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L U C E  E O M B R A
La Direztone risponde dell’indirizzo generate della Rivista  

ma iascia liberi e responsabili nelle loro affermazioni i  singoli Collaborator.

SPIRITUALISMO, SPIRITISMO E ITALICITA

Onorevole e caro Amtco,

Nel pregevole discorso, con tanto consenso da te pronunciato 
alia Camera dei Deputati il 27 maggio 1922 sul Bilancio della 
Pubblica Istruzione e che ora riproduci per le stampe (1), nella 
finale invocazione di difesa della latinita, hai pronunciato queste 
parole:

...Un altro bolscevismo s’insinua e dilaga il quale e ben piu perico- 
loso di quello che agita le masse operaie, perche sta conquistando gli 
spiriti. £’ 1’insidia contro la latinit&, e la corrente spiritistica, il falso 
spiritualismo, che viene lentamente, attraverso un’abile letteratura inglese, 
tedesca e francese, avvolgendo e conquistando le donne e gli umili, con* 
quide gli operai, trova posto dappertutto e infiltrandosi rammollisce... in- 
tacca il senso della fede nella persona individua presente e precisa, che 
e la certezza conquistata dal nostro sforzo antico; diflfonde un verbo 
molle, il quale fa dell'essere vivo una pallida fase, una apparizione prov- 
visoria; diminuisce, impoverisce i valori di nazione, di patria, di civilti, 
inflaccidisce ogni con flit to, soffia un alito demoralizzatore che sfalda le 
coscienze. E vuol sopratutto demolire quell’oggetto di ostilita e di ven
detta che fu sempre per 1’oriente la romaniti... I-.’ la seduzione asiatica 
che ci investe da ogni lato, attraverso ai romanzi, agli articoli di gior- 
nale, di riviste, confercnze... Io voglio morire credendo che dalla parola 
di Numa, dal fascino dell’Apollo Greco divenuto latino, fino a Gesu, di- 
ventato romano in Roma perche Roma ha fatto romano Gesu e romano 
Paolo di Tarso, coronandoli di splendore mediterraneo, scaturisca il tipo 
piu alto di civilta.

(1) Estr. dalla Rivista « L'Eloqucnza >, Citta di Castello, 1933.

Lettera aperta a ll’on. PAOLO ORANO
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La nostra R ivista non puo lasciar passare sotto silenzio 
queste tue parole pronunciate dinanzi a cosi autorevole consesso, 
non puo non rispondere per rilevare l'inesattezza (consentimi tale 
parola) in cui sei incorso identificando nello Spiritismo il « morbo 
asiatico » da te cosi giustamente deplorato. Per non sollevare po- 
lemiche non intendo qui dire l ’altra parola che tu avresti dovuto 
pronunciare, parola che definisce un sistema improntato a teorie 
indiane prevalentemente buddistiche. Qui mi occupo soltanto dello 
Spiritismo.

Innanzi tutto k necessario premettere che la Rivista dalla 
quale parlo e che e l'organo piu antico e autorevole che in ma
teria conti oggi l’ltalia, non e spiritista nel senso comunemente 
invalso di tale parola, ma spiritualista, distinzione gia troppe 
volte illustrata per doverla ora reiterare (i). Basti qui ricordare 
che lo Spiritismo fondato dal francese e latino R ivail (mondial- 
mente noto sotto il pseudonimo celta-occidentale di Allan Kardec) 
costituisce una delle correnti spiritualiste che noi non seguiamo, 
ritenendola una sistemazione prematura e unilaterale di fatti e di 
dottrine che, pur risalendo alia piu remota antichita, debbono es- 
sere tuttora considerate in corso di rielaborazione sulla base del 
metodo sperimentale, gloria indiscussa deU'Italia moderna.

Stabilita questa distinzione, perche, dunque, assumo le difese 
dello Spiritismo? Per la semplice ragione che la tua critica ol- 
trepassa i valori particolari dello Spiritismo e investe quelli ge- 
nerali s sostanziali dello Spiritualism o: il colpo inferto al ramo 
puo menomare il tronco. Ed e questo tronco secolare dello Spi
ritualismo che intendo difendere parlando di Spiritismo.

** jji

Quali sono i postulati essenziali dello Spiritismo? L ’esistenza 
di Dio, la sopravvivenza dell’anima, la pluralita delle esistenze, 
il sistema dei compensi e delle espiazioni come causa o effetto 
delle azioni svolte durante le vite successive, e, infine, l’immanenza 
dei rappcrti tra il visibile e l’invisibile, tra i cosi detti vivi e i 
cosi detti morti.

Ora, sono questi principi in contrasto con la civilta greco- 
latina? Possono rispondere affermativamente soltanto coloro che 
vogliano escludere da tale civilta Pitagora e Platone. Credo che

( i)  Vedi, oltrc i frcquenti richiami della Dirczionc, Lute t  Omhra, anno 1916, 

png. 363 e seg.
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tu non sia tra costoro, specialmente per quanto riguarda Pitagora 
che i piu antichi storici della filosofia, da Aristotele a Diogene 
Laerzio, considerarono quale fondatore della Scuola Italica.

Bisogna anche aggiungere che non tutti g li spiritisti ammet- 
tono la reincarnazione. Se tu togli quindi tale ipotesi, i postu- 
lati dello spiritismo sono quanto di piu ortodosso possa esigere 
un latino. A  parte le definizioni dei singoli principi supremi, quale 
caratteristica distingue lo spiritismo dalle correnti filosofiche e re
ligiose ora predominanti? Uno solo: il rapporto continuo tra i 
V ivi e i Morti, tra l ’lnvisibile e il Visibile.

Or non e questo appunto il segno distintivo della grande ci- 
vilta latina? Tu stesso nel tuo discorso ti affermi di quella schietta 
latinita « che risale a ll’epoca in cui Nutria Pompilio parlo agli 
alberi e alle Ninfe >. Mero spiritismo, come tu vedi, poiche la 
Ninfa Egeria, qualora si escluda il mito, fu cio che, senza l ’au- 
reola della leggenda, i moderni chiamerebbero una medium.

Tu ti appelli ad Apollo, ma A pollo  non si puo accettare 
senza le istituzioni oracolari dei suoi Sacerdoti e delle sue Sibille. 
Spiritism o!

Pur troppo sono ben poco divulgati, tra il pubblico moderno, 
i valori religiosi e iniziatici della Roma antica; dico, non gia 
della Roma imperiale, ma di quella repubblicana alia quale, io 
credo, tu alludi in particolar modo per contrapporla alle mollezze 
asiatiche che la corruppero allora, e tendono a corromperla di 
nuovo in quanto di essa ancora sopravvive; Orbenc, e sufficiente 
una cultura mediocre, ma imparziale, per riconoscere i pretti d e 
menti spiritici della stessa religione ufficiale di Roma. Che v ’era 
mai di piu spiritico di quei « decemviri che avevano l’incombenza 
di fare i sacrifici e di interpretare i versi della Sibilla e i destini 
del popolo »? (i).

Notevole, anzi, a questo proposito, e l’osservazione che Roma 
soltanto, in confronto alia Grecia, ebbe la caratteristica di una 
scienza divinatoria ufficiale consacrata da leggi e da norme statali.

Ne basta. Debbo io ricordare elementi, ben piu spiritici an
cora, della religione di Roma? Debbo ricordare il culto dei Mani, 
cioe delle anime dei morti, suddivise nelle due grandi categorie 
dei Lari (spiriti buoni) e delle Larve (spiriti ■ maligni)? Per accen- 
nare soltanto alia prima di queste categorie, non esisteva culto

(i)  < Dccemviros saeris faciundis, carminum Sybillae ac fatorum populi hums in- 

terpretcs........T ito Livio, X, 8.
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piu diffuso e piu profondamente sentito di quello dei Lari. Per 
essi, protettori della casa e dei suoi abitanti, il padre medesimo 
della famiglia esercitava le funzioni di sacerdote, compiendo tutti 
i misteri del culto domestico. Si considerava che i Lari presie- 
dessero e partecipassero a tutte le vicende familiari ; durante i 
banchetti si serviva loro una parte dei pasti su appositi piatti. 
Per l ’assunzione della toga virile, per il matrimonio, per i viaggi, 
l ’assistenza dei Lari era invocata; e persino alcune vie delle citta 
avevano i loro I.ari, con altari e cappelle.

Tutto cio rilevo, ben s’intende, non gia per patrocinare un 
ritorno al culto degli oracoli, delle sibille e ad altre espressioni 
religiose del paganesimo, ma per constatare che non si pub par- 
lare contro lo spiritismo in nome della romanita. Sarebbe grande 
errore giudicare il pensiero religioso e filosofico di Roma dallo scet- 
ticismo di un Orazio!

♦ *

Tu ti preoccupi che la corrente spiritista intacchi « il senso 
della fede nella persona individua presente e precisa ». D ali’ in- 
sieme del tuo discorso bisogna inferire che questo intaccamento 
della personality sia imputabile alia dottrina degli spiritisti in 
quanto essa fa « dell’essere vivo una pallida fase, una apparizione 
provvisoria » ; in altre parole, per il mistero della morte che lo 
spiritista impone, e fonde con la vita. Credo che la storia dimostri 
il contrario : le grandf epoche, quelle che hanno dato alia luce le 
massime individuality umane furono quelle nelle quali la morte 
fece parte intrinseca della vita. I capolavori artistici dell’epoca 
periclea, le grandezze civili di Roma, deH’Umanesimo, del Rina- 
scimento fiorirono sul grande terreno della Morte Sacra. Le tombe 
animavano di se le vie, i fori, le piazze, i templi e le ch iese: la 
morte circolava nella vita. La « corrispondenza d’amorosi sensi » 
tra i vivi e i defunti era il cibo onde si alimentava la grandezza 
degli uomini. A  te, greco-latino, amante della romanita, assertore 
dei « valori di nazione, di patria, di civilta », non par dunque si
gnificative che la massima nostra lirica moderna, quella che rias- - 
sume tutti codesti valori che tu ami, pretida nome dai Sepolcri ?

Testimonianza ai fasti eran le tombe,
Ed are a’ figli, e uscian quindi i responsi 
De’ domestici lari; e fu temuto 
Su la polve degli avi il giuramento.
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Falso paganesimo quello che ha dominato l’ltalia dalla seconda 
meta del secolo x i x  ad o g g i; falso, anche ed appunto in quanto 
credeva di potersi contrapporre al cristianesimo come l’ apoteosi 
della vita, a ll’apoteosi della morte. Nulla v ’e di piu superficiale e 
di piu ingiusto della famosa invettiva di Carducci al « cruciato mar- 
tire » , ripudiato perche <s continua ne’ suoi misteri la morte do- 
mina». Si debbono precisamente a questa epoca carducciana, che 
odid la morte, le cause per le quali ora il mondo manca di grandi 
individuality, e naufraga nel grigiore di una spaventosa mediocrita 
intellettuale, morale, sociale.

Anche a proposito del Cristianesimo, dunque, permettimi di 
dissentire. Tu accetti Gesu solo ed in quanto E gli e « diventato 
romano in Roma, perche Roma ha fatto romano Gesu e romano 
Paolo di Tarso coronandoli di splendore mediterraneo ». Con molta 
schiettezza ti diro che anche questa favola di un Gesu che vale 
soltanto perche addomesticato e ripulito da Roma, nonche l ’altra 
favola di un Paolo di Tarso che vale piu di Cristo in quanto ha 
romanizzato il cristianesimo, sono luoghi comuni che dobbiamo 
alia cultura materialista e falso-pagana di mezzo secolo fa, cultura 
che stiamo ora demolendo faticosamente e che ancora ci impe- 
disce « lo fatale andare » con le sue miserevoli macerie.

La parola di Gesu ha trionfato in Roma e si e da Roma 
irradiata nel mondo per la semplice ragione che conteneva in se 
gli elementi universal per improntare di se Roma e improntarsi 
da Roma. Due fa tti  provano che il Cristianesimo fu romano non 
per adattamento, ma per intrinscca natura : esso fu respinto dalla 
terra onde sorse e fu ripudiato in seguito dalle regioni limitrofe, 
laddove si affermo stabilmente in Roma e in Europa (altro che 
Asia, amico Orano! l’Asia ha preferito la « seduzione » buddistica 
e maomettanall; esso trionfo in Roma su tutti gli innumerevoli 
altri culti allogeni fioriti nella Citta Eterna, tra i quali, per citarne 
due soli, l'ebraico e il mitriaco.

Consideriamo un solo elemento di questo meraviglioso pro- 
cesso. L'elemento divino che il Cristianesimo riconosce nell’uomo 
consacrandolo in Colui che ugualmente si disse il Figliuol di Dio 
e il Figliuol dellTJomo, proprto questo elemento che non avrebbe 
consentito l ’affermazione del Cristianesimo nella stessa patria del 
suo Fondatore e nelle regioni vicine, proprio questo elemento es- 
senziale doveva trovar rispondenza nel panteismo di Roma e solle- 
varlo a nuova, piu grande spirituality. Quanto di divino e nel Santo 
poteva sovrapporsi, con logica continuity, al divino degli iddii, dei
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semiddii, degli eroi. L ’umile cristiano delle Catacombe che rappre- 
sentava il Buon Pastore sotto le medesime spoglie di Apollo, ne 
sapeva, in fatto di recondite rispondenze tra paganesimo e cristia- 
nesimo, assai piu dci dotti ignoranti di certa critica moderna.

A i cristiani di Roma antica, come ai veri cristiani del mondo 
moderno, Gesu appare come il supremo affermatore di V ita —  F.gli 
il Vittorioso della Morte! —  Colui che non ha impoyerito, ma 
accresciuto i valori di nazione, di patria, di civilta. La civilta mo
derna, che e stata grandissima, che ha veduto e creato molte cose 
che il sole dell’antica Roma di Orazio non vide, che ha scoperto 
tre quarti della terra, e l'infinito dei cieli, ha preso nome da Cristo 
e non da Apollo, non da Budda, non da ^aom etto. Se codesta 
civilta ha assunto questo nome e lo conserva da venti secoli, senza 
mai cessare sostanzialmente di essere la piu grande Civilta, cio 
significa che essa ha riconosciuto nel Cristo il creatore e l’ani- 
matore di questa sua enorme vita. Il suffragio di duemila anni 
conta piu delle opinioni di un Carducci o di un Nietzsche.

Come affermatore —  quale e —  di Luce >e di Vita, ma di 
quella vera vita che si integra nella immortalita e considera 
l ’uomo, sulla terra, capace deU’infinito, lo Spiritualismo (e in esso 
anche lo Spiritismo) si professa cristiano. E respinge l’accusa di 
essere una « seduzione asiatica », una dottrina che ottunda e 
disgreghi le energie e i valori sociali. Piu ancora, esso potrebbe 
osare di dirsi assai piu romano di molti altri sistemi moderni di 
pensiero e di vita.

Lo stesso fatto di seguire il Cristianesimo e di offrirgli, anzi, 
elementi di convalidazione moderni —  cioe la dimostrazione spe- 
rimentale della Sopravvivenza e di un Ordine sovranorm ale— co- 
stituisce un argomento contro l ’accusa che lo Spiritualismo r in- 
tacchi il senso della fede nella persona individua presente e pre- 
cisa ». Vero e il contrario, poiche lo Spiritualismo (e in questo 
anche lo Spiritismo) si distingue precisamente da altre piu fortunate 
correnti del pensiero moderno (eito, ad esempio, anche per Thalia, 
il neo-idealismo) appunto nel considerare fulcro della propria dot
trina la teoria della sopravvivenza individuate.

Tutte le preoccupazioni, delle quali, amico Orano, tu ti sei 
reso interprete dinanzi a ll’ « areopago » italiano debbono essere 
riferite ai sistemi materialisti (contro i quali del resto, tu hai com- 
battuto un’ottima battaglia) (i) e contro i sistemi idealisti che (l)

(l) V c d i: P, O rano, La H inascita (ieli*.ininta, secondn ed., Roma, 1920 e i rnici 

due snggi intorno alia prima ed. di tale opera in Luce c O uihra, anno 1916, pagg. 186*193.
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negano la sopravvivenza individuate, fulcro del perfetto equilibrio 
etico e giuridico.

Ne credo che tu voglia, in nome dello spirito di vita, di azione, 
di potenza concreta della romanita anti-asiatica, oppugnare la 
credenza nell'Invisibile e l ’obbedienza alle sue norme immanenti, 
poiche troppo bene tu sai che l’antica Roma, modello di potenza 
e di azione dominatrice e plasmatrice del mondo, nulla compieva 
negli ordini ufficiali o privati senza consultare l ’lnvisibile.

Non sarebbe privo di interesse dibattere il problema circa 
l ’apparente contradizione fra la straordinaria potenza di liberta 
creatrice dell’antica Roma e il suo fatalismo, diro cosi, ontologico, 
ma qui basta constatare —  sull’esempio indiscutibile di Roma —  
il fatto che la piu stretta devozione a ll’Invisibile (tanto ferrea tra 
i nostri antichi padri che si giunse persino a ritardar battaglie 
quando gli auspicii apparivano infausti) non menoma il libero ar- 
bitrio, non « inflaccidisce ogni conflitto », non « soffia un alito 
demoralizzatore che sfalda le coscienze 2.

*
* *

Concludo, ripetendo che io non mi preoccupo di precisare a 
quali altri sistemi, a quaii altre tendenze possano giustamente 
riferirsi le tue critiche. Il mio solo compito era quello di respin- 
gere in nome dello spiritualismo e, per riflesso, anche dello spi- 
ritismo, l’accusa di svolgere azioni dissolventi dal punto di vista 
sociale, estranee alia vita concreta e creatrice dell'opera civile, 
e, inline, non conformi alia grande Tradizione occidentale, latina:

La terra essendo la potenza del cielo, l’immortalit& sulla terra £ il 
principio della futura. Le due vite non sono separate ma distinte: sono 
due scene consecutive di un dramma unico. La yita futura h continua- 
zione e perfezionamento. Onde non errano affatto quei popoli che si 
rappresentano la vita futura come la presente, ne gli Etruschi che fabbri- 
cavano ai morti case come ai vivi. La terra e il cielo non sono disgiunti, 
ma uniti; spesso quindi Cristo unisce insieme il cielo e la terra.

... L’immortalita dell’anima non si deve separare dal mondo; altri* 
menti diventa ipotetica. Non e un salto, ma un grado. E’ una continua- 
zione nella vita cosmica; i° longevity; 2° immortality del nome e delle 
opere; 30 immortality della specie; 40 immortality dell’individuo; sono 
diversi gradi per cui discorre 1’infuturamento umano. Mose parlo solo dei 
tre primi gradi. Cristo aggiunse (’ultimo, e compie l'infuturamento. Cio 
che Cristo dice del Cielo, non si deve sequestrar dalla terra.
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Queste parole, conformi ai postulati del nostro moderno Spi- 
ritualismo sono dell’ultimo nostro grande filosofo, di colui che 
assomma tutti i profondi valori della tradizione italica per l ’ela- 
borazione del nostro rinnovamento civile: G ioberti.

A n t o n io  B r u e r s .

Le opinioni.

Io so bene che in alcune scienze, le quali si fondano sopra molte e 
lunghe osservazioni con esperimenti e prove ricercate, piu vuol credersi 
agli ultimi secoli che a quelli che li precedettero. E cio e, perche gli 
ultimi possono stabilire le lor dottrine sopra maggior numero di esperi
menti e di osservazioni che gli antichi non poterono, i quali dovevano 
averne minor copia. E per la stessa ragione dovranno i posteri in tali 
scienze creder meno al nostro secolo che al loro. Che se la dottrina mo
rale si stabilisse essa pure sopra tali cose, io sono d’opinione ancor io, che 
volendo seguire la consuetudine dovrebbe seguirsi quella degli ultimi; ma 
fondandosi essa sopra ragioni e principt, che in pochissimo tempo si mani- 
festano a tutti, ne altro ricercandovisi se non una certa acutezza d’ingegno, 
svegliata da qualche studio, non so perche gli antichi non potessero essere 
in queste cose eccellenti, come i nostri; e parmi sciocca presunzione il vo- 
lere che la consuetudine di un certo secolo abbia tanto di autorita, che le 
consuetudini degli altri sieno tutte da disprezzarsi e da deridersi. Sebben 
molti sono, i quali in vero disprezzano le opinioni degli antichi per questa 
sola ragione, perche piu non sono secondo l’usanza: ma si vergognano pero 
di dirlo, e vogliono piu tosto dare ad intendere che le disprezzano, perche 
avendole diligcntemente esaminate, le hanno trovatc false.

