono temporaneamente sospese per affrontare situazioni di emergenza o crisi. Han esplora come 
questa <logica della morte= si manifesti nella società contemporanea, ad esempio attraverso la cultura dell'eccesso, 
della competizione e dell'accelerazione che può portare a fenomeni come il burnout delle norme legali. Agamben 
introduce il concetto di "nuda vita" (Giorgio AGAMBEM, Il potere sovrano e la nuda vita. Homo sacer, Torino, Einaudi, 
2005) per descrivere uno stato di esistenza privato di diritti e protezioni legali, una sorta di "vita biologica" esposta al 
potere sovrano. Han sviluppa questo concetto, esaminando come nella società contemporanea il desiderio di visibilità 
e successo può trasformarsi in una forma di auto-esposizione, riducendo la sfera privata e intima dell'individuo. Così 
anche il concetto di <biopolitica= di Agamben - che riguarda il modo in cui il potere politico governa e gestisce la vita 
degli individui e delle popolazioni - viene applicato alle dinamiche della società iperconnessa e della società di 
prestazione (Byung-Chul HAN, La società della stanchezza, Milano, Nottetempo, 2020), in cui il controllo e la gestione 
della vita si svolgono attraverso strumenti di sorveglianza digitale e l'internalizzazione indolore dei meccanismi di 
potere. 
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19 Il tema della <stanchezza= è una componente significativa nell'opera di Peter Handke, uno degli autori più influenti 

della letteratura contemporanea di lingua tedesca. Handke ha esplorato la condizione umana attraverso molteplici 
sfaccettature, tra cui la stanchezza, che riflette spesso un senso di alienazione, disorientamento e ricerca di significato. 
Nelle opere di Handke, la stanchezza può manifestarsi in diversi modi. In molte sue opere, i personaggi sono spesso 
pervasi da una sensazione di apatia e disimpegno, riflettendo una sorta di esaurimento emotivo e spirituale. Questo 
può essere visto come una risposta alla modernità, con i suoi ritmi frenetici e la mancanza di significato intrinseco. Un 
esempio significativo è il romanzo Il peso del mondo (Peter HANDKE, Il peso del mondo, Milano, Guanda, 2014), in cui 
Handke esplora le vite quotidiane di persone comuni afflitte da una sorta di torpore esistenziale. La narrazione 
dettagliata delle loro routine e dei loro pensieri interiori mette in evidenza la sensazione di stanchezza e vuoto che 
permea le loro esistenze. Handke utilizza la stanchezza come mezzo per esplorare temi più ampi, come l'isolamento, 
la comunicazione (o la mancanza di essa) e la ricerca di significato nella vita. La stanchezza diventa quindi un simbolo 
dell'angoscia esistenziale e della difficoltà di trovare un senso nell'esistenza umana. 

20 Byung-Chul HAN, La società della trasparenza, Milano, Nottetempo, 2014. 
21 Idem, Eros in agonia, Milano, Nottetempo, 2019. 
22 Idem, Nello sciame. Visioni del digitale, Milano, Nottetempo, 2015. 
23 Idem, Psicopolitica, Milano, Nottetempo, 2016. 
24 Idem, La società della trasparenza, Milano, Nottetempo, 2014. 
25 Ivi, p. 39. 
26 Byung-Chul HAN, La società della stanchezza, Milano, Nottetempo, 2020. 
27 Idem, Eros in agonia, Milano, Nottetempo, 2019. 
28 Ibidem. 
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29 Jalees REHAMAN, We Have Become Exhausted Slaves in a Culture of Positivity, 

<https://3quarksdaily.com/3quarksdaily/2016/01/we-have-become-exhausted-slaves-in-a-culture-of-
positivity.htm>, 4/1/2016.  