Coloro che veggono chiaro come Io spirito umano debba in pratica 
progredire, sanno che conviene ritornare indietro per potere andare avanti 
vale a dire conviene riassumere l’esame dei fondamenti e delle opere che 
furono fatte, onde ampliare il tesoro delle scoperte, ed agevolare alia 
mente uniana il cammino per procedere ulteriormente.

Tempo verra in cui con sorpresa della filosofia europea, alcune opi
nioni anche antiche, certe dottrine misteriose, certe sette filosofiche, le 
quali a noi ora sembrano visibilmente coniate con la massima strava- 
ganza e vennero sepolte con disprezzo nell’oblio, si scoprira che nascon- 
devano il sonnno della sapienza... Levato il velo, o, a meglio dire, posta 
la vista della posterita nel cerchio competente di prospettiva, ivi si sen- 
tiranno verita d’una elevatezza ed importanza suprema. Non dipende dal- 
Puomo arretrare il corso di approssimazione: cola si giungera certamcnte.

R om  a g n o s i .
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M O R S  J A N U A  V I T A E

Mortc d ie  sc ' lu mat ? -  Monti.

Conic la nostra csistcnza materialc non c la 
vita, la nostra distruzionc materialc non e la 
mortc. -  C. di S A tsr Martin .

II timore della morte e universale per tutti i viventi, ed e 
istintivo. Questo fatto naturale deve avere una causa anche natu- 
rale e logica, poiche logica e qualunque legge di Natura. Or quale 
puo essere questa causa? La causa e che colla morte del corpo 
si annulla veramente la vita corporea, o sensitiva, e con questa 
1’ istessa coscienza sensitiva, annessa e connessa —  e questa 
specie di coscienza, colla sua forma speciale di vita, presente la 
propria fine nella morte del corpo. Quindi questo presentimento 
non e fallace, e l ’istintivo timore della morte dice il vero, come 
ogni istinto naturale.

Intanto contro questa legge fatale della morte si solleva un 
altro istinto misterioso opposto, quello di non voter morire, di aspi- 
rare ad un’altra vita postuma, e di spcrarla, sebbene non si sappia 
idearla quale potrebbe essere, spoglia degli organi dei sensi. La 
nostra mentalita cerebrale identificata colla coscienza sensitiva 
non riesce a concepirla come possibile, eppure non pud rinunziarc 
al bisogno della continuazione della vita sotto un’altra forma, in 
un altro stato di esistenza, e l'anela in mente cordis, anche quando 
la nega, o crede di non credcrci!... *

*jjs sfe

A  risolvere l ’immortale dubbio sull’ immortalita dell’ anima 
umana, dibattuta e combattuta, negata ed affermata da questi e da 
quelli, antichi e moderni filosofi, sono venuti gli studii psichici, 
che vanno sollevando il velo al mistero, e ci lasoiano intravedere 
la verita profonda nascosta dietro la persona, cioe la maschera 
(come suona in latino) dell’essere umano.

Ciascuno reca in se un’entita super-corporea, un vero dens ab-
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sconditus, che non si rivela alia coscienza corporea, ed e quella 
per la quale la morte del corpo non e che un transito ed una libe- 
razione. Essa manifesta, e quindi possiede, o contiene, facoltd  che 
non possono essere funzioni psico-fisiologiche, ma devono essere 
puramente psichiche, potenze germinali, autonome ed indipendenti 
dall’organismo fisico. Tali la visione magnetica, senza uso degli 
occhi, a distanza, a traverso i corpi, la telepatia, la previsione, ecc. 
che escludono in toto il potere e l’esercizio dei sensi somatici, e 
postulano necessariamente l’ipotesi logica induttiva di altri sensi 
diversi e superiori, attinenti ad un centro dinamo-psichico di altro 
ordine, che la nostra coscienza sensi tiva ignora, come ignora l'istesso 
funzionamento del corpo. Cio prova che 1’organizzazione di questo, 
come la sua conservazione fisiologica, stanno alia dipendenza di 
un’altra coscienza, che possietfe questi poteri sui generis. Quindi 
la nostra vita corporea, che e la facolta di pensare e di sentire a 
mezzo del corpo, non e che una inferiore forma di vita, poiche 
la coscienza sensitiva e cosi legata al corpo da esserne piuttosto 
posseduta, che non di possederlo in proprio. Percio la morte del 
corpo non e la morte della vita, anzi e il varco aperto ad una vita 
maggiore, e conseguentemente migliore, nella quale tutta si esplica 
la facolta di pensare e di sentire, di volere e di agire in propor- 
zione doll’elaterio psico-dinamico di ciascuno: vita non piu concen- 
triva, ma espansiva.

Gia ne fornisce una prova preliminare lo stato di alto sonnam- 
bulismo magnetico, e piu quello dell’estasi, quando i l  timore della 
morte svanisce in tutto, non solo, ma e sostituito dall'amore della 
morte, come liberazione dai ceppi del corpo. A llora il piu incre- 
dulo in un’altra vita superiore diviene, ad un tratto, per forza di 
una evidenza diretta, o di una esperienza personale, non gia cre- 
dente, ma convinto e persuaso. El il fatto  che glielo prova intus 
et in cute. Ritornato alia veglia, ritorna lo scetticismo della sua 
coscienza corporea, che e inconscia dell’altra, la superiore, la vera, 
la immortale. Non e chiara la prova apodittica dell’ignoranza del- 
l ’una, come della scienza dell’altra?

Cosi dunque e dimostrato essere il timore della morte dovuto 
alia coscienza sensitiva, che si sente caduca nel corpo caduco, e 
l ’aspirazione a ll’immortalita essere dovuta alia voce velata inte- 
riore della coscienza spirituale, che nell’esilio terreno e nella pri- 
gione corporea soffre la nostalgia dei natali spazii siderei, dove si 
sente un essere cosmico e radiottivo, non piu cliiuso nel suo guscio, 
e quasi tutt’uno con questo.
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Dopo che il positivismo filosofico-scientifico era degenerato 
in materialismo antifilosofico-dogmatico, inoculando il suo virus 
tubercolotico nell’istessa avita fede religiosa, ii concetto dell'im- 
mortalita a via di distillazioni andava a ridursi ad un caput mor- 
tuunt della scolastica. Ma a tempo opportuno e giunto il rimedio 
a tanto male—  e la Scienza, che aveva fatto un assioma della nega- 
zione della Coscienza, va scovrendo coi suoi stessi mezzi d’indagine 
sottile lo Spirito, che non aveva potuto trovare sotto la lente del 
microscopio, ne sotto il bisturi anatomico. 'L.’invisibile si e reso vi- 
sibile; 1’imponderabile ponderabile — e la morte si e trasfigurata 
in processo vitale superiore, in fisiologia trascendentale.

Giorno verra che la Scienza stessa proclamera dalla cattedra, 
come verita scientifica, la morte morale della Morte, non piu fine 
di vita, ma nascita alia super-vita. Morsjanua Vitae.

( 1921) .
V . C a v a i .l i .

I I

I vlvi e i m orti.

Orbene, ripiglio Socrate, al vivere non e forse Qontrario qualche 
stato, come al vegliare il dormire? — Senza dubbio, rispose Cebete. — 
E quale? — L’esser morto, disse Cebete. —  Questi stati, adunque, non 
si generano l’uno dall’altro, poiche sono contran? — E perche no?

Dunque; abbiamo da una parte il dormire, dall’altra il vegliare; e 
affermo che dal dormire ha origine il vegliare, e dal vegliare il dormire.
— Ti sodisfa? aggiunse. — Pienamente — Ora, prosegui Socrate, par- 
lami anche tu alio stesso modo della vita e della morte. Non dici che 
Tesser morto e contrario al vivere? — Sicuro. —  E che procedono l’uno 
dall’altro? — Si. — Dunque, che cosa ha origine da cio che e vivo? — 
Cio che h morto, rispose Cebete. — E che cosa poi, disse Socrate, da cio 
che e morto? — E forza riconoscerlo, soggiunse Cebete: cio che e vivo.
— Dai morti, dunque, o Cebete, nascono le cose vive ed i viventi? — E 
palese, rispose Cebete. —  Sicche, disse Socrate, le nostre anime esistono 
nell’Ade — E’ verosimile — E dei processi di formazione che si riferi- 
scono a questa coppia, l’uno non e per avventura manifesto? — Senza dub
bio, confermb Cebete. —  Come faremo, adunque? prosegui Socrate. Non 
ammetteremo anche il processo contrario? — Sicuro, esclamb Cebete. — 
E quale mai? — Il rivivere — Ora, disse Socrate se esiste il rivivere, sara 
un processo dalla morte alia vita? — Certo — Siamo dunque d’accordo 
anche qui, che i vivi hanno origine dai morti, non meno che i morti 
dai vivi; e questo ci e gi& sembrato sufficiente a dimostrare la necessity 
che le anime dei morti soggiornino in qualche luogo, donde poi tornino 
di nuovo alia vita.

Pi. ATONE.
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ANIMALI
E MANIFESTAZIONI METAPSICHICHE

(Continuaz.: v. fa s t, dictmbre 1922 , f>ag. j jo j .

C A T E G O R I A  V .

Aniinali e localita infestate.

La presente categoria corrisponde alia V I della « Prima se* 
rie », in cui si riferivano 22 casi della natura contemplata; e sic- 
come in quest’altra sono raccolti altri 17 casi, cio dimostra la 
relativa frequenza della modalita di percezioni animali qui consi- 
derata.

Come feci per la « Prima serie *, mi limitero a riportare una 
parte soltanto dei casi raccolti, rimaudando per gli altri alle pub- 
blicazioni che li contengono.

Per maggiore chiarezza di esposizione, ho suddiviso i casi ri- 
portati in due sottogruppi; nel primo dei quali si considerano gli 
episodi in cui gli animali diedero segni non dubbi di percepire, 
collettivamente a ll’uomo, le manifestazioni infestatorie; nel secondo, 
gli episodi di apparizioni di fantasmi animali in localita infestate.

SO TTO GRUPPO  1° —  A N IM A L I CHE PERCEPISCONO, 

COLLETTIVAM EXTE A L L ’COMO, LE MANIFESTAZIONI IN FESTA TORIE.

—  Caso X X III . —  Lo ricavo dal « Journal of the S. P. R . » 
|voi. X IV . pag. 378). 11 Rev. li .  Xorthcote invia relazione di un 
caso d’ infestazione da lui medesimo investigato, e occorso in casa 
di una famiglia arnica. Si trattava di un fantasma d'uomo che 
appariva costantemente nella medesima camera, a ll‘ora medesima 
della notte, e che fu visto indipendentemente da vaiie persone, 
di cui l ’una non sapeva dell'altra. Un giorno la famiglia Clem- 
sford, abitatrice della casa, ospito la signorina Denton, alia quale 
fu assegnata la camera infestata. Questa riferisce:

Xella sera del mio arrivo, andai a letto a ora tarda, e dormii pes- 
simamente... Non diedi importanza al fatto, attribuendo la cosa a sover- 
chia stanchezza e all'aver cam biato di letto. Ma nella seconda notte mi
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accadde altrettanto; e verso le ore due, fui sorpresa di scorgere una 
massa opaca, leggermente luminosa, ai piedi del letto. A tutta prima 
pensai ad un riflesso di luce proveniente dalla finestra; ma quella massa 
ando gradatamente assumendo una forma, fino a che trasformossi in un 
uomo di altissiina statura, il quale rimase immobile per un dato tempo 
— che a me parve lunghissimo, per quanto pOssa essersi trattato di se- 
condi —  per poi attraversare la camera, e scomparire dentro un armadio 
incastrato nel muro. La terza notte avvenne l’identica manifestazione, e 
questa volta con mio grande spavento; per cui, nel giorno dopo, chiesi 
ai miei amici di lasciare che il loro cane dormisse nella mia camera, 
avendo sentito dei sorci. Fu subito esaudito il mio desiderio; e la quarta 
sera andai a letto rassicurata e tranquilla. 11 cane si accoccolo nella co- 
moda cuccia che io gli avevo preparato sopra un seggiolone. ed io non 
tardai ad addormentarmi profondamente. Verso le ore due, fui svegliata 
dai guaiti del cane; e lo vidi ritto sulle zampe, che girava, girava, gemendo 
pietosamente. In pari tempo scorsi ai piedi del letto il fantasma del mio 
notturno visitatore. Fui colta nuovamente da grande spavento, e mi posi 
a gridare: « Va via! Va via! »... Un’altra notte, dopo circa diciotto giorni 
ch’io mi trovavo ospite in casa Clemsford, il fantasina mi apparve come 
di fuoco, alia guisa delle figure illuminate per trasparenza, nelle quali i 
lineamenti del volto e le linee principali del corpo risaltano in un ba- 
gliore sinistro; e il mio terrore fu tale, ch’io mi risolvetti a parlare, non 
volendo piu oltre dormire in quella camera. Ne introdussi il discorso a 
colazione, domandando se qualcuno dei famigliari avesse vistoun fanta
sma nella camera in cui dormivo; e in pari tempo descrivendo la figura 
da me percepita. Ebbi la sorpresa di sentirmi rispondere che la mia de- 
scrizione corrispondeva esattamentc all’aspetto del fantasma visto nella 
camera medesima, all’ora medesima, da entrambi i coniugi Clemsford. 
Naturalmente non ho piu dormito in quell’ambiente...

In questo primo esempio, l ’agitazione e lo spavento del cane 
possono apparire poco concludenti dal punto di vista che ci ri- 
guarda, specialmente in rapporto alia mimica animale, ben altri- 
menti dimostrativa, di tanti altri episodi congeneri. Nondimeno 
in questo caso vi e l ’altra circostanza eloquente dell’animale che 
e colto da improvviso spavento alle ore due del mattino, vale a 
dire all’ora precisa in cui si produceva costantemente la manife
stazione infestatoria in quell’ambiente. Posto cio, non pare logi- 
camente possibile evitare la conclusione che il cane avesse per- 
cepito il fantasma che in quel momento si trovava nella cam era; 
e la circostanza che vi si trovava ad insaputa della relatrice, la 
quale dormiva, accrcsce il valore probativo della manifestazione, 
in cui l ’animale fu il primo pcrcipiente.
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—  Caso X X IV .  —  Desumo il caso dall’ « American Journal 
o f the S. P. R . » (1910, pag. 45). Forma parte di una breve rac- 
colta di fatti investigati da un ministro della chiesa episcopate ; 
e il prof. Hyslop avverte che non possono pubblicarsi i nomi dei 
percipient!, risultando essi in gran parte persone molto note, e per 
le quali importa di non venire nominate. Il citato prelato riferisce 
il seguente fa tto :

La villeggiatura del dott. G. residente a New-York, 5” Avenue, 43* 
strada, si trovava a Fishkai sul fiume Hudson. II giorno 20 ottobre, miss 
F. G., di lui figlia, si era recata a New-York, facendo ritorno ad ora tarda, 
II cocchiere si era recato ad attenderla alia stazione ferroviaria, con un 
calesse e un ottimo cavallo. La notte era oscurissima, e il calesse non 
portava fanali. La strada era facile, e il cavallo percorreva tranquilla- 
mente il viale dei colli, nel mezzo ai filari d’alberi che intensificavano 
le tenebre, quando giunto a meta strada, prese. a recalcitrare violente- 
mente, mentre il cocchiere invocava i santi. Miss F. G. guardo, e vide 
una lunga colonna biancastra simile a nebbia, la quale dopo essersi ele- 
vata in mezzo alia strada, di fronte al cavallo, passo a lato del cavallo 
stesso, e venne a sfiorarle il collo, dileguandosi sopra le di lei spalle. 
All’istante in cui le sfiorava il collo, essa risenti una sensazione di freddo, 
e fu colta da un brivido. Comunque, la sua mentalita era troppo posi- 
tiva per accogliere una spiegazione supernormale dell'evento, e rivolgen- 
dosi al cocchiere disse : « Bada, Michele, che dobbiamo essere passati 
sopra a qualche cosa. Scendi e guarda cheavvenne». — Ma il cocchiere 
s’indugiava e trepidava, affermando che non si trattava di un incidente 
materiale, ma dell’incontro di un fantasma. Egli aggiunse: io e voi pos- 
siamo esserci ingannati, ma non pud dirsi altrettanto del cavallo. La 
povera bestia & qui che suda e trema fra le stanghe*. — In ogni modo, 
egli si decise a scendere ed a guardare, nulla trovando sulla strada. Dopo 
di che proseguirono il loro cammino; e Miss F. G. ingiunse al cocchiere 
di non parlure con nessuno dell’evento occorso, temendo di spaventare 
le persone di servizio.

Alcuni giorni dopo, essa racconto l’evento a un signore venuto a 
visitarla, il quale risiedeva da lungo tempo a Fishkill. Questi segui il 
racconto con vivo interesse, e poi soggiunse: « Voi avete visto il fanta- 
sraa di Verplanck». E cos! spiego :

Una generazione addietro, Miss Verplanck, erede della grande farai- 
glia danese qui residente, era innamorata di un giovane avvocato di 
New-York, ma la famiglia desiderava invece ch’ella andasse sposa di un 
suo cugino, di nome Samuele Verplanck. Nella sera del 20 ottobre 
suo innamorato doveva recarsi a trovarla, ma scoppio un violento tempo 
rale, ed egli non venne. Giunto il mattino, Miss Verplanck annuncio: 
«Egli e stato assassinato questa notte ». Pochi minuti dopo pervenne la
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notizia che sul viale dei colli si era rinvenuto il suo cadavere con un 
pugnale immerso nel cuore. Contemporaneamente Samuele Verplanck era 
scomparso e non fu piu visto da nessuna parte. Poco dopo prendeva con- 
sistenza la tradizione che nella notte del 20 ottobre Samuele Veiplanck 
appariva sul luogo del delitto. E I’evento occorso a Miss F. G. nella 
notte del 20 ottobre, confermerebbe la tradizione.

Anche in questo episodio l’animale risulta il primo perci- 
piente; il che dimostra sempre meglio quali sensitivi naturali ri- 
sultino gli animali superiori.

Il caso per se stesso e notevolft, senza presentare nulla di 
speciale, conoscendosi centinaia di episodi analoghi, con relativa 
tradizione di delitti consumati sul posto dell’ infestazione; come 
gia feci rilevare nel libro che tratta di siffatte manifestazioni.

—  Caso X X V . —  Il noto mitologo e sociologo. prof. Andrew 
Lang, riferisce il fatto seguente, occorso in una famiglia di amici 
suoi, e che io deduco dal « Light » (1912, pag. m ) .

Nei sobborghi di Londra si erge una palazzina grande, molto antica, 
costruita per intero di mattoni e circondata da un giardino; la quale e 
a me ben nota. Quando i iniei amici, signori Rotherhams, vi andarono 
ad abitare, essa era infestata in piena rcgola. Tra I’altro, allorche la si
gnora Rotherhams si avvicinava a una porta, questa lc si apriva dinanzi 
spontaneamente; talvolta essa si sentiva tirare i capelli da mani invisi- 
bili; e i rumori notturni, strani e inesplicabili, simulant) stoviglie che 
cozzavano tra di loro e mobili trascinati, disturbavano continuamente 
i sonni degli abitatori.

Una notte in cui il signor Rotherhams era assente da casa, la mo- 
glie con la piccola bimba si reed a dormire nella camera soprastante la 
sala da pranzo, avendo in pari tempo fatto rinchiudere nella sala da 
pranzo, il proprio cane, di razza «collie*. Riscontro che quando comin- 
ciarono i rumori di mobili trascinati e di stoviglie cozzanti fra di loro, il 
cane prese ad ululare pietosamente. La signora non ebbe il coraggio di 
scendere in basso a liberarlo; ma quando al mattino aperse la porta 
della sala infestata, il cane le venne incontro con la coda fra le gnmbe; 
ed essa rilevd che i mobili, le sedie, le stoviglie si trovavano indisturbate 
ai loro posti.

Un giorno la signora medesima stava impartendo lezione alia pro
pria bimba nella sala da pranzo, ed era seduta di prospetto alia porta. 
A un dato raomento, suono il campanello per chiamare la cameriera, e 
vide aprirsi una porta ed entrare una donna stranamente vestita in blu- 
grigiastro, col volto dello stesso colore.
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Un’altra sera, mentre il signor Rotherhams s’indugiava fumando nella 
sala in discorso, vide il suo cane rizzarsi di scatto, col pelo irto sulla 
schiena, e ringhiare sordamente rivolto alia porta. Guardando in quella 
direzione, vide la porta aprirsi ed entrare la « Dama blu ». Si alzo imme- 
diatamente per andarle incontro, ma piu non la vide.

Se quel fantasma aveva uno scopo, doveva essere quello di costrin- 
gere i nuovi occupanti a sgombrare; ma essi invece rimasero imperterriti 
al loro posto; e le manifestazioni andarono gradatamente affievolendosi 
fino a cessare del tutto. I membri della famiglia sono persone sane e vi- 
gorose di corpo, e gli annovero fra gli amici miei piu intimi. (Firmato: 
prof. Andrew Lang).

Nel caso esposto, risultano due gli episodi che si riferiscono 
a percezioni anim ali: nel primo, di natura puramente auditiva, il 
cane rinchiuso nella sala infestata, da tosto segno, con ululati pie- 
tosi, di percepire le manifestazioni rumorose che gli altri avver- 
tono dal di fuori; nel secondo, l’animale medesimo risulta il primo 
a percepire il fantasma della « Dama blu », E  pertanto non rimane 
dubbio sulla partecipazione dell’animale alle percezioni infestato- 
rie cui sottostavano collettivamente i suoi padroni.

—  Caso X X V I . —  N ell’opera notissima del dottore Edward 
B inns: « Anatom y of Sleep » (pag. 479), viene riferito il seguente 
episodio, comunicato a ll’autore da Lord Stenhope, il quale era 
intimo amico del protagonista delFepisodio stesso, signor G. D. 
Steiguer. Quet’ultimo narra:

Nella mia gioventu, quando ero ufficiale nell’esercito danese, mi 
trovavo da qualche tempo nell’alloggio a me assegnato senza nulla av- 
vertire di particolare. La mia camera era posta nel mezzo ad altre due, 
I’una delle quali mi setviva da salottino, e 1’altra da camera da letto per 
il mio attendente; e le tre camere erano in comunicazione tra di loro.

Una notte in cui stavo a letto senza dormire, sentii rumore di passi 
che andavano su e giu per la camera, e parevano i passi di un uomo in 
pantofole. Tale rumore inesplicabile si prolungo per molto tempo.

Venuto il mattino, chiesi al mio attendente se avesse avvertito 
qualche cosa nella notte. Egli soggiunse: « Nulla, salvo che a notte 
inoltrata, voi avete passeggiato su e giu per la stanza ». Lo assicurai che 
non ero sceso dal letto; e siccome egli pareva incredulo, gli dissi che se 
il rumore dei passi si fosse ripetuto, lo avrei chiamato.

Nella notte seguente lo chiamai, col pretesto di una candela, e gli 
chiesi se vedeva qualche cosa. Egli rispose negativamente, aggiungendo 
pero che sentiva rumore di passi, come se una persona gli si avvici- 
nasse, per poi allontanarsi in direzione opposta.
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Io tenevo nella camera tre animali: un cane, una gattina e un ca- 
narino; ciascuno dei quali si risentiva in guisa caratteristica quando 
l’eco dei passi cominciava. II cane immediatamente saltava sul mio 
letto, e si accoccolava tremante a me da lato; la gattina seguiva con lo 
sguardo il rumore dei passi, quasiche scorgesse, o si sforzasse di scor- 
gere, colui che lo produceva. II canarino, il quale dormiva sul suo po- 
satoio, si destava immediatamente, e cominciava a svolazzare per la 
gabbia, in preda ad una grande agitazione.

In altre circostanze si avvertivano dei suoni musicali nel salottino, 
come se qualcuno premesse debolmente i tasti del pianoforte; oppure si 
udiva un rumore caratteristico, come se la chiave dello scrittoio fosse 
girata nella toppa, e lo scrittoio aperto; eppure ogni cosa rimaneva in- 
disturbata al suo posto. Io parlai di tali rumori inesplicabili coi miei ca- 
merati del reggimento, i quali vennero successivamente a dormire sul di- 
vano della mia camera, avvertendo l’uno dopo l’altro i rumori da me av- 
vertiti.

A questo punto il signor De Steiguer narra ch’egli fece ri- 
muovere il pavimento e l’impiantito laterale di legno, senza sco- 
prire traccia di sorci. Dopo qualche tempo divenne malato, e 
siccome l’infermita tendeva a peggiorare, il dottore consiglio di 
mutare immediatamente alloggio, senza svelare il motivo di tale 
suo consiglio. Conformemente il signor De Steiguer abbandono 
l’abitazione. Quando fu convalescente, egli insistctte presso il 
dottore onde conoscere il motivo per cui lo aveva fatto sloggiare, 
e questi finalmente gli confide « che l’abitazione in cui si era 
trovato, aveva una pessima riputazione; che un uomo erasi im- 
piccato nella camera da lui occupata, e un altro vi era stato 
ucciso ».

I lettori avranno rilevato che nei casi fino ad ora riportati, 
gli animali percipienti furono sempre o cani, o gatti o cavalli; 
dimodoche il caso esposto, in cui viene la volta di un canarino, 
appare interessante in quanto dimostra come anche il regno degli 
uccelli risulti suscettibile di percepire manifestazioni supernor
mal i, e di spaventarsene.

In merito al modo di comportarsi del canarino di fronte alle 
manifestazioni auditive della camera infestata, non mi pare pos- 
sibile elevar dubbi sul loro significato dimostrativo, nel senso che 
il canarino percepisse come gli altri le manifestazioni in corso: 
tenuto conto che l’eco di un passo leggero, come quello di un 
uomo in pantofole, non e tale da incutere spavento a un cana
rino abituato a convivere con l’uomo. Ne consegue che se il me-
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dcsimo se ne spaventava, cio dimostra che percepiva effettiva- 
mente le manifestazioni infestatorie. e che aveva l ’intuizione istin- 
tiva della loro natura supernormale.

SO TTO G R U Pi 'O  2° — A P P A R IZ IO N E  DI ANIMAL I 

IN L O C A U T A  INKESTATE.

E ’ arduo lo stabilire che cosa rappresentino le apparizioni di 
fantasmi animali nelle manifestazioni infestatorie. Qualche volta 
la loro estrinsecazione coincide col fatto che ivi erano vissuti 
animali corrispondenti per le generality a quelli che si manife- 
stano; dimodoche in tali contingenze i fantasmi animali potreb- 
bero spiegarsi sia con l ’ipotesi della sopravvivenza della psiche 
animate, sia con quella di una proiezione telepatica del pensiero 
di un defunto (tanto piu che ben sovente g li animali si manife* 
stano di conserva coi fantasmi di defunti), sia con 1’ipotesi della 
reviviscenza psicometrica di vicende ivi occorse in passato. Se- 
nonche ben sovente non solo manca ogni coincidenza della natura 
indicata, ma e anzi da escludersi tassativamente che i fantasmi 
animali apparsi in una localita infestata corrispondano per le ge
nerality ad altri animali vissuti nella localita medesima; nelle 
quali circostanze la spiegazione popolare dei fatti si e che le ap
parizioni di animali rappresentino spiriti di deiunti i quali essen- 
dosi macchiati di gravi eolpe, assumono dopo morte sembianze 
animali corrispondenti alia natura delle eolpe commesse. Nel raio 
libro sui « Fenomeni d ’Infestazione » (cap. Ill), ho citato un caso 
di apparizione del fantasma di un maiale, in cui il relatore rac- 
conta che avendo interrogate in proposito i contadini, essi spie- 
garono che * il responsabile dei fatti era Tommy K ing, un far- 
niacista vissuto cento anni or sono, il quale erasi impiccato in 
una casa situata in quelle adiacenze; dimodoche lo spirito del di- 
sgraziato aggiravasi sul posto apparendovi in sembianze animali ». 
A 1 qual proposito io cosi commentavo:

Questa la spiegazione popolare delle apparizioni di animali in lo
cality infestate; e per quanto puram ente tradizionale e gratuita. non e 
facile sostituirla con altra meno gratuita e piu scientifica. Mi limitero 
pertanto ad osservare che dal libro del dott. K erner sulla « Veggente di 
F revorst» , si rileva come la veggente, nelle fasi di sonnamboltsmo, spie- 
gasse in guisa analoga le apparizioni di animali. Cos! nel capitolo VI 
(caso quarto), a proposito di uno « spirito basso » che le appariva, il 
dottor K erner scrive: « Quando la veggente rientro nella sua camera, lo
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spirito si manifesto nuovamente, assumendo la forma di un orso. Addor- 
roentata, essa spiego: « Ora posso valutare quanto lorda' ha da essere 
I'anima sua per manifestarsi in forme tanto orribiii; ma occorre che io 
lo riveda ancora... ». Nel caso quinto, la veggente in sonnambolismo si 
rivolge a uno « spirito > chiedendogli se poteva manifestarsi in forma 
diversa da quella che aveva in vita; e lo spirito risponde: • Se fossi vis- 
suto come un bruto, vi apparirei sotto forma di un bruto. Noi per6 non 
possiamo assumere le forme che vogliamo, e dobbiamo apparire nelle 
sembianze che avevamo in vita ». E nel capitolo IV: « L’uomo vissuto 
nel vizio e nella depravazione puo apparire in forma animate, visto che 
con gli animali s’identifica per le condizioni di vita». Per converso, 
noto che tra i casi d’infestazione animate da me raccolti, ve ne sono 
due che suggerirebbero una spiegazione diversa; il che naturalmente non 
escluderebbe l’altra. Furono pubblicati nel « Journal of the S. P. R. », e 
in essi si tratta delle apparizioni di un cane e di una gattina, col pre- 
cedente notevole che nelle localita dove apparivano, etano morti un cane 
e una gattina identici a quelli che si manifestavano. E al riguardo della 
gattina, 1'identificazione risultava anche meglio provata dalla circostanza 
che il fantasma si mostrava zoppicante, a somiglianza della gattina vi- 
vente, malmenata e deformata da un cane. Qui pertanto ci si troverebbe 
di fronte a casi d’identiiicazione autentica; iaguisa da doverne inferire 
che se si pervenisse ad accumulare in numero adeguato esempi di tal 
natura, essi condurrebbero alia dimostrazione della sopravvivenza della 
psiche animate; possibility che non dovrebbe certo meravigliare.

Cost mi esprimevo nel libro indicato, ed ora aggiungo che 
p e r v e n n i  ad accumulare un discreto numero di episodi analoghi 
ai due sopra accennati, episodi che saranno riportati piu oltre 
(categoria VIII). Essi concorrono efficacemente a rendere proba* 
bile che un giorno si pervenga a dimostrare scientificamente la 
sopravvivenza della psiche animale. Il che non esclude che le 
altre ipotesi sopra enumerate non risultino a loro volta legittime, 
e debbano, a seconda delle circostanze, prendersi in considera* 
zione per la spiegazione di talune modalita di fantasmi animali. 
Ed anzi, tutto concorre a far presumere che con le ipotesi in di- 
scorso si spieghino taluni fra i casi appartenenti alia presente ca> 
tegoria.

— Caso X V I I . — Hereward Carrington, uno tra i piu auto* 
revoli cultori di ricerche metapsichiche degli Stati Uniti, ed au* 
tore di parecchi libri a tutti noti, riferisce sull’ * American Journal 
of the S. P. R. > (1908, pag. 188), il seguente episodio da lui me* 
desimo investigato:
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II caso interessantissimo che mi accingo ad esporre, forma parte 
della mia esperienza personale; avvenne nell’estate scorsa, e risulta, a 
mio parere, molto suggestivo, se non ancora conclusivo... Allorche mi 
trovavo a Lily Dale, avevo stretto amicizia con. le tre persone che fu- 
rono protagoniste nel caso in questione, e che, come me, si interessa- 
vano di ricerche metapsichiche. Appre'si il fatto dalle tre persone me- 
desime, nell’atrio dell'albergo dove alloggiavano, pochi minuti dopo che 
il fatto si era svolto... Ed ecco di che si tratta:

Le tre persone in discorso — due signore e un gentiluomo —  pas- 
seggiavano lungo un sentiero prossimo al paese, conversando sopra ar- 
gomenti indifferenti, quando una delle signore, la quale possiede deboli 
facolta chiaroveggenti, vide un cagnolino che correva sul sentiero me- 
desimo, a lei di fronte. Il sole tramontava, ma la luce del giorno era 
ancora piena ed intera; tuttavia gli altri nulla vedevano, poiche in realta 
quel cane non esisteva. Il terreno era aperto, nudo e pianeggiante; dimo- 
doche non si poteva neanche pensare ad occultamenti naturali. La signora 
in parola affermava che il cagnolino correva a lei dinanzi, a circa dieci 
< yards > di distanza, tenendosi neF mezzo della strada, pienamente in 
vista; aggiungendo che appariva delle dimensioni di un « Fox-terrier », 
che aveva manto giallo, muso allungato, coda piccola e ricciuta. Mentre 
i tre discutevano fra di loro sul caso strano, un gatto usci tranquilla- 
mente da una casa posta a breve distanza dinanzi a loro, e si diresse 
verso il sentiero per attraversarlo; ma non si tosto lo raggiunse, che im- 
provvisamente inarco la schiena, sbuffando e azzannando I’aria proprio 
nel punto in cui si trovava il fantasma del cane, come se ivi si fosse 
trovato un cane in came ed ossa, rivelatosi al gatto in guisa inaspettata. 
Insisto sul fatto che quest’ultimo era giunto fino al sentiero mantenen- 
dosi in aspetto assolutamente tranquillo e indifferente, per ivi assumere 
bruscamente attitudine battagliera. Subito dopo, il gatto voltossi indietro 
con gesto fulmineo, rientrando di corsa nel la casa di dove era uscito. 
Durante lo svolgersi dell’episodio, la signora veggente aveva continuato 
a scorgere il cane; poi aveva distolto un istante lo sguardo per seguire 
la fuga del gatto, e quando lo rivolse nuovamente al cane, questi erasi 
dileguato. Essa informo che il cane non aveva punto badato al gatto, 
neanche quando apparentemente questi lo aveva graffiato, continuando 
impassibile per la propria strada. Appare evidente che se il gatto si com- 
porto nella guisa descritta, cio dimostra ch’egli credette vedere a se di
nanzi un cane autentico, capitatogli addosso di sorprcsa. Eppure quel 
cane non esisteva! Questi i fatti, sulla autenticita dei quali io stesso mi 
porto garante; lascio i lettori liberi di spiegarli come meglio credono.

Nella relazione esposta non e detto se la localita avesse fama 
di essere infestata, come nulla e detto circa la possibility che un 
cane analogo fosse vissuto in quelle adiacenze; dimodoche non e
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possibile venire ad una soluzione teorica qualunque al riguardo 
della genesi dei fatti.

Rimane nondimeno l’incidente per se stesso, chiaro e indu- 
bitabile, dell'apparizione del fantasma di un cane, visto colletti- 
vamente da una signora e da un gatto.

— Caso X V I I I .  — Lo rilevo dal « Light » (1915, pag. 215), 
ed e un episodio analogo al precedente. II Rev. Chas. L. Twee- 
dale scrive:

Circa le ore 10.30 pomeridiane, mia moglie sail nella propria ca
mera, e mentre stava aggiustando i guanciali, rivolse lo sguardo ai piedi 
del letto, ivi scOrgendo un grosso cane nero, ritto suite zampe, da lei 
distinto in ogni menomo particolare. Quasi al medesimo istante il nostro 
gatto, che aveva seguito la padrona su per le scale, entro nella camera, 
e scorgendo a sua volta il cane, spicco un gran salto, inarcando la 
schiena, ingrossando la coda, sbufTando e azzannando l’aria. Quindi salto 
sulla «toilette », posta in un angolo della camera, rifugiandosi dietro 
alio specchio della medesima. Poco dopo il fantasma del cane si dile- 
guava, e mia moglie volendo assicurarsi che il gatto non fosse stato a 
sua volta fantasmogeno, si avvicino alia « toilette >, guardando dietro 
alio specchio; ed ivi scorse il nostro gatto autentico, in uno stato fre- 
netico di eccitazione, con la schiena arcuata, la coda dilatata, e tuttora 
sbuffante. Quando fece per toglierlo dal suo rifugio, il gatto sbufio e la 
sgraffio, trovandosi ancora in preda alia paura provata alia vista del cane.

Anche in questo caso, come nel precedente, manca ogni rag- 
guaglio capace di orientare il pensiero nell’indagine delle cause 
il che non impedisce che risulti a sua volta assai notevole e sug- 
gestivo, tenuto conto che in entrambi i casi si osservano combi- 
nate assieme le due modalita di estrinsecazione supernormale qui 
contemplate; l’una, in cui gli animali percepiscono collettivamente 
all’uomo le manifestazioni infestatorie; l’altra, in cui le manife- 
stazioni infestatorie sono costituite da fantasmi di animali perce- 
piti collettivamente dagli animali e dall’uomo.

— Caso X X IX . — Mrs. I. Toye Warner Staples, invia al 
« Light > (1921, pag- 553) la seguente relazione di un episodio a 
lei fersonale:

Temo che la mia contribuzione all’inchiesta sulla sopravvivenza 
della psiche animate, non sormonterebbe le prove che la « Society F. P. R .». 
richiede in proposito; tuttavia I’episodio che mi accingo a narrare e
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scrupolosamente autentico, e meritevole di fiducia, qualunque ne sia la 
spiegazione.

La mia infanzia trascorse nella parte occidentale dell’ Irlanda, e 
dall’eta di quattro anni fino a sei, io vissi in un’antichissima casa gran- 
diosa, posta sulle rive del Shannon. La mia famiglia essendo inglese, 
non badava ai racconti delle persone del paese, le quali affermavano che 
la casa da noi abitata era infestata. Orbene: ivi io ebbi la prima espe- 
rienza di cio che puo denominarsi il fantasma di un animale. Nelle ore 
serali estive, in piena luce del giorno, talvolta per parecchi giorni di
seguito, tal altra con intervalli di mesi, io ero terrorizzata dall’appari-/
zione distintissima e naturale di un cagnolino bianco, della razza di Po
merania, il quale mi si manifestava al capezzale del letto. Mi guardava 
con bocca aperta e lingua protesa, quasiche fosse ansimi.nte, e si com- 
portava come se mi vedesse, atteggiandosi in guisa che pareva volesse 
spiccare un salto per venirmi sul letto. Allora io mi spaventavo terribil- 
mente, poiche avevo l’intuizione che non si trattasse di un cane in carne 
ed ossa (in caso diverso, 1’avrei accolto con vivo piacere, poiche fui 
sempre amantissima di ogni sorta di animali). Qualche volta, quando il 
cane si manifestava di fronte alia finestra, io scorgevo i mobili della 
camera attraverso il suo bianco corpo; e mi davo a strillare, chiamando 
la mamma, e gridando: « Portatelo via! Mandatelo via! ». Appena la 
mamma entrava nella camera, egli ne seguiva i passi, e quando usciva, 
le teneva dietro. Allora mi prendevano e mi portavano in basso, e a 
furia di carezze mi facevano dimenticare la paura provata.

Il particolare piu curioso del fatto sta in questo, che mentre ero 
sola a scorgere quel fantasma canino, altre quattro persone lo sentivano.

Nella piena luce delle mattinate estive, due membri della mia fa
miglia (entrambi donne), e una signora e un gentiluomo che avevano 
abitato la casa in precedenza, avvertivano sovente un alcunche, costi- 
tuito da un corpo solido delle dimensioni e del peso di un cagnolino, 
il quale pareva saltasse sui loro letti dalla parte dei piedi, per poi pas- 
sare lentamente sui loro corpi fino a giungere suite loro spalle, e ca- 
scare a terra dall’altra parte. In simili contingenze, i percipienti si senti
vano come paralizzati, e non erano capaci di muoversi; ma subito dopo, 
saltavano dal letto e perlustravano minuziosamente la camera, senza 
nulla scoprire... Per un riguardo facile a comprendersi, io mi trattengo 
dal rendere pubblico l’indirizzo della casa, ma lo confidero al prof. Horace 
Leaf, qualora la presente relazione gli sembri utilizzabile.

Arduo, sommamente arduo il formulare una teoria capace di 
spiegare soddisfacentemente gli episodi del genere riferito; e me- 
glio sarebbe astenersi dal discuterne. Volendo orientarsi in qualche 
guisa procedendo per via di eliminazione, dovrebbe dirsi che nel 
caso in esame non poteva trattarsi di percezione psicometrica di
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eventi trascorsi, inquantoche la circostanza del cagnolino che 
guardava in faccia la pcrcipiente, disponendosi a saltarle sul 
letto, e che seguiva i passi delle persone presenti, tenendo loro 
dietro quando uscivano; nonchd l’altra circostanza delle impres- 
sioni tattili provate da quattro persone, simulanti un animale che 
passeggiava sui loro corpi, stanno a indicare un'azione nel pre
sente, e non piu una riproduzione automatica di azioni svoltesi in 
passato, come dovrebbe unicamente avvenire nella circostanza di 
percezioni psicometriche.