30 Byung-Chul HAN, Che cos9è il potere?, Milano, Nottetempo, 2019, pp. 13-14. 
31 Idem, L9espulsione dell9Altro, Milano, Nottetempo, 2017, p. 77. 
32 Ivi, p. 19. 
33 Federica BUONGIORNO, Elogio della distanza. Intervista a Byung-Chul Han. Informazione, potere, neoliberalismo 

[Versione.PDF], <https://www.edizioninottetempo.it/media/productattach/files/3/leggi-lintervista-a-byung-chul-
han-d1988.pdf>, 28/09/2015. 

34 Lola S. ALMENDROS, Byung-Chul Han and the Problem of Transparency, in «ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y 
Política»,58, 2018, pp. 175-183. 
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35 Byung-Chul HAN, Che cos9è il potere?, Milano, Nottetempo, 2019. pp. 137-174. 
36 Byung-Chul HAN, Che cos9è il potere?, Milano, Nottetempo, 2019. pp. 66-70. 
37 Elisa ZOCCHI, Stimmung e trascendenza. Il ruolo del pathos in Martin Heidegger, in «Rivista internazionale di 

filosofia e psicologia», 8 (2017)1, pp. 47-60. 
38 Byung-Chul HAN, El corazón de Heidegger. El concepto de 'estado de ánimo' de Martin Heidegger, in «Anuario 

Filosofico», 55 (2021)2, pp. 433-436. 
39 Klaus HELD, Temple anímico fundamental y crítica a la cultura contemporánea en Heidegger, in «Revista Co-herencia» 

2015, vol. 12, n.3, pp. 13-40. 
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40 Martin HEIDEGGER, I concetti fondamentali della filosofia antica, Milano, Adelphi, 2000. 
41 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, Milano, Adelphi, 2018. 
42 Byung-Chul HAN, La società senza dolore, Torino, Einaudi, 2021. 
43 Martin HEIDEGGER, Essere e tempo, Milano, Longanesi, 2005. 
44 Ibidem. 
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45 Byung-Chul HAN, Caras de la muerte, Barcelona, Herder, 2020, p. 21. 
46 Idem, Muerte y alteridad, Barcelona, Herder, 2018, p. 133. 
47 Martin HEIDEGGER, La questione della tecnica, Firenze, goWare, 2017. 
48 Byung-Chul HAN, La società della stanchezza, Milano, Nottetempo, 2020. 
49 Martin HEIDEGGER, La questione della tecnica, Firenze, goWare, 2017; così anche Zygmunt Bauman in Modernità 

liquida (Zygmunt BAUMAN, Modernità liquida, Bari, Laterza, 2002) e Vita liquida (Zygmunt BAUMAN, Vita liquida, 
Bari, Laterza, 2008) discute della fragilità e della precarietà delle relazioni umane nell'era contemporanea, mettendo 
in luce come la globalizzazione e la fluidità dei legami sociali generino forme di alienazione e instabilità. 

50 Martin HEIDEGGER, Essere e tempo, Milano, Longanesi, 2005. 
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51 Byung-Chul HAN, La società della stanchezza, cit. Qui Han prosegue la sua critica alla società contemporanea, 

concentrandosi sulla dimensione della fatica e dello sforzo nella vita quotidiana, e riflettendo sulle conseguenze 
dell'iperattività e dell'eccesso di stimoli, temi che richiamano il concetto heideggeriano di alienazione. 

52 Anche il filosofo Slavoj }i~ek analizza la società contemporanea attraverso una lente psicoanalitica e filosofica, 
evidenziando le contraddizioni e le tensioni interne al capitalismo e alla cultura contemporanea. Benvenuti nel deserto 
del reale (Slavoj }I}EK, Benvenuti nel deserto reale, Parma, Meltemi, 2022) offre una critica radicale della cultura 
dominante e delle sue forme di alienazione. 