E per la medesima ragione dovrebbe escludersi l’ipotesi di 
una proiezione telepatica del pensiero di un defunto, visto che 
una proiezione di tal natura provocherebbe la percezione alluci- 
natoria di un fantasma animale plasticamente inerte, ovvero de- 
ambulante automaticamente, e non mai consapevole dell’ambiente 
in cui si trova.

Infine, anche l’ipotesi allucinatoria, intesa nel senso patolo- 
gico, non potrebbe sostenersi, in considerazione del fatto che 
altre quattro persone avevano ripetute volte provato impressioni 
tattili corrispondenti alle percezioni visive della relatrice; indizio 
palese che all’origine dei fatti doveva rinvenirsi un agente unico, 
il quale non poteva non essere intelligente ed estrinseco.

Rimarrebbero a disposizione dell’indagatore due sole ipotesi: 
l’una quella tradizionale, o popolare, secondo la quale i fantasmi 
di animali che appariscono nelle locality infestate rappresentano 
il simulacro simbolico di spiriti umani d’ordine basso e depra- 
vato; l’altra, quella per cui si afferma che la psiche animale so- 
prawive alia morte del corpo, e perviene qualche volta a mani- 
festarsi ai viventi.

Cid esposto per debito di relatore, mi astengo da ogni con- 
clusione, visto che la deficienza dei dati non lo consente. Rilevo 
soltanto che le due ipotesi residuali in discorso, banno in comune 
di spiegare i fatti con l’intervento di entita spirituali disincar- 
nate; per l’una umane, per l'altra animali.

Caso X X X . — Lo ricavo dal « Journal of the S. P. R. » 
(Vol. XIII, pag. 52- 64)- Forma parte di una lunga relazione di 
casa infestata, in cui apparivano i fantasmi di una donna vestita 
in nero, di un uomo penzolante impiccato dal ramo di un albero, 
e di un cagnolino bianco visto frequeatemente da numerosi per- 
cipienti. Nella relazione sono riferite quattordici apparizioni del 
cagnolino in discorso, ma qui mi limitero a riportare la prima-.
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Mrs. Fletcher, la relatrice e abitatrice della casa infestata, cosi 
riferisce:

II cagnolino bianco fece la sua prima apparizione nel gennaio del 
1900. Un dopo pranzo, mio marito use! dalla libreria, nella quale si tro- 
vava solo, e mi disse: € Ho visto un cane bianco nella libreria*. Io 
sorrisi, e seggiunsi: « Niente di piu naturale, poiche i nostri due cani 
sono sempre in giro ». Ma egli si fece serio, e rispose: « Non parlo dei 
tuoi cani. Mentre scrivevo, vidi un cagnolino bianco girare attorno alio 
scrittoio e avviarsi alia porta, la quale era chiusa. Pensando che fosse la 
tua < Nipper >, mi alzai per aprirle la porta, ma il cagnolino erasi dile* 
guato ». Dopo questo primo incidente, le apparizioni del cagnolino bianco 
si fecero frequenti, e tutti potemmo vederlo, comprese le persone di ser- 
vizio, gli ospiti nostri, miss Plumtre (della quale accludo la relazione), 
ed il fratello di lei.

Notevole il fatto che quando il fantasma del cane sfiorava i 
percipienti in qualche parte del corpo, essi avvertivano subito 
una sensazione di bruciore nel punto in cui si era esercitata la 
pressione allucinatorio-veridica del corpo del cane fantasmogeno. 
Mrs. Fletcher scrive:

Nel punto della mia gamba, al di sopra del ginocchio, contro la 
quale il cane aveva premuto passando, avvertii per parecchie ore una 
curiosa sensazione di formicolio e di bruciore, ch’io ragguagliai a una 
« scottatura leggera » Mia figlia Eglantine non era presente quando ri- 
levai tale circostanza; ma poco dopo essa osservo spontaneamente: 
« Mamma, nel punto della mia gamba dove il naso del cane mi ha toc- 

•cato, io provo una sensazione come di scottatura*.

Piu oltre la relatrice osserva:

Io non riesco a rintracciare nessuna circostanza del passato in rap- 
porto con l’apparizione del cagnolino bianco, salvo che tredici anni or 
sono, io possedevo un cagnolino * terrier » di pelo bianco-ruvido, il 
quale era stato un mio grande favorito, ed era in tutto analogo a quello 
che si manifesta.

Quest’ultima osservazior.e della relatrice farebbe presumere 
che nel caso in esarne si tratti gia di un primo esempio d’identi* 
ficazione di un fantasma animale; senonche tale osservazione e 
troppo generica per poterla prendere in considerazione, e solo po- 
nendola in rapporto coi casi analoghi che mi dispor.go a citare 
nella catcgoria VIII, essa perviene ad acquisire indirettamente un
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certo valore probativo. Comunque, non si saprebbe come connet- 
tere il fatto dell’apparizione veridica di un cane recentemente de- 
funto, con le apparizioni dei fantasmi infestatori di un uomo e di 
una donna; ammenoche da una tale coincidenza non si volesse in- 
ferirne che le condizioni di saturazione Auidica inerenti a un am* 
biente infestato, abbiano reso possibile al cane di manifestarsi.

*ije i):

Ter altri 9 casi appartcnenti ad entrambe le suddivisioni 
della presente categoria, rimando alle opere e pubblicazioni se- 
guenti:

Caso X X X I — Robert Dale Owen: « The Debatable Land » (pa- 
gine 233-236). Visivo.

» X X X II — Mrs. De Morgan: « From Matter to Spirit» (pa- 
gine 244-247). Visivo.

> X X X III —  « Journal of the S. P. R. » (vol. XIII, pag. 256-262). 
Visivo-collettivo-successivo.

» X X X IV — « Journal of the S. P. R. * (vol. V, pag. 342-343). 
Visivo-collettivo.

» X X X V —  * American Journal of the S. P. R. » (1910. pag. 50). 
Visivo.

• X X X V I —  * Light » (1901, pag. 46). Visivo.
• X X X V II — » (1903, pag. 473). Visivo-tattile-olfattivo.
» X X X V III — » (1917. pag- 3iO- Visivo.
» X X X IX — » (1921, pag. 610). Visivo.

C a t e g o r i a  VI.

M aterializzazioni di animali.

Mi affretto a dichiarare che le indagini sperimentali sulle ma- 
nifestazioni animali considerate nella presente categoria, risultano 
tuttora in condizioni rudimentali; dimodoche le maniiestazioni 
stesse non si prestano ad essere considerate da un punto di vista 
scientifico, ed io mi limitero ad accennarvi sommariamente, per 
puro debito di relatore.

Nelle relazioni di sedute sperimentali ad effetti fisici, non 
sono eccessivamente rari i casi in cui si allude a materializza
zioni di forme animali; ma trattandosi quasi sempre di manife- 
stazioni inattese e fugaci, le descrizioni di tal natura non risul
tano sufficientemente particolareggiate per doversi ritenere scien- 
tificamente probanti, per quanto possano un giorno acquisire una
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certa importanza storica dal punto di vista delle origini di questa 
branca particolare di manifestazioni; quando cioe le manifestazioni 
stesse saranno acquisite alia scienza insieme alle altre branche piu 
evolute del medesimo tronco supernormale; e che cio possa rea- 
lizzarsi in avvenire, non appare certo un pronostico audace.

In vista pertanto della cronistoria futura della nuova branca 
di ricerche, mi accingo a riferire qualche episodio del genere, a 
semplice titolo aneddotico; e in conseguenza, astenendomi dal- 
l ’apporre ai medesimi un numero d ordine, non potendosi per ora 
accoglierli in una classificazione scientifica.

*
*  ♦

Volendo riportarsi addietro di nn mezzo secolo nella croni
storia delle manifestazioni medianiche, trovo un primo accenno a 
materializzazioni di animali in una lettera inviata al < Light » 
(1907, pag. 275) da Alfred Vout Peters, in cui egli, accennando 
a una visione di un animale defunto da lui medesimo avuta, ag- 
giunge:

Rammento che nelle sedute con Mrs. Corner (Miss Florence Cook), 
si materializzo una scimmia, con grande orrore della medium, la quale
non si attendeva a una manifestazione simile.

Rilevo un altro accenno analogo, ma un po’ meglio circostan- 
ziato, nel libro del dottor Gibier « Analyse des Choses » (p. 210), 
in cui egli, alludendo ai fenomeni di materializzazione che si con- 
seguivano in casa del colonnello M., della Scuola Politecnica di 
Parigi, osserva:

Nelle sedute col colonnello M. (1875-77), alle quali assistettero al- 
cune notabilita scientifiche dell’esercito, il medium principale era la figlia 
adottiva del colonnello stesso. Un fcnomeno che piu di ogni altro mi ha 
colpito in questa serie di esperienze, e del quale io prendo nota a van- 
taggio di coloro che sono sufheientemente iniziati in queste ricerche, fu 
la materializzazione perfetta di un cagnolino, morto qualche mese prima, 
il quale aveva appartenuto al colonnello.

Nel libro di Gambier Bolton: « Ghost in Solid Form >, in cui 
sono riassunte le principali manifestazioni conseguite in sette anni 
di esperienze con medium privati. sono riferiti alcuni casi di ma
terializzazioni di animali. In una scduta alia quale assisteva il 
Feld-maresciallo Lord W olseley, si materializzo una foca; e in
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altra, un animale selvatico delle Indie, il quale era stato allevato 
e addomcsticato da una signora presente alia seduta. L’animale 
aveva tosto riconosciuta l’antica padrona, e dal grembo della me
dium era saltato in quello di lei, manifestando la sua gioia con 
gridi caratteristici, identici a quelli che in vita emetteva in cir- 
costanze simili.

Nelle famose sedute di materializzazione tenute ad Algeri nel- 
l’anno 1905, con la medium Marthe (l’attuale medium Eva C. di 
madame Bisson), presenti il prof. Charles Richet e Gabriele De- 
lanne, si materializzo una forma animale, in merito alia quale 
cosi scrive Madame X :

II prof. Richet ha parlato soltanto delle manifestazioni che si con* 
nettevano con la figura centrale di < Bien-Boa », ma mi lusingo che non 
avri nulla in contrario s’io riferisco un curioso incidente occorso nella 
seduta del 5 settembre:

La gattina di casa ci aveva seguito inosservata nella camera delle 
sedute, e quando prendemmo posto, salto nel mio grembo, e piu non si 
mosse. Per circa una mezz’ora si realizzarono scarse manifestazioni; poi 
le cortine del gabinetto furono tirate da una mano avvolta nelle cortine 
stesse, lasciando scorgere la medium con a lato la forma materializzata 
di « Aischa >. Subito la gattina lascio il mio grembo per saltarein quello 
della medium; ma quando vi fu, la sua attenzione parve rivolgersi a un 
alcunche esistente nell’angolo A. del gabinetto. Uno di noi osservo: « Che 
cosa scorge la gattina? > E una voce dall’angolo A. rispose: « Essa mi 
v.ede». Contemporaneamente una m^no avvolta nella cortina si allungo 
verso la gattina, e prese ad accarezzarla e a giuocare con lei. La gattina 
corrispose lietamente azzannando il lembo della cortina; ma lascio su
bito la presa per rivolgere lo sguardo all’angolo B. del gabinetto, assu- 
mendo atteggiamento di difesa, come se si trovasse in presenza di una 
creatura ostile: incurvo la schiena, e prese a sbuffare e a miagolare in 
tono minaccioso. Una voce dall’angolo B. osservo: « Essa vede un altro 
gatto >; e simultaneamente all’angolo B. fece eco un acuto roiagolio. 
Allora la gattina salto dal grembo della medium in quello della spe- 
rimentatrice signora Paulette, mentre dall’angolo B. si udirono per altre 
due volte i miagolii del gatto • materializzato; quindi una massa nera, 
delle dimensioni di un gatto, salto nel grembo della medium, e vi 
rimase per circa due minuti; per poi dileguarsi in guisa assai pecu- 
liare, poiche parve dissolversi lentamente nel nulla...» (« Light », 1921, 
pag. 594).

Nelle sedute con la celebre medium Mrs. Wriedt, la cui 
maggiore caratteristica e la « voce diretta », si conseguono fre-
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quentemente materializzazioni di animali, i quali fanno anche udire 
la loro voce. Mi limito a riferime due esempi:

Nelle sedute di Cambridge, indette nel 1914, un magistrato 
di quella citta, cosi ne riferisce sul « Light » (1914, pag. 296);

Nclla prima seduta, da noi tenuta a Wimbledon, mia moglie av- 
verti una pressior.e caratleristica sul proprio piede, ma non seppe deter- 
minare di che cosa si trattasse. Cid avvenne parecthie volte, dando oc- 
casione a varie nostre supposizioni; quando improvvisamente fummo sor- 
presi di sentire abbaiare un cane. Chiedemmo al dottor Sharpe (lo « spi- 
rito-guida») che cosa significassero quei latrati, ed egli rispose: «E 
presente un cagnolino di razza spagnuola, il quale apparteneva a vostra 
moglie ». Infatti, parecchi anni prima eraci morto un cagnolino di razza 
spagnuola, nostro grande favorito, il quale in altre sedute con medium 
chiaroveggenti, era gia stato visualizzato in nostra compagnia. Si com- 
prende che la medium nulla sapeva al riguardo.

In altra seduta con la medium medesima, riportata dal 
« Light » (1921, pag. 490), il signor A . J. Wood riferisce:

Io condussi alia seduta un amico mio, con la sua signora. Mrs. 
Wriedt descrisse accuratamente un cagnolino di razza « collie », ch’essa 
vedeva accanto ai miei amici. A un dato momento, rivolgendosi alia 
signora, la medium disse: « Egli ha posato la testa nel vostro grembo ». 
Simultaneamente, echeggiarono in quel punto dei lieti quanto vigorosi 
latrati. Ora, efl’ettivamente, i miei amici avevano posseduto un cagnolino 
di razza « collie », loro grande favorito, il quale era morto parecchi anni 
prima, e le cui generality corrispondevano esattamente a quelle fornite 
dal la medium. 4

Cito in ultimo un paragrafo tolto dalla rclazione del dottor 
Gustavo Geley sulle sedute col medium polacco Franck Kluski, 
paragrafo in cui si promettono ulteriori ragguagli sulle manife- 
stazioni ivi accennate, le quali rappresentano presumibilmente un 
primo serio contributo all'indagine scientifica dei fenomeni qui 
considerati. E gli scrivc:

Le materializzazioni di forme animali non sono rare col medium 
Franek. Dai rendiconti della Societa di Ricerche Psichiche di Varsavia, 
che noi pubblicheremo nei prossimi numeri, si apprendera che venne se- 
gnalato sopratutto un grosso uccello da preda, apparso in parecchie se
dute, e fotografato; quindi un essere bizzarro, una specie d’intermediario 
tra la scimmia e I’uomo. Viene descritto come avente la statura e le 
proporzioni di un uomo, con volto scimmicsco, ma fronte sviluppata e
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diritta; faccia e corpo vellosi, braccia molto lunghe, mani lunghe e 
forti, ecc. Quando si manifesta, egli sembra in preda a viva commozione, 
prende le mani degli assistenti e le lecca come farebbe un cane. Ora, 
questo Essere, che noi abbiamo denominato « 11 Pitecantropo », si ma
nifesto parecchie volte durante le nostre sedute. L’uno di noi, alia se- 
duta del 20 novembre 1920, sent! quella grossa testa vellosa appoggiarsi 
pesantemente sul proprio omero destro, gota contro gota. Era una testa 
guernita di capelli ruvidi e grossi. Un forte sentore di belva, o di « cane 
bagnato », emanava da quel corpo. Uno degli assistenti allungo lamaDO 
verso di lui, e il « Pitecantropo » la prese tra le sue e la lecco lunga- 
mente a tre riprese. Era una lingua larga e morbida.

Altre volte noi abbiamo avvertito fra le nostre gambe dei contatti 
che parevano di un cane che passasse sfiorando'ci.

Xel paragrafo citato si contengono accenni a manifestazioni 
aventi importanza sperimentale e teorica immense; e la circo- 
stanza che il grande uccello da preda sarebbe stato fotografato, 
risulterebbe di un valore scientifico decisivo. E quali speranze di 
una futura scienza antropologica-supernormale non ridesta l'appa* 
rizione materializzata di un essere che presenterebbe tutte le ca- 
ratteristiche di un nostro lontanissimo antenato, ancllo di con- 
giunzione tra l’uomo e le scimmie antropoidi, confermando le in- 
duzioni dei naturalisti sull’esistenza del « Pitecantropo alalus?». 
L’argomento e oltremodo suggestivo, e richiamerebbe alia mente 
delle considerazioni interessanti sulla filogenesi umana; ma none 
questo il momento di avvonturarsi in discussioni premature.

Dal complesso dei casi citati si e visto altresi che gli epi- 
sodi delle materializzazioni animali assumerebbero sovente aspetto 
di prove d’identificazione spiritica per la razza animale, prove in 
tutto analoghe a quelle d’identificazione spiritica per la stirpe 
umana; dal che ne consegue che se la nuova branca di ricerche 
avra modo di evolvere, essa concorrera validamente con le altre 
a dimostrarc sperimentalmente l’csistenza e la sopravvivenza della 
psiche animale.

Comprendo che cosa mi si potrebbe obbiettare in proposito, ed e
che i fenomeni di materializzazione umana, come quellidi matcrializ- /
zazione animale, sono spiegabili con l’ipotesi « idcoplastica », senza 
che bisogno vi sia di far capo all’ipotesi spiritica. Rispondoche se per 
talune modalita rudimentali di materializzazioni umane ed animali, 
l’ipotesi in discorso basta a darne ragione, ed e presumibilmente la 
vera causa dei fenomeni, sarebbe al contrario assurdo e insoste- 
nibile estendere tale spiegazione alia classe intera dei fenomeni
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stessi. A'l qual proposito non si ripetera mai abbastanza che 
« Animismo » e « Spiritismo » sono i due termini inseparabili di 
un medesimo quesito; e in conseguenza, che nelle manifestazioni 
medianiche di qualsiasi natUra, ci si trova necessariamente di 
fronte a modalita di manifestazioni che sono in parte « animiche » 
e in parte « spiritiche ». Ne potrebbe accadere altrimenti, e sa- 
rebbe assurdo il pretenderlo, visto che nei due casi lo spirito ope- 
rante e il medesimo, con la differenza che in un caso si trova in 
condizioni d ’incarnazione, e nell’altro, di « disincamazione ». Cio 
posto, nulla di piu naturale che tale combinazione inseparabile dei 
due ordini di manifestazioni, si verifichi eziandio nel caso dei te- 
nomeni di materializzazione; pei quali, nondimeno, risulta relati- 
vamente facile lo sceverare i fenomeni « animici » da quelli « spi- 
ritici ». Infatti, come gia si fece rilevare in altro mio lavoro, il 
caso del fantasma della * K atie K in g  », la quale racconta ai figli 
del Crookes le vicende della propria esistenza terrena, quello di 
« Estella Livermore > che strive lunghe lettere in francese al ma- 
rito, lingua ignorata dalla medium ; l ’altro della « Nepenthes » 
della D ’Esperance che afferma essere vissuta ai tempi eroici della 
Grecia antica, e scrive un messaggio di sette righe in grcco an• 
tico, lingua ignorata da tutti i  presenti, non si potranno mai spie- 
gare con 1’ipotesi € ideoplastica », e dovranno considerarsi incrol- 
labilmente spi ritici. Altrettanto dicasi del caso « Sven-Stromberg- 
D ’Esperance >, in cui un oscurissimo contadino svedese, emigrato 
e morto al Canada, in un paesello sperduto nella campagna, si 
manifests psicograficamente sessanta ore dopo; quindi si materia- 
lizza, ed e fotografato in presenza di Alessandro A ksakof e del 
prof. Butlerof; dopo di che, la fotografia e inviata in Isvezia al 
suo paesello nativo (conforme all'indirizzo fornito dallo spirito 
stesso), ed ivi e identificata da numerosi compaesani. (« Light », 
1905, pag. ^3-43) (1). E ’ chiaro che nei casi analoghi a quest’ultimo, 
l ’ipotesi ideoplastica e esclusa dalla considerazione che la potenza 
creatrice del pensiero della medium non poteva certamente mate- 
rializzare le sembianze di un defunto ignoto a le i ed ai presenti. 
Da cio l’inevitabile inferenza che se un defunto a tutti sconosciuto 
perviene a materializzarsi, cio non si spiega senonche ammettendo 
ch'egli sia presente ed agente; la quale inferenza e incontesta* 
bile; e siccome non esistono ipotesi razionali da contrapporvi, 
essa assume valore di prova risolutiva.

(r) Vcdi anche ncll'autobiografia di E. d’E»pcrance: II P a est d tll'O m b ra , trad. ital. 
(Roma, Casa Ed. Luce c Ombra) pag. aao  e  seg.



Senonche, trattandosi nel nostro caso di materializzazioni ani- 
mali, sorge in proposito una perplessita teorica non lieve, sugge- 
rita dalla circostanza che se le materializzazioni autentiche di spi- 
riti umani disincarnati sono rese fino a un certo punto intelligi- 
bill dalla circostanza che noi possiamo controllare le affermazioni 
delle personalita medianiche — secondo le quali le materializza
zioni avverrebbero in forza di un atto di volonta dell’entita che 
si manifesta — e lo possiamo, comparando i fenomeni di materia- 
lizzazione con certe manifestazioni teratologiche dello sviluppo 
organico, quali le « voglie materne » e le « stimmate », che pos- 
sono ragguagliarsi a un fenomeno d’ideoplastica subcosciente, e in 
conseguenza, a un saggio rudimentale terreno della potenza crea- 
trice dell’idea; se pertanto tali manifestazioni anormali rendono 
per noi verosimile l’affermazione che il processo materializzante 
tragga origine da un atto di volonta dell’entita che si manifesta, 
non si saprebbe come darsi ragione delle materializzazioni di ani- 
mali, pei quali, in assenza delle facolta di raziocinio, non sarebbe 
possibile l’atto di volonta che si richiede. Come risolvere tale in- 
negabile perplessita teorica ? Rispondo che non pare possibile per- 
venirvi senonche accoglieudo le spiegazioni — d’altronde verosi- 
mili e razionali — che in proposito forniscono le personalita me
dianiche comunicanti, le quali asseriscono che un’entita disincar- 
nata, tanto umana che animale, non potendo assolvere da sola 
l’arduo compito di rendersi tangibile materializzandosi,, abbisogna 
del concorso di numerosi « spiriti coaudiutori » gia famigliarizzati 
coi processi materializzanti; e in conseguenza, che quando si ma
nifesta una forma animale, la volonta dirigente i processi mate
rializzanti risulta quella degli « spiriti coadiutori ».

(Conltnua).
E r n e s t o  B o z z a n o .
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L’Anima.

Dico dunque a voi, che l’anima non e individua, come il punto; ma 
in certo modo come la voce. E rispondo che la divinita non e per tutto, 
come il Dio di Grandazzo £ in tutta la sua cappella, ma quella e tutto 
in qualsivoglia parte, come la mia voce e udita tutta da tutte le parti 
di questa sala.

G iordano Bruno.
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L’ E C TO PL ASM A

L ’ Ectoplasma e una sostanza semifluida, proveniente dalla 
disintegrazione parziale dell’energia nervosa del corpo umano, 
sotto certe condizioni biologiche ancora mal conosciute. Dico la 
energia, e non la materia; imperocche il fluido nervoso non e che 
dell’energia condensata nel viluppo cellulare della sostanza grigia 
e della sostanza bianca, donde queste attingono le loro proprieta 
dinamiche. La produzione dcll’Ectoplasma suppone un soggetto 
sensitivo, a lo stato permanente di equilibrio instabile, che s’ in
contra, in pratica, piu di sovente tra le donne che tra gli uomini.
La grande maggioranza dei medium appartiene, di fatto al sesso 
femminile. Fenomeno raro quando e genuino. Ne abbiamo osservati 
alcuni casi su delle donne giovani nevrotiche, in possesso di tare 
ereditarie, che, per la legge fatale deU’atavismo, ne avevano dalla 
nascita preparato il terreno.

Chimicamente l ’ Ectoplasma rivela la presenza del fosfato di 
calcio e del cloruro di sodio. V ’ha dunque perdita, nella sua pro
duzione, di due elementi essenziali all’integrita del sistema nervoso: 
il fosforo, nutrimento del cervello, ed il cloruro sodico, principio 
indispensabile per la fluidicazione e l’assorbimento dei materiali, 
che il lavoro del ricambio organico somministra, in variabile quan
tity, secondo i cibi e le idiosincrasie individuali, ai nervi ed al 
cervello.

L ’Ectoplasma si estrinseca abitualmcnte ab ore. Arturo Conan 
D oyle lo descrive come una sostanza vischiosa e gelatinosa, la quale 
possiede alcune proprieta della sostanza vivente. Quando la si tocca 
oppure una luce alquanto viva cade su di essa, questa sostanza si 
aggroviglia e ritira nel corpo del medium, come i tentacoli di un i
polipo. Eventualmente essa viene riassorbita, senza lasciar traccia 
alcuna. L ’autore inglese, partigiano convinto della dottrina spiri- 
tista, vede nel fenomeno ectoplasmico una prova della sopravvi- 
venza. Affermazione arrischiata; e il caso di ripetere con l ’antico:
N ih il sub sole novi.

L ’esistenza dell’Ectoplasma non era sconosciuta agli alchi-
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misti del tempo passato. Ma essi la occultavano sotto il velo di 
formole convenzionali, espresse in un linguaggio simbolico, di cui 
i soli adepti alio studio delle scienze ermetiche avevano la chiave. 
Tomaso Vaughan riusci nel 1651 ad isolarlo in forma tangibile, 
sperimentando su la moglie, ch’egli aveva sposata il 21 settembre 
dello stesso anno.

S. Faster Damon (Occult Review, 1922)  riproduce parecchi 
tratti dei lavori pubblicati da Vaughan intornoai suoi sperimenti, 
i quali chiariscono la questione dell’Ectoplasma, come fenomeno 
di materializzazione positiva e di estrinsecazione della energia 
nervosa:

E’ un’acqua densa ed una terra sottile: in termini chiari, una massa 
vischiosa, spermatica, impregnata di tutti i poteri celesti e terrestri (Magia 
Adamica).

Non e altro che un composto di acqua e di sale (Euphrates).
Fa d’uopo vederla e maneggiarla (Coelum Terrae).
La minima violenza la distrugge ed impedisce ogni generazione 

(Ibidem).
Codest’acqua non bagna le mani, e cio basta per convincerci che 

non e acqua comune (Lumen de Lumine).
Questo « Vaso di Ermes » questa matrice e la vita dello sperma, 

imperocche lo conserva e lo vivifica. Ma fuori di questa matrice, si raf- 
fredda e muore, e non puo generar nulla (Post-scriptum feWAula Lucis).

Qui l’alchimista Vaughan adombra la virtu generatrice, che 
sarebbe sotto la dipendenza dell’energia nervosa, e senza di essa 
perderebbe ogni attivita dinamica. Omne vivurn a vivo. La potenza 
si traduce in atto entro l’involucro della materia organizzata al 
suo primo stadio di condensazione. Vitalita labile, ma non pertanto 
feconda nell’ambiente favorevole alle sue ulteriori manifestazioni.

Ho preso un tantino di questo liquido per vedere quale strana so- 
stanza lanosa si fosse, che colava come della neve. Quando la tenni nelle 
mie mani, non mi parve dell’acqua comune, ma una certa specie d’olio 
di natura acquosa. Era una materia vischiosa, grassa, minerale, brillante 
come delle perle e trasparente come del cristallo. (Lumen de Lumine).

Vuolsi qui avvertire che, in chimica biologica, il fosforo orga- 
nico, elemento sostanziale del cervello, si estrinseca nel fenomeno 
dell’ectoplasma insieme ad una certa quantita di grasso, onde as
sume quell’apparenza biancastra e luminosa, che caratterizza in 
certi soggetti medianici lo sperimento di materializzazione, quando

3
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delle circostanze eccezionalmente favorevoli concorrono ad agevo- 
larne la riuscita.

Sul inodo di ottenere la produzione dell’EctopIasma, Tomaso 
Vaughan e molto sobrio di dettagli. Egli dice tuttavia nel Coelum 
Terrae:

Dapprima essa [la moglie, che gli serviva di medio] sparge un’acqua 
densa e pesante dal capezzolo dei seni (colostro), ma bianca come neve. 
I filosofi la denominano latte verginale.

Questo Iascia supporre che 1’alchimista sperimentasse su la 
donna in stato di nudita completa o parziale. L’essudazione ecto- 
plasmica puo aver luogo da tutti gli orifizi del corpo, ma la bocca 
6 il punto dove la si osserva d’ordinario, quantunque i risultati 
siano spcsso appcna percettibili.

Ci pare che Vaughan spingesse un po’ di troppo lontano e 
con soverchia intensita la trance del suo soggetto, a rischio di 
provocare dei disturbi gravissimi del sistema nervoso. Dopo mol- 
teplici prove continuate per un periodo di sette anni, non essen- 
dogli piu riuscito di ottenere un successo uguale a quello del suo 
primo sperimento, 1’ idea gli venne di ritentarlo, probabilmente 
nelle identiche condizioni. Cosi si esprime:

Lo stesso giorno, la mia cara consorte cadde ammalata. Era un ve- 
nerdi, il 16 aprile 1658. E nello stesso momento del giorno, vale a dire, 
la sera, Dio, nella sua grazia, depose nel mio cuore il segreto dell’estra* 
zione dell’Olio di Alcali [appellative sotto il quale Vaughan nascondeva 
allora 1’ Ectoplasma], Io 1’avevo gia trovato per caso nel Pinner di 
Walkefield, quando mia moglie era in salute! Ma per un giudizio di Dio 
dei piu strani, questo segreto m’era stato di nuovo rapito. Io non ho 
potuto mai ricordare come procedessi, e feci invano piu di cento esperi- 
menti. Ora il Dio di gloria (che il suo nome sia seropre lodato!) ha ri- 
portato il segreto nel mio spirito. Lo stesso giorno, mia moglie cadde 
ammalata. Il* sabato seguente, giorno della sua morte, io ho potuto estrarre 
l’olio secondo il mio antico metodo. Di guisa che, il giorno che doveva 
essere per me uno dei giorni piu dolorosi, piacque a Dio di darmi, dopo 
la morte di mia moglie, la piu gran gioia che un uoino possa provare in 
questo mondo. L’Eterno da, PEterno ripiglia: benedetto sia il nome del- 
PEterno!

Scrive il Faster Damon :

Questa nota sinistra non e che troppo chiara. Si direbbe che Tomaso 
Vaughan uccise la moglie, facendo il suo sperimento. Non v’ha dubbio
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tuttavia che I’amasse profondamente. Per un uomo di quei tempi strani, 
era facilmente il piu gran giubilo che potesse provare, conversando con 
lo spirito vivente della donna lo stesso giorno in cui essa mori. La realty 
dell’altro mondo era cosi incontestabile in lui, che non esito a continuare 
i suoi esperimenti e finalmente fu ucciso lavorando col < vivo-argento », un 
simbolo forse anche questo deU’Ectoplasna.

Non possiamo dividere le conclusion! dell’ occultista britan- 
nico, poiche esse vanno di soverchio al di la delle premesse. Per 
quanto un agente si affatichi con la tensione violenta del pensiero 
e della volonta dell’atto d'ipnotizzare il suo soggetto, l’esaurimento 
di quest’ultimo supera di molto quello del primo ed e il solo, in 
realta, pericoloso per la vita, non potendo 1’arte ne la natura 
compensare d’un tratto la perdita eccessiva dell’energia nervosa. 
Tomaso Vaughan fu vittima di un accidente di laboratorio. Il sim
bolo « vivo-argento > si riferisce al una combinazione chimica esplo- 
siva. Che la moglie del Vaughan fosse un soggetto ipersensibile 
e, come tale, predisposta a delle manifestazioni ectoplasmiche di 
sorprendente forma, su di cio non v’ha dubbio. Un fenomeno di 
catalessi, o morte apparente, accompagna talvolta nelle estatiche 
religiose il fenomeno della comunicazione spirituale con l’Essere 
ignoto, oggetto dei loro desideri, siano poi questi istintivi e natu- 
rali, oppure di semplice fantasia. Non v’ha nulla d’improbabile 
che la medium-consorte di Tomaso Vaughan abbia soccombuto 
ad un accesso di catalessi e sia stata sepolta in condizioni di morte 
apparente.

I fenomeni di materializzazioni ectoplasmiche registrati da pa- 
recchi osservatori dcgni di fede, non comportano veruna inter- 
pretazione trascendentale. Sono fenomeni subordinati a particolari 
predisposizioni fisiologiche, che dai tempi i piu remoti dell’istoria 
hanno fornito alle scienze occulte una ricca messe di prodigi e di 
leggende.

Dott. G. F e r r u a .

Le operazioni della natura.

Prima che giunga la line del mondo, un gran numero di arti, che 
si considerano generalmente come operazioni delle intelligenze celesti o 
malefiche, si riveleranno agli occhi di tutti, e allora si riconoscera che la 
maggior parte dei loro efTetti dipendono da forze naturali.

P aracelso .
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IPOTESI SPIRITICA E SPIRIT1SMO

CHI ARI FI CAZ I ONI .

Egregio Sig. D i ret tore.

Non per il gusto di avere l ’ultima parola, ma semplicemente 
per spiegare le critiche espresse in forma forse troppa laconica 
nel mio precedente articolo, mi permetta di replicare brevemente 
al Bozzano e al Bruers. Non rispondero, punto per punto, agli 
argomenti addotti dal primo mio contradittore, perche a questa 
maniera le polemiche si prolungano all’infinito, ripetendo ciascuno 
la sua canzone, come nel famoso dialogo di Renzo con Don Ab- 
bondio, senza riuscire a convincere l'altro.

Noto solo come il Bozzano non sembra tener conto del fatto 
che la mia critica non era tanto rivolta all’ipotesi spiritica, cui 
dopo tutto concedo le maggiori probability, ma alio spiritismo 
in quanto sistema filosofico-etico-religioso. Questa distinzione e 
per me capitale: e hanno torto alcuni fra i piu insigni cultori 
dello spiritualismo di non farla, o fattala, di dimenticarsene troppo 
spesso cammin facendo. Il rimprovero che mi si fa da queste co- 
lonne e lo stesso che gia il Crookes muoveva ai suoi critici, di 
discutere le sue conclusioni metafisiche senza avere mai preso 
parte alle sue laboriose esperienze. Questa eccezione pregiudiziale 
d ’incompetenza avrebbe valore se io, in odio alle conclusioni, ne- 
gassi anche i fa tti; ma una volta che io accetto in blocco i fatti, 
sull’autorita dei competent), non mi si pud negare il diritto di 
infirmare la logica delle conclusioni. Oso anzi dire che ii non avere 
io mai esperimentato e per me invece un vantaggio, in quanto 
mi sottrae alia suggestione che emana dal contatto diretto col 
Mistero e mi permette di vagliare piu freddamente le manife- 
stazioni.

Fra me e il Bozzano il dissidio e piu che altro nella menta- 
lita, nel metodo. Mi sembra che egli abusi nel tono apologetico, 
nelle affermazioni categoriche, dogmatiche, cio che e naturale per
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il filosofo, per il moralista, per il credente, il quale ha bisogno 
di un punto d’appoggio nell’Assoluto, ma e fuori di posto nelle 
ricerche della scienza sperimentale. Ivi non esistono argomenti 
< inconfutabili », conclusion! definitive; tutto e relativo, provvi- 
sorio. Che un’ipotesi spieghi quasi tutto un ordine di fatti (tutti! 
esclama il mio contradittore: ma qual mente umana oserh pronun- 
ziare la parola: tutto?) non toglie ad essa il suo carattere di mera 
probability.

Anche il sistema di Tolomeo spiegava ieri tutti i fatti cono- 
sciuti; oggi e lo stesso per le ipotesi di Galileo e di Newton, 
domani qualche discepolo di Einstein trovera un altro sistema che 
spieghera tutti i fatti ancor meglio. L’ipotesi spiritica non puo 
pretendere un grado di probability maggjore di quella della gravi- 
tazione universale!

La € convergenza di tutte le prove verso la dimostrazione 
dell'esistenza e sopravvivenza dell’anima » il « complesso e l’evi- 
denza cumulativa di tutte queste prove » non bastano a raggiun- 
gere una certezza definitiva. Accumulate quante probability si 
voglia, il risultato sara sempre una semplice somma di probability.

** *

Che le mie affermazioni siano state mille volte confutate lo 
afferma il Bozzano, ma lo smentisce su queste medesime colonne 
il Bruers, il quale viceversa mi fa carico di ripetere c obiezioni 
e critiche, sulle quali da anni abbiamo definito il nostro pensiero 
appunto net senso da lu i propugnato ». Io non pretendo di cono* 
scere a fondo tutta la letteratura spiritualista, ma finora le confu- 
tazioni alle riserve espresse nel mio precedente articolo non l’ho 
mai trovata. E il fatto che io mi trovi d'accordo con la direzione 
di questa Rivista, dimostra che la confutazione, se esiste, non deve 
poi essere tanto perentoria.

Osservo, a questo proposito, che la mia critica era diretta 
appunto contro lo spiritismo filoscficamente sistemato dai seguaci 
di Allan Kardec e non contro lo spiritualismo propugnato da questa 
Rivista, del cui indirizzo, io, lettore recente, non potevo giudicare. 
Venendo al merito dell’articolo del Bruers, constato che la diver- 
genza fra noi due non verte sul metodo di ricerca scientifica e 
sul valore delle sue conclusioni — in cio, eliminato l’equivoco 
della metafisica sperimentale, mi sembra che siamo d’accordo — 
ma si eleva nelle regioni della pura filosofia. Egli e, a quel che
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appare, fautore dell'idealismo assoluto(i). mentre io propendo, lo 
confesso, non al materialismo, ma all’agnosticismo, alia scepsi. 
Ma il dibattito trascende i limiti del problema spiritistico e per cio 
non e qui il luogo di trattarne.

Per il resto. concedo volentieri che in fatto di spiritismo non 
esista un tmico indirizzo e che lo spiritualismo scientifico non debba 
essere confuso con la religione. Religione nel senso piu stretto 
della parola. non e neanche lo spiritismo pietista (per quanto le 
sue sedute a base di cantici, preghiere e invocazioni abbiano 
tutto jl carattere di un cultol. ma non si puo negare che esista 
una tendenza a straripare dal campo della scienza in quello etico- 
religioso. X ella stessa Inghilterra e in Am erica, accanto alle au
stere societa di ricerca sperimentale. di cui fa parola il Bozzano, 
liorisce largamente la tendenza mistica. Non parliamo delle mira- 
bolanti e strampalate riveiazioni, come quella attribuita ultima- 
mente all'anima di Lord Kitchner, che sono quasi tutte di fonte 
anglo-sassone: ma la stessa rivista « Light >. diretta dal Dawson 
Rogers, troppo confonde la ricerca sperimentale con la specula- 
zione metansica. di modo che la si pud ben appaiare con la 
< Revue Spirite ». che rappresenta a Parigi la tradizione di Allan 
Kardec. E il Flammarion. anima candidamente religiosa. raccoglie 
con incredibiie bonarieta una congerie di fatti di cui ben pochi, 
credo. resisterebbero a una selezione alquanto rigorosa.

Ora questa tendenza rappresenta secondo me un doppio pe- 
ricoio. sia ca l punto di vista scientifico che da que’.lo religiose. 
Scientificamente. il misticismo allontana dalla ricerca molti di 
quegii scienziati che potrebbero dedicare i loro studi ai fatti della 
psicologia sovranormale: dal punto di vista religioso, il pericolo 
e sovratutto da temersi in un paese. come l'lta lia  nostra, dove 
la cos:ienza religiosa e gia per cosi dire immedesimata nella 
grande tradjrione cattoiica. Le audaci conclusioni degli spiritua
list: al'.ontanandosi spesso dail'ortodossia. ne risulta un conflitto, 
che si poire bhe evitare. se essi l:m:t3ssero la loro attivita nel 
campo della ricerca positiva. In questo senso io riicevo che lo 
spiritismo poteva considerarsi come una varieta della religione 
protestante: non perche esso abbia con questa in comune l'un
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dogma o l'aitro (p. es.. quello del purgatorio) ma perche, accet- 
tando in generale gli spiritisti l’etica cristiana e alcuni postulati 
essenziali del cristianesimo, negano pero 1’autorita della chiesa 
romana, facendo proprio il principio individualista dei protestanti, 
il libero esame. E la Chiesa non ha dal suo punto di vista tutti 
i torti, quando si difende da questa invasione nel campo reli- 
gioso, come gia si difese vittoriosamente contro il modernismo; 
poiche queste forme di religiosita spuria, troppo impregnate di 
razionalismo, indeboliscono invece di rafforzare il sentimento re* 
ligioso e patteggiare col razionalismo significa per la Chiesa una 
abdicazione, un suicidio.