53 Anche Jean Baudrillard con opere come La società dei consumi. I suoi miti e le sue strutture (Jean BAUDRILLARD, La 
società dei consumi. I suoi miti e le sue strutture, Bologna, il Mulino, 2010) e Simulacri e impostura. Bestie, Beaubourg, 
apparenze e altri oggetti (Jean BAUDRILLARD, Simulacri e impostura. Bestie, Beaubourg, apparenze e altri oggetti, 
Milano, Pgrego editore, 2022), analizza la società contemporanea attraverso il prisma della simulazione e dell'iper-
realtà, evidenziando come la cultura dei consumi e dei media conduca ad una perdita di senso e di realtà autentica. 

54 Byung-Chul HAN, La società della trasparenza, Milano, Nottetempo, 2014. 
55 Carl SCHMITT, Il nomos della terra, Milano, Adelphi, 1991, op. 27-28. 
56 Ilda Nadia Monica de la Asuncion PARI BEDOYA, Alfonso Renato VAGAS MURILLO, Jesús Wiliam HUANCA-

AROHUANCA, Exploiteds or auto-exploited? on the self-exploitation concept in the society of the yield of Byung-Chul 
Han, in «Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales»  17, 2021, pp. 433-448. 
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57 Byung-Chul HAN, Che cos9è il potere?, cit., p. 81; Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, a cura 

di Vincenzo Cicero, Milano, Bompiani, 2000. 
58 Byung-Chul HAN, Topologia della violenza, Milano, Nottetempo, 2020. 
59 Ivi, p. 32. 
60 Byung-Chul HAN, La società della stanchezza, Milano, Nottetempo, 2020. 
61 Idem, La società della trasparenza, Milano, Nottetempo, 2014. 
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62 Byung-Chul HAN, La società della trasparenza, Milano, Nottetempo, 2014. 
63 Evgeny MOROZOV, L'ingenuità della rete. Il lato oscuro della libertà di internet, Torino, Codice Edizioni, 2011. 
64 Byung-Chul HAN, Topologia della violenza, Milano, Nottetempo, 2020 - In questo testo, Han analizza la negatività 

hegeliana e offre una reinterpretazione critica alla luce della società digitale contemporanea, mettendo in discussione 
l'omogeneizzazione della cultura digitale e la mancanza di spazio per la contraddizione e il conflitto. Georg Wilhelm 
Friedrich HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, a cura di Vincenzo Cicero, Milano, Bompiani, 2000 - che contiene una 
profonda analisi della dialettica hegeliana e della <negatività come motore del progresso dialettico=. 

65 Anche Zygmunt Bauman nel testo Vita liquida (Zygmunt BAUMAN, Vita liquida, Bari, Laterza, 2008) analizza la natura 
liquida delle relazioni umane nell'era moderna, mettendo in discussione la stabilità e la durata dei legami sociali e 
offrendo una riflessione sulla perdita di autenticità e coerenza nell'esperienza umana. 

66 In Technopoly: The Surrender of Culture to Technology (Neil POSTMAN, Technopoly: The Surrender of Culture to 
Technology, New York, Alfred a Knopf Inc, 1992) Neil Postman offre una critica alla cultura della tecnologia e al suo 
impatto sulla società contemporanea, mettendo in guardia contro l'omologazione delle esperienze umane e la perdita 
di diversità e complessità nella cultura. 

67 Byung-Chul HAN, Psicopolitica, Milano, Nottetempo, 2016 - Han si concentra sulla perdita di autenticità e 
drammaticità nell'era digitale, offrendo una critica alla standardizzazione delle esperienze umane e alla mancanza di 
spazio per la contraddizione e il conflitto nell'ambiente digitale. 

68 Anche McLuhan M., in Understanding Media: The Extensions of Man (Marshall MCLUHAN, Understanding Media: The 
Extensions of Man, London e New York, The MIT Press, 1964) - McLuhan offre una prospettiva sulla trasformazione 
della percezione e della comunicazione umana attraverso i media, mettendo in luce come la tecnologia influenzi la 
nostra esperienza del mondo e la nostra percezione di autenticità. 
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69 Sherry Turkle in Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other (Sherry TURKLE, 

Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, New York, Basic Books, 2011) 
esplora l'impatto delle tecnologie digitali sulle relazioni umane e sul nostro senso di identità e autenticità, offrendo 
una critica alla ricerca dell'omologazione e dell'efficienza nell'era digitale. 