Una lotta religiosa, di cui oggi proprio in Italia non si sente 
il bisogno, si eviterebbe se gli spiritualisti si limitassero nel campo 
scientifico, La via maestra, insomma, e per me quella battuta 
dalV Istituto Metapsichico Internationale, nel quale vorrei si coor* 
dinassero tutte le ricerche e le societa sorte ultimamente nell’Eu- 
ropa continentale. Non e certo il caso, in tal materia, di fare del 
nazionalismo. L’Europa e gia tanto divisa, e sempre lo sara, sul 
terreno politico, che almeno nelle serene regioni della scienza, 
auguriamo alle anime di trovare una superiore unita!

V o l t .

N 0 1 E QLI ALTRI .

Ben volentieri abbiamo pubblicato le « Chiarificazioni » del 
sig. Volt, le quali dimostrano anche una volta la'tendenza di quei 
nobili spiriti che, pure riconoscendo il valore delle nostre ricerche, 
rifuggono dal parteciparvi, e si allarmano se le nostre illazioni 
accennano a sconfinare, come che sia, il campo grettamente scien
tifico per toccare quello filosofico e religioso.

Per conto nostro ci sembra di essere abbastanza prudenti e 
non e nostra la colpa se i fenomeni che studiamo coincidono con 
le tradizioni piu tenaci e universali del genere umano, e se in essi 
convergono le opposte correnti della scienza e della coscienza.

Non k nostra la colpa se le religioni debitamente costituite, 
nelle quali il sig. Volt sembra cercare un sicuro rifugio per le 
anime timorose, partono appunto dal riconoscimento dei fenomeni 
che ci interessano, e se l’ispirazione dei libri sacri, l’intervento 
postumo di entita spirituali vissute nella carne della nostra carne, 
o comunque trascendenti la nostra incarnata umanita, costituiscona 
la base stessa di ogni religione.
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Non e nostra la colpa se, contrariamente a una qualunque 
esperienza di chimica o di fisica, quelle da noi perseguite toccano 
cosi profondamente l ’essere nostro e il nostro destino; se passano 
in qualche modo attraverso a noi, non solo per il tramite media- 
nico il quale sembra indispensabile, ma anche perche ci investono 
di un’aura che e quella stessa nella quale gli spiriti vivono.

Deponga il sig. V olt il suo agnosticismo e provi ; e se sara 
fortunato nelle sue ricerche, vedra quanto i nostri studi differiscano 
da quelli neutri di una qualsiasi altra disciplina scientifica.

Cio nonostante noi facciamo continuati richiami alia ragione 
e mettiamo in avvertenza contro le facili aberrazioni dei sensi, 
contro le splendide chimere dell’intelletto, dalle quali anche la 
scienza piu ortodossa non sa sempre difendersi. Ne per questo 
ci sentiamo di abdicare al nostro metodo per seguirne altri affini, 
fossero pure quelli di Istituti ai quali le celebrita hanno dato in- 
dirizzo e nome. A d essi possiamo riconoscere le maggiori beneme- 
renze, ma al loro seguito non sentiamo di m etterci; e cio per la 
nostra coscienza, non per un falso e ridicolo patriottismo.

Per noi i valori dell’esistenza si integrano nel campo sul 
quale ci siamo posti, or sono venticinque anni, con pisna co
scienza e con sicura fede, e da questa nostra posizione e attra
verso i nostri studi, la vita ci apparve sempre piu logica, piu 
grande e piu vera. E  tanto meno oggi abbiamo motivo di diser- 
tare il campo, oggi che ci sentiamo circondati da ben piu largo 
consenso di anime e incalzati da piu urgc-nti destini.

S i  spiritus fr o  nobis quis contra nos i

La Dirkzione.

Chi sia nei vero.

Tanto e aver riguardo alle filosofie per la loro antichita, quanto voter 
decidere se fu priina il giorno o la notte. Quello, dunque, a che dobbiamo 
fissar l’occhio della considerazione, e se noi siamo nel giorno e la luce 
della veriti e sopra il nostro orizzonte o vero in quello degli avversari 
nostri antipodi; se siamo noi in tenebre o ver essi; ed in conclusione, se 
noi, che diamo principio a rinnovar I’antica iilosofia, siamo nella mattina 
per dar fine alia notte, o pur nella sera per donar fine al giorno. E questo 
certamente non e difficile a determinarsi, anche giudicando a la grossa, 
da’ frutti dell’una e dell’altra specie di contemplazione.

G iordano B runo.
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IL « MEDIUM » NINO PECORARO

Note biografiche.

Nino Pecoraro nacque a Napoli, in via S. Maria delle Grazie 
a Loreto, n. 35, il 13 marzo 1899. Suo padre, Gennaro, era un Vice- 
segretario del Municipio di Napoli, e sua madre, Anna Vitagliano 
dei Baroni di Santa Croce, apparteneva ad una antica famiglia di 
nobili decaduti.

La sua medianita si potrebbe dire che data fin dall’ eta di 
sei anni, quando, sedendo a pranzo a lato della mamma, che nu- 
triva per lui un affetto sviscerato, vedeva passare, attraverso il 
corridoio fiocamente illuminato, delle persone fugaci e tanto con
crete da avvertire, a volte, financo il calpcstio dei loro passi. Tale 
fenomeno era cosi frequente e reale che spesso il bambino piangeva 
di paura, obbligando la mamma a stargli sempre vicino ed a cam- 
biarlo di posto. Nel rincasare, la sera, g li avveniva su per giu lo 
stesso ; era sovente obbligato a retrocedere dopo la prima o seconds 
branca di scala per invocar l ’aiuto della mamma che, dal quinto 
piano dove abitava, doveva scer.dere per accompagnarlo a mano. 
Vedeva persone strane e sconosciute che gli camminavano dap- 
presso; sentiva il calpestio dei loro passi; avvertiva, a volte, l’azione 
delle loro mani che gli davano delle strappate al colletto della 
giacca.

Piu grandicello, a otto anni, altri guai sopraggiunsero. Le 
tavole del piccolo lettuccio nel quale soleva dormire in compagnia 
di suo fratello lcilio, spesso venivano violentementc sollevate da 
una forza misteriosa che agiva, pero, in maniera tanto intelligente 
da smettere il suo ingrato lavoro solo quando i due poveri ragaz- 
zetti, saltati giu piangendo dal letto, invocavano 1' aiuto della 
mamma.

Ed anche questo strano fenomeno fu tanto vero e reale che 
il Ninuccio non pote mai piu dormire solo, ne coi fratelli. Soltanto 

. la buona mamma pare che agisse da scongiuro, e che sino al giorno 
della sua morte, avvenuta per colera nel 1911, dove tenerlo a
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dormire nel proprio letto. Pochi giorni dopo la morte della mamma, 
per evitare l’internamento al lazzaretto, il Nino, insieme agli altri 
figlioli, fu mandato a Castellamare di Stabia, in casa di un parente. 
Quivi, una sera, essendosi recato nel retrobottega a prender dello 
zucchero, nel tornar indietro, mentre fissava lo sguardo ad un 
vecchio ritratto della madre di recente morta, si senti afferrare per 
le spalle e per varii minuti non pote piu muoversi. II rapido accor- 
rere di un suo parente servi a liberarlo dall’ ingrata ed imbaraz- 
zante posizione.

A  Napoli, negli anni che precedettero e seguirono la morte 
della buona signora Pecoraro, nelle poche volte che era obbli
gato a dormir solo, il Nino non sapeva a che santo votarsi per 
un’ora di pace. Nella vana speranza che le voci interne, i calpestii, 
le figure sghignazzanti non si potessero far strada attraverso i corpi 
solidi, sprofondava la testa, prima sotto i guanciali, poi sotto le 
coperte, ed infine tra i due materassi. In via Salvator Rosa, a 
Napoli, abitava un suo zio che lo amava di affetto sincero. Costui 
venne a morte, ed il Ninuccio ne fu raccapricciato. Affezionato 
anche alia zia, soleva recarsi spesso a visitarla : un giorno, mentre 
saliva le scale, ecco che un calpestio lo segue ; fa per voltarsi, 
e scorge al suo fianco una figura macabra, rassomigliante perfet- 
tamente a suo zio, e che, alle sue grida, tosto si dilegua. Il P e
coraro, che si era abbattuto in deliquio, dopo qualche tempo rin- 
venne ; aiutato da un passante, fece ritorno a casa e di quella di 
sua zia non voile piu saperne.

*
* *

Con la morte del padre, ayvenuta nel 1913 a Napoli, il Peco
raro dovette abbandonare la scuola, dove si mostrava diligentissimo 
e bravo, e prese a fare, per soccorrere le due sorelle nubili, il 
venditore ambulante di profumi.

Fu poi per due anni operaio nel cantiere Ilva a Bagnoli, indi, 
a soli diciotto anni e mezzo, fu chiamato al servizio militare. Servi 
onorevolmente la Patria sino alia fine della guerra, e nel 1918, 
congedato, fece ritorno a casa. Riprese a fare il venditore ambu
lante, ed il 16 decembre 1920, chiamato da un fratello, s’imbarco 
sul piroscafo Brago, sbarcando a N ew -Y ork il 12 gennaio 1921. 
Qui giunto, fu impiegato al Ristorante « Vesuvio » in « Seconda 
Avenue », e quindi riprese a fare il venditore ambulante.

Nel settembre 1921, trovandosi a chiacchierare con un amico,
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si ebbe per equivoco, da un poliziotto, due colpi di randello, che 
gli fratturarono il braccio sinistro. Fu in tale contingenza dolorosa 
che capito nel mio ufficio e sotto la mia osservazione. Anche du* 
rante la sua permanenza a X ew -Y ork gli « Abitatori del Mondo 
Occulto » non lo lasciarono una sola settimana in pace. Occupo 
sempre uno stanzino in casa di un suo fratello, il quale esaspe- 
rato dal suo contegno, spesso si recava da me per chiedere chia- 
rimenti e consigli sui malanni e sulla cura necessaria a quetare, 
in qualche modo, l ’esaltato giovanotto. Mai una notte tranquilla; 
mai tre ore di sonno p lacido: lamenti, invocazioni, grida for- 
sennate, ecco la cronaca notturna... Sovente era obbligato a le* 
varsi e, quale edificante spettacolo si offriva ai suoi occhi stupiti! 
Ora trovava suo fratello nudo, rincantucciato in un angolo buio 
della stanza, quasi per sfuggire alia vista dei suoi crudeli perse- 
cutori; ora avvolto in un lenzuolo, che correva ansimante per la 
cucina onde non essere acchiappato... A  nulla valsero il bromuro 
ed il cloralio che a dosi massime gli venivano somministrati; ed un 
bel giorno il fratello, stufo, lo congedo.

Il mediufn, a quel tempo, era gia impiegato nella mia farmacia, 
ed io provvidi anche al suo alloggio, come*gia sino allora avevo 
sempre provveduto al suo mantenimento. Le sue condizioni di salute 
erano, e sono tuttora, cagionevoli; pero, da uno studio accurato che 
ho potuto espletare su di lui nel non breve periodo di undici mesi, 
posso solennemente asserire che il suo organismo mentale e equi- 
librato e normale. Dal sensorio ai processi associativi, dai riflessi 
al tono senlimentale, ci si trova nel pieno ed esclusivo campo 
della fisiologia normale. Me ne duole per g li psichiatri e per i 
frenologi...

*
*  *

Verbale di una seduta medianica col “ medium „
Nino Pecoraro (i).

Venerdi sera, 14 aprile 1922, si tenne una seduta all’Istituto e Labo* 
ratorio di Ricerche Psichiche Americano, al n. 40 W. 57 St., 'N. Y. City, 
alia quale parteciparono Sir Arturo Conan Doyle; Lady Conan Doyle; 
dott. Allerton S. Cushman, presidente del gabinetto di Ricerche Indu- 
striali a Washington; dott. Eduardo Carrington, Segretario e Ricercatore 
Ufficiale dell’Istituto; signora Rouble, e pochi altri. 1

( 1) Traduzionc conformc alia rclazione originate scritta in in g lo e  c firmata dai 
partecipanti.
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II dott. Anselmo Vecchio di New-York, che preparo la seduta insieme 
col doltor Carrington, presentd il medium Nino Pecoraro. II dott. Vecchio, 
educatore del medium, fu I’interprete della seduta. Le mani ed i piedi del 
Pecoraro vennero legati con filo di ferro, indi il medium fu introdotto nel 
gabinetto scuro.

Ecco brevemente enumerati i fenomeni che si verificarono:
I. -  Le cortine vennero fortemente scosse e spinte all’ infuori.
II. -  Fu suonato ripetutamentc un pianoforte giocattolo.
III. - Il tavolo medianico fu sollevato e scosso violentemente.
IV. - Suoni strani e lamenti uscirono dal gabinetto, seguiti da vio- 

lente folate di vento freddo e di brezza fresca.
V. -  Si udirono picchi, o leggier! o violenti, dietro le cortine, se

guiti dal suono di un tamburello, mostratosi prima tra le cortine suonando 
e poi lanciato sul tavolo medianico. Un campanello venne suonato.

' VI. - Attraverso le fessure delle tendine furono lanciati sul tavolo 
medianico la cinghia, il colletto e la cravatta del medium.

VII. - Un piccolo tavolo, venne strisciando, fuori del gabinetto, e 
cadde su un lato.

VIII. -  La voce del medium annunzio la presenza dello « spirito » 
di Eusapia Palladino, che col suo caratteristico accento, disse: « Io che 
ero usa evocare gli Spiriti, ora vengo tra voi come spirito io stessa ».

Alla fine della interessantissima seduta il dott. Conan Doyle, il 
dott. Cushman, il dott. Carrington, e il dott. Vecchio entrarono nel gabi
netto e trovarono il medium — con le mani ed i piedi fermamente legati 
col filo di ferro —  che lentamente si svegliava dalla sua trance.

Firmati:
Dr. A rthur C onan Doyle -  Mrs. Jlan  C onan D oyle 
-  Dr. Herew ard  C arrington  -  Dr. A llerton  S. C ush
m a n  -  Dr. A nselmo V ecchio .

Altra seduta col « medium » Nino Pecoraro
(8 settembre 1^22).

La seduta di stasera e stata piu intercssante di tutte le altre 
sinora tenute. Gia da tempo che io mi ero proposto di sottoporre 
il mio potente medium a mezzi e modalita di coiitrollo estremi, 
magari a costo di mandare a monte una seduta. Le mie previsioni 
erano ottimiste; quella dell'ambiente, dubbie. Son addivenuto final- 
men te a cotesta « estrema ratio », a cotesta « prova del fuoco », e 
ne sono superbo e felice..., perche i fenomeni, che solitamente sono 
meravigliosi e perturbanti, stasera sono stati addirittura eccezionali.

L ’allacciatura dei polsi e delle caviglie del buon « Ninuccio » 
stasera e stata sostituita da una fitta rete a forma di sacco che ne
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racchiude il corpo, fissata in basso da grossi e chiari sigilli. E  ho 
voluto fare ancora di piu. Ho voluto prefiarare il medium in piena 
luce, al cospetto di tutti. Nelle precedenti trenta sedute solevo 
allacciare gli arti inferiori alle gambe ed il corpo al dorso della 
sedia, a luce chiara, alTinizio della seduta; i polsi li fissavo ai brac- 
ciuoli quando ii medium era in trunce, con la sala in penombra.

Stavolta invece tutto a piena luce... Liberato il medium dalla 
giacca, dal colletto, e vuotategli le tasche rovesciandole a ll’infuori, 
l’ho introdotto, dalla parte della testa, in un sacco di rete fitta 
delle dimension) di 33 pollici di larghezza per 43 di altczza, e per 
utilizzare il massimo della sua lunghezza ho fatto si che la testa 
del medium andasse a capitare in uno degli angoli al fondo del 
sacco, e propriamente il posteriori, sicche mentre l’estremo infe* 
riore raggiungeva anteriormente l ’altezza dei polpacci, posterior- 
mente toccava a mala pena il ginocchio. Ripiegata su se stessa 
l’estremita del sacco, ho fatto passare, attraverso varii buchi una 
solida corda che stretta bene ed avvolta a piu giri intorno alle 
caviglie, e stata inline annodata a piu riprese e biffata. U n’altra 
simile corda ho quindi passata intorno al corpo del medium fis- 
sandolo solidamente al dorso della sedia con nodi e biffe. Ho poi 
invitati tutti gli astanti ad una rigorosa ispezione delle singole 
allacciature e dei relativi sigilli, prevenendoli che a fine di seduta 
il medium non sarebbe stato liberato dall'ocfiosa e deprimente posi- 
zione se prima, con novella ispezione a piena luce, non si fossero 
convinti dell’assoluta e perfetta integrita delle biffe.

Gli astanti erano Mrs. Stroening; avv. S. V igorito; Signorine 
A . De Vita, C. Supporta, G. Marks; M. Jerace e Dr. Vecchio.

La seduta ha avuto luogo in casa mia, al 360 B. 113 th. ed 
e durata dalle 9,10 alle 11,15. Ecco come si & svolta:

Alle 9,10 in punto, dopo aver accuratamente ispezionati i nodi, il 
sacco ed i sigilli che tenevano immobilizzato il medium sulla sua solita 
sedia a bracciuoli, abbiamo spenta la luce, ed al fioco chiarore di una 
lampada rossa che dopo pochi minuti ci permise di scernere i contorni 
dei singoli oggetti, abbiamo preso posto vicino al tavolo, io e l’avv. Vigorito 
ai due lati del medium, la signorina de Vito di fronte, il Jerace tra il 
Vigorito e la de Vito. Per quanto io abbia forzato le maglie della rete, 
a mala pena sono riuscito a liberare i 'soli polpastrelli di tre dita di ara- 
bedue le mani del medium perche li appoggiasse sul ta\olo. A nulla pero cio 
valse: dopo 10 minuti scorsi nell’inutile attcsa di moti tiptologici, io ho 
trasportato nel gabinetto il medium, gi& immerso in trance.

Ero ansioso pensando che questa sera avrebbe dovuto essere per me
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memorabile. Troppo si era sparlato intorno alia veridicita dei meravigliosi 
fenomeni delle sedute precedenti, e sull’ipotetica ciurraeria del mio buon 
medium. Tali voci non avevan punto scosso la mia fede, ma pure qualche 
Sottile dubbio sfiorava a volte la mia mente, e tormentava la raia co- 
scienza... Applicai tutta la mia volonta affinche i fenomeni uguagliassero, 
almcno in parte, quelli delle altre sere, in cui il medium era legato si, ma 
non in un sacco sigillalo ; e se vi fu seduta, fra le innumerevoli a cui assi-. 
stetti dal iqio, nella quale la mia volonta abbia potuto influire favore- 
volmente sulla produzione dei fenomeni, e stata certo questa.

Invano avevo, all’inizio, rivolto delle domande a «Manlio».(i) II tavolo 
era restato immobile, e tale si mantenne sino a meta della eccezionale 
serata, quando mi decisi a farlo mettere da parte. Come al solito io chie- 
devo conto della salute e delle condizioni del medium le quali, cagionevoli 
come sono, stasera mi davano da pensare. Ho ripetuto la domanda dieci 
minuti dopo che il medium stava dietro le cortine, ed ecco che, tra lo 
stupore generale, tre colpettini vennero battuti su una delle pareti del 
gabinetto. Ne fui gradevolmente sorpreso, ma siccome essi non erano 
stati uditi troppo chiarainente, pregai di ripeterli. ed ecco che, dopo 
qualche secondo, essi vengono battuti con maggior vigore. Faccio altre 
domande, alle quali si risponde subito, sia tiptologicamente, sia a voce 
piena e chiara. Alla mia richiesta se il medium soffra molto e corra qualche 
pericolo, una voce maschia ed in tono baritonale risponde: « Lo guar- 
diamo noi, Io guardiamo noi »... (Si noti che la voce del medium e sottile 
ed afona).

Seguono altre domande di poco interesse, e, dopo qualche minuto, 
una piccola forma bianca appare tra i lembi delle cortine. Ha le dimen- 
sioni di un piccolo uovo di polio, e, dileguatasi, riappare alio stesso 
punto portandosi all’ infuori delle cortine. Mi avvicino per osservarla, e 
mentre domando se posso toccarla, una olezzante rosa bianca viene a ca- 
dere nella mia mano destra. Ringrazio l’anonima Entita; e nello stesso 
tempo le domando a chi devo consegnarla. « Alla signorina, che sta in 
mezzo, di fronte al gabinetto*. Mi assicuro che la destinataria del candido 
fiore sia proprio la signorina Marks e glielo consegno. E’ sua madre Maria, 
morta da circa nove anni che dice di averglielo portato. Essa, anzi, sta- 
bilisce il tempo esatto della sua morte che la figlia fa ascendere a nove 
anni, mentre essa specifica di esser morta da otto anni e dieci mesi...

Segue 1’ incorporazione di altra Entita che dice chiamarsi « Giovanni*.
E’ un fratellastro della istessa ragazza, morto da quattro anni, buono 

ed afTettuoso. Fa vivissime premure perche la Gina si accosti al gabinetto, 
volendo carezzarla. Alle riluttanze della signorina, egli insiste assicurandola 
che non le fara paura, e che le vuol tanto bene... Ma tutto invano... Ag- 
giungo le mie preghiere alle reiterate insistenze dell'Entita, che vorrebbe

46

( t )  Lo Spirilo Guida.
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accarezzarla e baciarla. Nulla di nulla : la signorina trema come una canna 
ed io prego Giovanni di lasciarla tranquilla.

A una breve pausa, segue un Dotto'..., Dot to'...!  E’ la caratteristica 
Eusapia che continua con tono di voce ed espressioni dialettiche tipiche; 
« Dotto', mettite a mono din to ’o gabinetto, a dinto 'o pertuso d’a tendina, ca 
v’ aggia db ‘na cosa» (i) Io eseguo subito quanto mi domanda, ed un fra- 
grante garofano bianco vien posato net palmo della mia mano sinistra. 
Abbiamo appena il tempo di guardarlo e odorarlo che l’Entita continua: 
« Datelo alia signorina di Vigorito ». Quindi prosegue: « Dotto', ca c’i  nu 
piccirillo che chiagne, e non se ne vi> ) se non e accarezzato dalla sorella. Fa
cile 'a veni’ ca' vicino; non avesse paura ca nui non facimmo male a nisciuno, 
accussi se ne va. Chistu e meglio ‘  nuie, e non ’u putimmo caccid ». Si ode 
frattanto una fioca vocina di bimbo che piange, voce evidentemente pro- 
dotta da incorporazione dell’Entit4.

Ritorna Giovanni colla sua voce maschia e recisa, e promette di voler 
apparire. Infatti, una forma bianca, si affaccia rapidissima, tra le cortine 
del gabinetto, per dileguarsi e riapparire dopo pochi istanti. Si ritrae an- 
cora ed esce per la terza volta, rimanendovi oltre dieci second!. La forma 
evidentemente e quella di una mano normale di adulto, ben distesa e le 
cui cinque dita sono fosforescenti e mobilissime. E’ attaccata ad un braccio 
grosso e massiccio che ho tutto l’agio di toccare, palpare e seguire fin 
presso il medium. Mi del l’idea di un arto succedaneo emanante dal corpo 
di costui ed in lui rientrante. In tale esame ho potuto nettamente vedere 
il medium che sulla sua sedia giaceva in trance profonda. Tale mano pre* 
cisa, nitida, e apparsa ancora varie volte, e Giovanni promette di presen- 
tarsi nella prossima seduta in forma fantomatica e completa.

La Palladino e quindi rientrata in iscena, ed alle mie preghiere di 
farsi vedere e sentire, ha soggiunto: « Me volite send? Embe mettiteve co 
'a faccia vicina 'a cortina che v’accarezzo nu poco ». Io mi sono avvicinato, 
ed una piccola mano, con dita agilissime, mi ha preso tra I’indice ed il 
medio il pizzo sinistro della barba, e giu strappate da orbo... E poi: 
« M ’avite sentito, mo? » Io ho ringraziato e protestato; gli amici han riso; 
pero quasi tutti hanno voluto ripetere il non grato giochetto facendosi 
dare delle sonore strappate ai capelli.Da tuttie stato tilevato che la mano 
fantomatica era piuttosto piccolina, ma satura — purtroppo ! —  d’energia... 
Ad altre domande all’ « Eusapia >, e stato a volte risposto con tre colpi 
vigorosi e sonori su una delle pareti del gabinetto: parete presa, non so 
perche, troppo spesso di mira dai miei buoni Amici dell’AI di la, e che 
reclama assai l’opera del muratore.-.. Una tal mano ha accarezzato cosi 
gentilmente il Jerace da strappargli una mezza unghia, ed a me hastretto

(t) Per quanto riguarda lc rispostc in dialctto napulctano, ci riferiamo completa* 
mentc alia grafia del nostro egregio corrispondentc, essendo in tale materia assoluta la 
nostra ignoranza. —  I.a R edazione.
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in tal modo il polso destro da lasciarmelo per piu ore dolente ... Lo 
Stroening mi aveva pregato di voler possibilmente comunicare con 
qualche Entita, in lingua tedesca, ed io, a un dato momento, ho rivolto 
la sua preghiera alia buona « Eusapia » che ha subito risposto: » Te- 
risco..., e chi ’« capisce. Chella a Germania h perso ... iV’ ’ata vota, dotto', 
n‘ ata vota... »

Aticora qualche minuto di pausa, ed un’altra voce maschile, diversa 
da tutte le altre udite stasera, si e fatta intendere. A mia domanda I’ignota 
voce risponde: t Io sono Schettino... Ho una lettera pronta per mia nuora, 
ed essa non e venuta; perche? » Io cerco di scusarne I’assenza, e gli 
chiedo di consegnarmi la lettera per dargliela. « No, risponde, la debbo 
consegnare a lei. Se ne parlera la seduta ventura... ».

A piu riprese, durante la lunga e movimentata seduta, le cortine si 
sono fortemente agitate, e frequenti folate di gelido vento son venute a 
rinfrescare i visî  di alcuni e accapponare la pclle di altri....

L'ora era tarda, ed io, pensando al povero medium che da circa due 
ore era cor.finato in un fitto sacco di rete, legato e sigillato come un 
pacco postale di valori e strettamente immobilizzato sul sedile di una 
rigida sedia a bracciuoli, ho chiesto di por fine alia seduta. • Manlio », 
con la solita voce maschia musicale, ha presto annuito, e ci ha dato la 
buona notte. Ha pero immediatamente soggiunto: « Aspettate, aspettate 
un momento, e’e la Palladino che vi vuol salutare... Sta parlando con 
una persona... > Un minuto dopo la caratteristica voce di donna « Eu
sapia » ci ripeteva: « Signure miei, bona notte, bona notte a tutti... e Dio 
ve possa benedice ».

Erano le 11,10. Ho sollevato immediatamente le cortine del gabi- 
netto, e aiutato da Jerace ho trascinato il medium fuori, nel centro della 
sala. Dormiva in trance profonda con la testa reclinata sul lato destro.

Alla piena luce di una potente lampada elettrica tascabile prima, 
e poi — dopo averlo destato con passi magnetic^— alia luce vivissima di 
due lampade elettriche, abbiamo potuto constatare, tra lo stupore profondo 
dei piu, che il sacco, i nodi e i sigilli erano assolutamente integri, e che 
il medium aveva trionfato nel modo piu solenne e brillante della mia prova 
del fuoco.

Firmati:

Dott. A nsf.lmo V ecchio, relatore -  G. Stroening

- Avv. S. V igorito -  Miss A. De V ita -  Miss C.
Svfporta - Miss G. Mar ks  -  M. Jer a ce .

AVtc-  } ~ork\ diennbre 1922.

D o tt. A n s e l m o  V e c c h io .
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A PROPOSITO DI « CRISTOFANIA »

Lessi con vivo interesse l ’articolo di Vincenzo Cavalli intito- 
lato « Cristofania »,(i) il quale mi parve anche un « monito » oppor- 
tuno di fronte alia irriducibile cecita antispiritica dei dirigenti le 
sorti della religione cattolica, apostolica, romana.

Non pud certo affermarsi altrettanto dei dirigenti le sorti della 
confessione anglicana del cristianesimo, i quali hanno chiaramente 
compresa l ’importanza vitale della fenomenologia medianica, in 
quanto convalida mirabilmente i testi Biblici. E  in Inghilterra i 
ministri evangelici non si appagano di proclamare sulle riviste la 
loro adesione alia nuova scienza dell’anima, ma percorrono il paese 
tenendo conferenze, e varcano l ’Oceano per diffondere la buona 
novella negli altri paesi anglosassoni. E  in questo momento due 
prelati eminenti: il reverendo V ale Owen, autore dei famosi quattro 
volumi di rivelazioni trascendentali da lui medesimo conseguite, e il 
reverendo W alter W ynn, autore del libro: < Rupert L ive! », stanno 
percorrendo gli Stati Uniti, il Sud-Africa e PAustralia, in un lungo 
giro di conferenze intese a dimostrare la necessita di studiare la 
fenomenologia medianica se si vogliono interpretare correttamente 
i testi dell’Antico e Nuovo Testamento.

Nei paesi cattolici abbiamo invece il molto reverendo Padre 
Mainage, che a sua volta ha percorso la Francia tenendo confe
renze intese a dimostrare come i cosi detti fenomeni « spiritici » 
risultino tutti quanti riducibili a semplici mistificazioni della sub- 
coscienza umana, salvo una piccola sezione d’origine diabolica.

Ma basta di cid. Per tornare alia « Cristofania » dell’amico 
Cavalli, rilevo che la celebre scrittrice inglese Florence Marryat, 
dedico un intero capitolo del libro « The Spirit W orld s> all’analisi 
comparata tra i fenomeni medianici e i miracoli B ib lic i; ed e un 
capitolo altamente suggestivo, dal quale emerge chiaramente che 
se i dirigenti'la-sorti del cattolicismo si ostineranno a rinnegare

( i)  V. Lu ce e Om bra, annata 1993, pag. 3 3 1 .
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l ’origine trascendentale di una sezione speciale della fenomenologia 
medianica, allora dovranno rinnegare l ’origine trascendentale di 
tutte le manifestazioni analoghe contenute nell’Antico e nel Nuovo 
Testamento, procurandosi in tal guisa l’ineffabile soddisfazione di 
trovarsi in pieno accordo con 1‘abborrito Ernesto Renan.

Non potendo qui riportare il lunghissimo capitolo del libro 
della Marryat mi limito ad estrarne un brano concernente la v Re- 
surrezione di Cristo », brano che concorda pienamente con la tesi 
del Cavalli, mentre concorre a convalidarla e completarla. La Mar
ryat scrive:

Chi non conosce i particolari della resurrezione di Cristo? Ricor- 
diarnoci ch’essa ebbe luogo di notte. Era quello il miracolo maggiore, per 
opera del quale dovevano sgominarsi i sofisrui dei miscredenti, e nondi- 
meno esso ebbe luogo nell’oscuritd, fornendo cost motivo agli ebrei di 
affermare che i discepoli erano accorsi di notte a sottrarre la salma al 
sepolcro. La « resurrezione » sarebbe apparsa di gran lunga piu convin- 
cente se fosse occorsa di giorno, al cospetto degli uomini. Perche cio non av- 
venne? Semplicemente perche la cosa era impossible. L’oscurita era apparsa 
indispensabile anche a Dio quando scese a comunicare con Mose; e 
Poscurita apparve indispensabile a Gesu per risorgere e manifestarsi tan- 
gibilraente. Tuttavia se gli spiritisti affermano che Poscuriti £ assoluta- 
mente necessaria per I'estrinsecazione dei fenomeni di materializzazione, 
la loro affermazione viene accolta col sorriso dell’ incredulity, e si ri- 
sponde che le tenebre sono invece necessarie per nascondere le frodi dei 
medium.

Maria Maddalena, la quale era venuta al sepolcro di Cristo quando 
regnava ancora la notte per vedere espressamente Cristo, si volto e lo 
scorse a se accanto, ma non lo riconobbe. « Gesu le disse: Donna, perche 
piangi? chi cerchi? Ella, pensando che fosse I’ortolano, gli disse: Signore, 
se tu t’hai portato via, dimmi ove tu Phai posto, ed io lo torro. Gesu le 
disse: Maria! Ed ella, rivoltasi, gli disse: Rabboni! che vuol dire Maestro. 
Gesu le disse: Non toccarmi! perciocche io non sono ancora salito al 
Padre mio; ma va ai miei fratelii, e di loro ch’io salgo al Padre mio, ed 
al Padre vostro, ed all’Iddio mio, ed all'Iddio vostro*.

Ora io chiedo ai lettori di mettere momentaneamente da parte i pre
concetti assimilati nella fanciullezza, e di rillettere serenamente sul motivo 
per cui Maria Maddalena pole scambiare Cristo con Vortolano. Cristo era 
un ebreo della piu pura stirpe, e se la storia contemporanea afferma il 
vero, era un bell’ uomo. Publio Lentulo, scrivendo di lui osserva: * I 
suoi capelli fluenti e del colore di nocciola matura. gli scendevano lisci 
fino agli orecchi; ma dagli orecchi in giu erano inanellati e gli ondeg- 
giavano morbidamente suite spalle, acquistando un colore caldo, dai ri-



A PROPOSITO DI « CRISTOFANIA » 51

flessi perlacei. La fronte aveva diritta e levigata; I’ovale del volto, il naso 
e le labbra perfettamente conformati; la sua barba, piuttosto folta, appa- 
riva morbida e vivacemente colorata, armonizzando mirabilmente coi 
capelli... Gli occhi aveva grigi, limpidi e pieni di vita*. Ora invece l’or- 
tolano, molto probabilmente, era uno dei tipi inferiori della razza ebraica, 
un volgare plebeo, dai capelli e dalla barba neri; poichi anche oggi in 
Palestina e dovunque, gli * spaccatori di legna e gli ortolani > apparten- 
gono aile classi inferiori. Inoltre gli ebrei' vestivano lunghe tuniche, 
bianche o colorate, che arrivavano fino ai loro piedi: laddove gli orto
lani e i plebei portavano unicamente uno straccio avvolto intomo ai 
lombi. Come mai, dunque, i due uoraini potevano rassomigliarsi tanto 
da trarre in inganno Maria Maddalena ? Ecco: cio evidentemente avvenne 
perch£ l’ortolano fu  il medium pel tramite del quale Cristo riapparve in forma 
tangibile a Maria Maddalena. Tutti sappiamo che nei fenomeni di materializ- 
zazione gli spiriti che si manifestano somigliano quasi sempre al medium, 
specialmente la prima volta in cui cio si verifica; circostanza che forni 
sovente argomento d’incredulita e di sospetto a molti indagatori inesperti. 
Mi fu spiegata esaurientemente la ragione di un tal fatto, e ne parlero 
nel prossimo capitolo; ma qui occorre unicamente rilevare la circostanza 
molto suggestiva che il fatto stesso, lungi dal risultare una caratteristica 
delle materializzazioni odierne, si riscontra identico nelle manifestazioni 
analoghe occorse spontaneamente attraverso i secoli.

Quando Gesu parlo a Maria, questa riconobbe la sua voce, e pro
babilmente, nell’esultanza del momento, voile baciargli reverentemente 
la tunica, poiche Gesu le disse: Non toccarmi! E pensare che gli odierni 
scettici si meravigliano perch£ non si concede loro di afferrare e di strin- 
gere fra le loro braccia gli spiriti materializzati 1

... Ricordo ancora le raffiche turbinose di vento che invasero la casa 
degli apostoli nel giorno della Pentecoste, in cui fu in loro trasfusa la 
facoltA dell’ispirazione. Ora queste raffiche turbinose sono anche oggidi 
il segno immancabile della buona riuscita di una seduta medianica.

Per qualunque persona libera da preconcetti, non b possibile inter- 
pretare i testi citati in modo diverso da quel che ho fatto io; per cui 
risulta che gli odierni fenomeni medianici sono la riproduzione esatta 
dei miracoli biblici, e che i primi convalidano i secondi. Lascio i teologi 
padroni di disputare in proposito quanto loro aggrada; avvertendoli per6 
che nessuno e piu disposto a seguirli, giacche oramai essi si resero troppo 
famosi nel costringere le Scritture a dire cio che vogliono loro... La ve
rity chiara e palese b questa: che se si ha da prestar fede a quanto 
contiene la Bibbia, allora bisogna interpretarla qual’e stata scritta; giac- 
ch& se ciascuno pretende di leggerla a modo suo, allora chi potra deci- 
dere sulla vera interpretazione da conferirsi ai testi, alia distanza di 
tanti secoli e con le traduzioni infedeli che ci rimangono? Comunque, 
mi lusingo avere dimostrato che le pratiche spiritiche, malgrado le affer-
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mazioni in contrario dei teologi, non furono mai riprovate da Dio, e 
costituiscono invece la base su cui poggiano le rivelazioni bibliche. Come 
pure mi lusingo che dopo quanto si venne rilevando, qualche lettore si 
risolvera a riaprire la sua Bibbia per rileggerla sotto la nuova luce che 
su di essa irradiano le odierne manifestazioni spiritiche, le quali sono 
anche le sole che possono infondere una vitalita nuova alle rivelazioni 
che ivi si contengono.

E r n e s t o  B o z z a n o .

La Divinity.
Come la divinita discende in certo modo, per quanto che si comunica 

alia natura; cosi per la vita rilucente nelle cose naturali si monta alia 
vita che soprassiede a quelle.

G iordano B runo.

Finito e infinito.
E molto rairabile questo, che ogni cosa finita per la mente umana 

sia troppo poco, e che l’infinito assoluto sia per soverchio: sicche sia 
questa umana mente collocata media fra due punti immensamente da essa 
distanti: fra lo scarso, e il soverchio; fra cio che non la sazia e cio che 
la vince: fra cio di cui essa e infinitamente maggiore, e cio che e infini- 
tamente maggiore di essa; fra cio ch’essa quand’e migliore abbandona 
si come troppo basso per lei, e cio che come troppo alto non giunge mai 
ad attingere pienamente. Riman dunque sempre qualche cosa nel gran 
pensiero, col quale Iddio crea ed ordina I’universo, d'invisibile e di nascosto.

Rosmini.
II duplice aspetto.

Vi e una luce che splende in tutto, vi e una gravitazione la quale 
insegna ora di riempire lo spazio ora da stabilita ed essenza alle produ- 
zioni del pensiero. Quella e il giorno, questa e la notte dalla materia. 
Quanto e infinito il suo giorno, altrettanto infinita e la sua notte. In 
questa universale vita non nasce alcuna forma esteriormente, ma nasce 
per mezzo di arte interna, vivente, che e inseparata dalla sua opera. 
V’ha un sol fatto di tutte le cose, una sola vita, una sola morte. Niuna 
cosa avanza piu di un’altra. Vi e soltanto un mondo al quale tutto si 
riferisce come ad una pianta si riferiscono le foglie, i fiori, i frutti; e tutte 
queste parti essendo diverse fra loro, non secondo la loro essenza, ma 
secondo il grado del loro sviluppamento, rappresentano tutto cio che 
eiiste. Vi e un solo universo, ma in riguardo suo ogni cosa e magnifica, 
veramente divina e bella, mentre esso stesso non e generato in se, ma 
e egualmente eterno coll’unita stessa, ed e unigenito ed impassibile.

Schelling .
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M ANIFESTAZIONE POSTUM A C A R A T T E R IST IC A .

Richiamiamo l’attenzione degli studiosi sul seguente caso, uno dei 
piu complessi e significativi del genere, che culmina nel fatto specifico e 
concreto, del nome e dell’indirizzo di UDa persona ignota. Per seguire lo 
svolgimento di questo caso la comoda teoria del subcosciente dovrebbe 
fare uno dei suoi giri piu viziosi e difficilmente potrebbe dare ragione di 
tutti gli elementi che lo compongono. Ci sembrerebbe far torto alia per- 
spicacia dei lettori se volessimo addentrarci nell’analisi del fatto che 
acquista il suo valore dalla sua stessa complessita. Per ragioni ovvie, in 
questo caso quanto mai delicate, non possiamo fare il nome dei prota- 
gonisti, ma ci affida la serietit superiore della persona alia quale dob- 
biamo la relazione e i documenti relativi che si trovano in suo possesso.

L a D irezione.

Egfegio stg. Marzorati,

Eccole relazione scritta del caso di identificazione del quale 
ebbi a parlarle.