70 Byung-Chul HAN, La società della trasparenza, Milano, Nottetempo, 2014. 
71 Claire WROBEL, Introduction: Literary and Critical Approaches to Panopticism, in «Revue D9Études Benthamiennes» 
 22, 2022. 
72 Michel FOUCAULT, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, ET saggi Einaudi, 2014. 
73 Zygmunt BAUMAN, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Bari, Laterza, 2017; Zygmunt BAUMAN, 

Vite di scarto, Bari, Laterza, 2017. 
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74 Ibidem. 
75 Michel FOUCAULT, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, ET saggi Einaudi, 2014. 
76 Jeremy BENTHAM, Panopticon ovvero la casa d'ispezione, Padova, Marsilio, 1997. 
77 Ibidem. 
78Michel FOUCAULT, Microfisica del potere. Interventi politici, Torino, Einaudi, 1977. 
79 Byung-Chul HAN, Nello sciame. Visioni del digitale, Milano, Nottetempo, 2015. 
80 Ibidem. 
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 



 22 

³ 

³ 

 
83 Nell9opera La società della stanchezza (Byung-Chul HAN, La società della stanchezza, Milano, Nottetempo, 2020), Han 

analizza il concetto di potere nell'era digitale e offre una critica al potere disciplinare, evidenziando come le tecnologie 
contemporanee possano esercitare un controllo sottile e pervasivo sulla vita quotidiana degli individui. Michel 
Foucault in Sorvegliare e punire. Nascita della prigione (Michel FOUCAULT, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, 
Torino, ET saggi Einaudi, 2014) analizza il funzionamento del potere disciplinare nelle istituzioni sociali come la scuola, 
l'ospedale e la prigione, offrendo una critica radicale alla produzione di soggettività docili attraverso pratiche di 
controllo e normalizzazione. 

84 Anche Erving Goffman nel suo lavoro Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza (Erving 
GOFFMAN, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza, Milano, Feltrinelli, 2010) analizza 
il concetto di potere disciplinare nelle istituzioni totali come i manicomi, offrendo una prospettiva sociologica sulla 
produzione di soggettività docili e sulle dinamiche di controllo sociale. 

85 Michel Foucault in Microfisica del potere. Interventi politici (Michel FOUCAULT, Microfisica del potere. Interventi 
politici, Torino, Einaudi, 1977) offre una riflessione sulla micro-politica del potere e della resistenza, suggerendo come 
la resistenza possa manifestarsi attraverso pratiche di soggettivazione alternative e ribellioni contro le normalizzazioni 
del potere mentre Han in Psicopolitica, (Byung-Chul HAN,  Psicopolitica, Milano, Nottetempo, 2016) si concentra sulla 
comprensione della società del controllo digitale e riflette sulla possibilità di resistenza nell'era digitale, offrendo una 
visione critica sulla possibilità di liberazione individuale e collettiva. 

86 Gilles Deleuze e Félix Guattari nel loro testo Mille piani. Capitalismo e schizofrenia Copertina (Gilles DELEUZE, Félix 
GUATTAR, Napoli, Orthotes, 2017) propongono una teoria della resistenza basata sull'idea di nomadismo e fluidità, 
suggerendo come la liberazione possa derivare dall'apertura a nuove possibilità di esistenza al di fuori delle norme 
stabilite. 
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87 Han nel testo La società della trasparenza (Byung-Chul HAN, La società della trasparenza, Milano, Nottetempo, 2014) 

estende la sua critica alla società del controllo digitale, evidenziando come le tecnologie contemporanee possano 
rafforzare le dinamiche di sorveglianza e manipolazione attraverso la raccolta e l'analisi dei dati personali come già 
Foucault in Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978) (Michel FOUCAULT, Sicurezza, 
territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978), Milano, Feltrinelli, 2007) analizza le trasformazioni del 
potere nelle società contemporanee, offrendo uno sguardo critico sulle nuove forme di controllo e governo della 
popolazione nell'era moderna. 

88 Byung-Chul HAN, La società della trasparenza, Milano, Nottetempo, 2014. 
89 Byung-Chul HAN, Psicopolitica, Milano, Nottetempo, 2016; Byung-Chul HAN, Topologia della violenza, Milano, 

Nottetempo, 2020. 
90 Hannah ARENDT, Origini del totalitarismo, Milano, Rizzoli, 2014. 
91 Hannah ARENDT, La condizione umana, Milano, Bompiani, 2013. 
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92 Margaret CANOVAN, Hannah Arendt: A Reinterpretation of her Political Thought, Cambridge (UK), Cambridge 

University Press, 1994; Dana R. VILLA, Politics, Philosophy, Terror: Essays on the Thought of Hannah Arendt, Princeton, 
Princeton University Press, 1999. 

93 Byung-Chul HAN, La società della trasparenza, Milano, Nottetempo, 2014. 
94 Ibidem. 
95 ARENDT Hannah, Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 2017. 
96 Ibidem. 
97 Linda M.G. ZERILLI, Feminism and the Abyss of Freedom, Chicago, University Of Chicago Press, 2005. 
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98 Byung-Chul HAN, La società della trasparenza, Milano, Nottetempo, 2014. 
99 Idem, Vita contemplativa, Milano, Nottetempo, 2023. 
100 ARENDT Hannah, Vita activa. La condizione umana, Milano, Bompiani, 2017. 
101 Ibidem. 
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102 Manuel CASTELLS, La nascita della società in rete, Milano, Unibocconi, 2002. 
103 Luciano FLORIDI, Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale, Milano, Raffaello Cortina, 2020. 
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104 Manuel CASTELLS, La nascita della società in rete, Milano, Unibocconi, 2002, p. 50. 
105 Zygmunt BAUMAN, Modernità liquida, Bari, Laterza, 2022, pp. 132-133. 
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106 Byung-Chul HAN, Nello sciame. Visioni del digitale, Milano, Nottetempo, 2015, p. 2. 
107 Ivi, p. 9. 
108 Ivi, p. 84. 
109 Ivi, p. 96. 
110 Byung-Chul HAN, Nello sciame. Visioni del digitale, Milano, Nottetempo, 2015, p. 86-87. 
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111 Joseph A. SCHUMPETER, Capitalismo, socialismo e democrazia, Parma, Meltemi, 2023. 
112 Idem, Razionalità digitale. La fine dell9agire comunicativo, Firenze, goWare, 2004. 
113 Byung-Chul HAN, Nello sciame. Visioni del digitale, Milano, Nottetempo, 2015, pp. 86-87. 
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114 Il <panottico digitale= infatti non configura una <società disciplinare biopolitica=, ma una <società della trasparenza 

psicopolitica=. 
115 Ivi, pp. 97-98 - Cfr. Nello Cristianini, La scorciatoia? Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in 

modo umano, il Mulino, Bologna, 2023. 
116 Shoshana ZUBOFF, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell9umanità nell9era dei nuovi poteri, Roma, Luiss 

University Preass, 2019, p. 26. 
117 Herbert MARCUSE, Eros e civiltà, Torino, Einaudi, 2001, p. 88. 
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118 Ibidem. 
119 Byung-Chul HAN, Eros in agonia, Milano, Nottetempo, 2019, p. 36. 



 33 

 
120 Cfr. René GIRARD, La violenza e il sacro, Milano, Adelphi, 1980. 
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