La sera del 21 settembre 1922, eravamo appena seduti al ta* 
volino io, mia moglie e le mie due figlie, che quasi immediata* 
mente il mobile batte il nome di Maria G. Ne fummo tutti quattro, 
abbastanza colpiti, perche nessuno di noi pensava menomamente 
a questa cara fanciulla defunta a Roma fino dallo scorso febbraio 
e che mai si era rivelata in precedenti esperimenti.

Questa signorina, era stata con noi in afFettuosa intimita, ed 
era figlia adottiva di un signore mio amico che ne aveva sposata 
la madre, ma per comprendere la comunicazione che segue, occorre 
che io spieghi che questa signorina era figlia naturale. Questo io, 
e la mia famiglia sapevamo, benche vagamente, ne per delicatezza, 
come h ben comprensibile, avevamo mai indagato per sapere chi 
fosse il padre, anzi non avevamo neppure la certezza che egli 
esistesse ancora.

L ’entita continuo la comunicazione tiptologica con molta esat- 
tezza, e dopo averci detto cose d’indole intima (che non possono
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essere d’interesse per un controllo scientifico, salvo a confermare 
il fatto, gia altre volte constatato, che dopo poco tempo della 
morte del corpo fisico, lo spirito conserva qualcuna delle debo- 
lezze, delle animosita che poteva provare in vita), questa entita 
sedicente Maria G. che, vivente, aveva amato moltissimo i fiori, 
ci raccomando che ne fosse sempre fornita la sua tomba.

Siccome questa sua sepoltura, non e qui a Roma, ma in una 
citta dell’Emilia, risposi che avrei fatta avvertita la sua famiglia 
di questo suo desiderio. II tavolo si oppose con colpi energici e 
compito che voleva fossero forniti dal suo papa. A llora  dovetti 
dire che noi, come ella pure doveva sapere, non conoscevamo ne 
il nome, ne la residenza di questo suo padre, al che l’entita ri- 
spose dettandomi un nome, professione e indirizzo. Ho scritto a 
quell’indirizzo e dalla risposta ricevuta ho la conferma della giu- 
stezza della rivelazione. Anzi la persona colla quale sono entrato 
in relazione, in un modo cosi strano, e rimasta molto impressio- 
nata del fatto e mi ha manifestato tutto il suo entusiasmo.

Roma, 13 dicembre* 1922.

R a g . G iu s e p p e  Za m b e l l i .

VOCI DI VITTORIA.

In occasione del sesto centenario dalla morte di Dante, il 
quotidiano fiorentino La Nazione, toglieva dalle cronache di Gio
vanni Villani il seguente passo relativo alia battaglia di Campal- 
dino, cui Dante partccipo; passo che interessa i nostri stu d i:

...La novella della vittoria venne in Firenze il giorno medesimo, a 
quella medesima ora che ella fu ;  che dopo mangiare essendo i signori 
Priori iti a dormire e a ripos&rsi, perche stanchi per la ^oll.ecitudine di 
vegghiare dalla notte, subitamente fu percosso l’uscio della camera con 
grida: Levate suso che gli Aretini sono sconfitti.

E levati che si furono i Priori, non trovarono persona; e i loro fa- 
migliari di fuori non ne sentirono nulla, onde fu grande meraviglia e 
considerata cosa notabile che innanzi che persona venisse dall’oste colla 
novella, essa novella fosse a noi rivelata. Fu ad ora di vespro. E questo 
fu vero, ch’io I’udii e vidi, e tutti i fiorentini si amntiraro onde fusse cio 
venuto e stavano in attesa. Ma quando giunsono coloro che veniano dal- 
1‘oste e apportarono la novella in Firenze, si fece grande festa e allegrezza

A n n e t t a  B o n e sc h i C e c c o l i.



ANCORA DELLE SEDUTE ALLA SORBONA
C O N  E V A  C.

Riferimmo a suo tempo (i) l'opinione favorevole espressa da 
M. Sage sui fenomeni ottenuti con la medianita di Eva C. Tale 
opinione era tanto piu interessante in quanto si trattava di uno 
psichista autorevole che in passato aveva manifestato molti dubbi 
circa la genuinita dei fenomeni di Eva C.

In una lettera indirizzata al sig. G. Meunier e pubblicata sulla 
rivista « La Rose Croix*, il Sage.ribadisce, dopo la nota « sen- 
tenza » della Sorbona, il suo giudizio, accompagnandolo con argute 
osservazioni che meritano di essere rilevate:

... Il vero scienziato, 1’uomo di genio e sempre un isolato, quasi sempre 
perseguitato mentre vive. Ma anche costui non pud essere che uno spe- 
cialista, illuminato soltanto per la sua speciality. Si puo essere un genio 
per fabbricare polvere o concimi chimici e non essere che uno sciocco 
per tutto il resto; e il grave errore del volgo consiste nel credere che, 
per esempio, l’ideatore del cannone 75, fosse fornito di un intuito tra- 
scendentale per tutto. Ricordatevi di un certo matematico che si chiamava 
Michele Chasles: vi assicuro che era un uomo di merito, ma ci6 non lo 
impediva di credere che ai tempi di Gesd Cristo si parlasse in francese.

Questo per il vero scienziato. Ma gli altri, coloro che si pavoneggiano 
di tale titolo come di una palma accademica, che cosa sono ? Degli ani- 
mali da concorso, delle memorie e degli i» ipertrofizzati, degli arrivisti e 
misoneisti, poiche la novitd potrebbe detronizzarli. E pietoso sentire cost 
spesso ripetere: « non si e potuto infinocchiare un uomo simile •. Ma nulla 
& piu facile che ingannare gli uomini simili... Ma, direte voi, vi sono gli 
strumenti, gli apparecchi. No, amico mio, tutti gli strumenti della fisica 
e della chimica, della fisiologia o della microbiologia a nulla servono ne- 
gli studi psichici; e un immenso telescopio non vale il minimo granello 
di cio che Pascal chiamava la perspicacia. Certo, verri il giorno in cui 
avremo, anche noi, degli strumenti; bisogna pure immaginarne, poiche la 1

(1) Vedi Luce e O m bra, anno 1931, p. 336.
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testimonianza umana vale poco e non potrebbe, da sola, condurci alia 
certezza. Ma questi strumenti noi non li possediamo ancora.

Allora, ribatterete voi. a chi rivolgersi, a quali uomini degni di fidu- 
cia, domanderemo un po’ di luce ? Mio Dio, a tutti coloro che, pur non 
essendo piu sciocchi degli altri, hanno studiato la questione da vicino. 
Anche il psichismo e una speciality nella quale e solo competente il vero 
psichista e non gia lo stesso psicologo e neppure, sopratutto, il psico-fi- 
sico. Disgraziatamente questo titolo di psichista e. come quello di scien- 
ziato, usurpato nella maggior parte dei casi. Riconosco tutto l’alto valore 
di quei < signori della Sorbona*; tuttavia la loro opinione pesa, per me, 
infinitamente meno di quella, per esempio, di un Gurney, di un Hodgson, 
di un Hyslop, magari anche di uno Schrenck. magari anche di un sem- 
plice vile pedone del buono senso che abbia pazientemente studiato la que
stione da vent’anni. magari anche della mia, poiche so bene che nessun 
pregiudizio, nessuna passione mi fa veto agli occhi. Vorrete anche, senza 
dubbio, conoscere la mia opinione sulla campagna del sig. Heuze, I’or- 
ganizzatore delle sedute della Sorbona. Non la conosco bene; ho letto 
i primi articoli di costui ne « L'Opinion »; m?e sembrato che si trattasse 
di puro giornalismo e che non valesse ne la fatica dei miei occhi ne un 
quarto d’ora del mio tempo. Sperare di chiarire una questione simile con 
interviste! Ah! Signore! Prima di tutto gli uomini che occorrerebbe in- 
tervistare non sono in Francia, e la maggior parte debbono conoscere 
male il francese. Poiche avviene che proprio da noi gli studi psichici 
siano maggiormente in ritardo. La stessa Italia, in materia, e piu pro- 
gredita di noi.

Con tutto cio non crediate ch’io voglia pretendere che le sedute 
della Sorbona siano fallite per colpa degli sperimentatori. La colpa e di 
un complesso di circostanze che non si potrebbero particolareggiare senza 
varcar i limiti della vita privata. Kui tra coloro che vivamente indussero 
la signora Bisson e la signorina Eva C. ad accettare la proposta che veniva 
loro fatta. Occorreva affrontare l’alea; altrimenti si sarebbe gridato sui 
tetti che le signore si nascondevano. Ma non eravamo senza timori: la 
medium attraversava una di quelle crisi fisiche e morali che la vita riserva 
a tutti: la sua medianita sembro aftievolirsi, e cio e alfatto normale: la 
csperienza ha diinostrato che i medium a materializzazioni non conser- 
vano piu intcgralmente le loro facolta dopo i venticinque anni. Miss Cook 
aveva, credo, sediei anni quando serviva da medium a Katie King. L’at- 
tuale medium di Schrenck Notzing ne ha diciotto o diciannove. Dunque, 
fin dalle prime sedute alia Sorbona tememmo l’insuccesso: era troppo 
tardi. Ma smentisco formalmente coloro i quali insinuano che tale insuc- 
cesso getti il totale discrcdito sui sen studi che furono precedentemente 
fatti su Eva C. Equesta una pura assurdita, e le cose restano quali erano.

M. S age.
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Dott. O. Dusart.

A St. Amand-les-Eaux e morto, all’eta di ottantaquattro anni, il 
dott. 0 . Dusart, gi& medico negli Ospedali di Parigi, uno dei pionieri 
francesi della Ricerca Psichica, e socio onorario della nostra Societa di 
Studi Psichici. Egli stesso ha narrato donde trasse origine il suo interes- 
samento a questi studi: < Chiamato nel 1869 al capezzale di una giovine 
malata dovetti ricorrere al magnetismo e non tardai a constatare che gli 
ordini che le impartivo mentalmente erano subito eseguiti, anche quando 
mi trovavo a piu di otto chilometri di distanza ». Questa esperienza, 
citata come classica nelle opere dell’Ochorowicz, del Myers e in altri 
trattati, spinse il Dusart ad approfondire le sue ricerche che egli estese, 
con successo, alia medianita, specialmente, quando, verso il 1898, si ritiro 
in provincia. La maggior parte dei suoi coritributi, nei quali egli concluse 
a favore dell’ipotesi spiritica, si leggono nella raccolta del la Revue Scienttfique 
et morale du Spiritisms (1) che per molti anni ebbe anche in lui, poliglotta, 
l’autorevole redattore della rubrica relativa al movimento mondiale degli 
studi psichici e dello spiritismo. In tale qualita egli tradusse frequentemente 
dalla nostra Rivista. Sono anche da rammentare, per la loro importanza 
storica, le sue traduzioni dei lavori della Societa Dialettica di Londra e 
della monografia di G. Kerner sulla veggente di Pr6vorst.

Pur conformandosi, anche per il suo abito mentale di medico, alia 
maggiore severity scientifica, il Dusart non voile scindere i valori morali 
che scaturiscono dalla ricerca psichica e ne traggono, anzi, una piu con* 
creta conferma. Egli fu dunque un convinto, un assertore della soprav- 
vivenza. « La prospettiva della morte, egli scriveva, non mi turba piu di 
quanto il termine di una giocnata di fatiche non preoccupi il lavoratore... 
Non credo di aver pagato con troppo tempo, con troppe cure la certezza 
di sapere oramai donde vengo, chi sono e dove vado ».

L a D ir e z io x e .

( :)  Notevole la lunga relazione iniziata nel fascicolo di luglio 1901 intom o a cspc- 
rienze di identificazion'e' spiritica che dcttcru al Dusart la convinzionc definitiva in fatto 
di sopravvivcnza.
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P. Sain tyves: Essais de Folklore biblique (i).

L’A ., che e uno dei piu reputati cultori delle scienze folkloristiche (2) 
raccoglie in questo volume saggi editi e inediti di folklore biblico. Tra 
gli argument! di cui tratta: La verga fiorita d’Aronne o il  tema del bastonr 
secco che rinverdisce; Lt origini liturgiche del miracolo dell’acqua cambiata 
in vino; II miracolo della moltiplicazione dei pant'; 11 miracolo del cammino 
sulle acque, sua origine e suo significato, ecc.

NelPinterpretazione dei fatti sovranaturali della religione in genere 
e della Bibbia in ispecie, il S. combatte il naturalismo degli Eickhorn e 
dei Paulus i quali, per esempio, giungono persino a ritenere un semplice 
scherzo di Gesu il « miracolo » delle nozze di Cana. Codesto « puro razio- 
nalismo — secondo il S. — ha inaridito e falsato certi rami della storia 
religiosa*. Profonda sembra invece all’A. la scuola simbolista dei Creuzer 
e dei Guignaut, ed egli giudica che il totale discredito in cui essa oggit
e caduta sia l’effetto di una deplorevole esagerazione. E innegabile che 
ogni fatto straordinario, ogni miracolo, racchiude ed esprime uno o piu 
significati simbolici. Anche chi non ammetta la realta materiale di un 
fatto, puo o deve ammettere la realta di un principio analogo nel campo 
spirituale. « Si insegna ancora che il bagno o l’affusione possono infon- 
dere la grazia, pur mentre non si ammette piu che la libazione faccia 
cadere la pioggia ».

Percio I’A., pur non seguendo la scuola simbolista, ne accetta quanto 
gli sembra che essa tuttora racchiuda di vero, e che si connette al suo 
proprio sisteina interpretativo. Egli si dichiara • critico tradizionista ». 
assertore, cioe, del metodo che crede di riconoscere nei fatti di cui sono 
piene le storie religiose « un’origine liturgica con finality simboliche ». 
Caratteristica di tale metodo e quella di seguire un tema dalle sue origini 
attraverso gli sviluppi secolari che via via lo avvicinano sempre piu a un 
significato essenzialmente spirituale.

II sistema del S. e degno di considerazione, contiene senza dubbio 
una parte della verity, in quanto rivela il divenire storico, Wfarsi interiore 1

(1) Paris, ed. Nourry, 1933.
(a) Delle sue opcrc piu note citiamo: L e t l^ierges meres e l Its naissances m iratu-  

leu ses; L t  disceritemenl du m iracle; Les O rig lu ts  de la M rdccine, ecc.
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ed esteriore di un tema, ma non e il metodo che noi postuliamo. Sim- 
bolismo o liturgismo assoluti conducono fatalraente all’astrazione, al dis- 
solvimento del contenuto reale dei fatti.' Noi riteniamo che la nostra 
ricerca, anche nello stato iniziale in cui si trova, non consenta piu di 
negare a priori un contenuto di realty a molta parte di quei fenomeni 
che le correnti ora predominanti nelle scienze folkloristiche, vorrebbero 
ridurre a puro simbolo.

Citiamo un esempio. Uno dei saggi di questo volume e dedicato al 
< miracolo > del « cammino suite acque>, che trova la sua piu alta e 
nota espressione nella vita di Gesu. II S. osserva, innanzi tutto, che il tema 
del < cammino sulle acque » trova riscontro anche in altre religioni. Op- 
portunamente egli aggiunge, pero, non doversi credere che l’una religione 
abbia plagiato l’altra. E’ probabile che tutte abbiano attinto da una mede- 
sima sorgente: forse Babilonia, forse Plndia. Quanto al fatto in se, l’A. 
cosi ne giudica: * L’irrealta di simili racconti e talmente evidente per il 
folklorista che li colloca nella catena delle loro varianti millenarie, da 
non poterla neppure discutere. Fin dall’inizio noi abbiamo constatato che 
si tratta di un miracolo destinato a sottolineare il dominio di un essere 
sacro sugli elementi >.

Siamo ben lungi dal condividere simili idee. Noi crediamo che, in 
sostanza, questo metodo critico abbia ben poco da invidiare al natura- 
lismo, con tanta e cosi giusta durezza condannato dal Saintyves. A 
parte che la nostra Ricerca impone di escludere questa negazione aprio- 
ristica, noi riscontriamo un errore di valutazione e di metodo anche dal 
punto di vista meramente filosofico e storico. Secondo noi la preesistenza 
di un fatto cosi detto < leggendario >, il significato simbolico che esso 
possa o debba avere nell’intenzione stessa di chi lo compie o lo rife- 
risce, non costituiscono una prova della sua irrealta. Che vuol mai si- 
gnificare, per quanto concerne la realty, il fatto che molti dei miracoli 
del Nuovo Tcstamento fossero descritti, preannunciati, promessi dall’An- 
tico? Supponiamo pure che nell’esecuzione di questo o quel • miracolo >, 
Gesu abbia voluto intenzionalmente interpretare e adempire i Profeti. 
Questo non infirma a priori ne la possibile realta dei fatti ne il signi
ficato morale che si volesse loro attribuire. Le profezie AcWAntico Tc~ 
stamcnto, le « suggestioni » di esso ad operare determinati prodigi esiste- 
vano da secoli, e si attribuiva precisamente alia capacita di realizzarli la 
prova distintiva del preannunciato Messia. Il simbolo filosofico o poetico 
non esclude, dunque, la realty, neppure quando esso costituisca una anti- 
cipazione. Come si dovrebbe mai giudicare on ipotetico storico dell’anno 
3000 il quale riscontrando tutte le leggende sul volo umano fiorite dalle 
origini dell’umaniti sino al secolo xix attribuisse all’aviazione del se- 
colo XX un valore puramente simbolico? Non si creda che gli attuali 
folkloristi si comportino, in sostanza, diversamente dal nostro ipotetico 
storico.
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In altre parole chi si ogcupa di questi studi deve, secondo noi, con- 
cepire in modo piu profondo anche i valori del simbolo in rapporto con 
la realta. Separare sistematicamente questa da quello costituisce un errore, 
in quanto non esiste realta, per quanto umile e materiale, che non esprima
0 non appartenga a un ciclo simbolico. Ciascuno di noi, ciascuno dei no* 
stri atti puo essere agevolmente ridotto a mito solare o magico, a simbolo 
matematico.

Naturalmente, e ovvio che non intendiamo, con cio, riconoscere per 
autentiche tutte le singole narrazioni appartenenti a un dato ciclo. Di- 
ciamo semplicemente che cento o mille narrazioni fiorite dall’ ingenua 
fantasia del popolo o dallo spirito d'imitazione dei seguaci di un Dio o 
di un Santo, non danno alcun diritto d’infirinare i pochi o molti casi 
realmente avvenuti, quando si tratti di certe categorie di fenomeni « pro- 
digiosi >.

Giova anche rilevare un’altro errore di metodo nel quale incorrono
1 folkloristi: quello di non fare sempre le debite distinzioni tra libro e 
libro, tra narrazione e narrazione. E’ sufficiente, spesso, una somiglianza 
formale perche essi identifichino una novella o una leggenda propriamente 
detta con narrazioni di libri il cui carattere storico parziale o totale e 
evidente: per esempio i Quattro Vangeli, nei quali e in modo chiaro 
delimitabile tutto cio che ha carattere esclusivamente simbolico. I

I folkloristi debbono moderare la loro tendenza a concettualizzare i 
fatti. Ecco perche diciamo che.essi debbono oramai fare i conti con la 
nostra Ricerca.

Siamo ben lungi dall’affermare che questa scienza coi dati di cui 
finora dispone sia in grado di giustificare minutamente tutta la miracologia 
sacra e profana; ma diciamo che essa apre nuove prospettive, e proba
bility di conferme che vietano di ritenere a priori impossibili, assurdi i 
fatti in questione. Risurrezioni, apparizioni, guarigioni, previsioni, visioni, 
poteri sulla materia, sullo spazio e sul tempo, e tutti i fenomeni sui quali 
e intessuta la • Leggenda » sacra e profana, subiscono dal la nostra ricerca 
una analisi scientifica che apre vedute interpretative affatto nuove, grazie 
alle quali puo anche apparire ingenua la persuasione di aver dimostrata 
l’irrealta di un fatto per averne rinvenuto un precedente qualche secolo 
prima. II che sarebbe come dimostrare il valore pu-amente simbolico dei 
dodici marescialli napoleonici in base alia preesistenza dei Dodici Apostoli 
o dei dodici segni dello Zodiaco.

Concludiamo, ripetendo che la Scienza psichica piu non consente 
l’applicazione sistematica ed esclusiva di quella simbologia astrattiva per 
la quale, logicamente, si puo giungere, come infatti si e giunti, anche 
all’estremo di negare addirittura I'esistenza storica di persone e di cose. 
La nostra Ricerca richiama gli studiosi al metodo integrale. Anche il
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olklore deve rinnovarsi. E per quanto concerne il folklore sacro, una piu 
profonda valutazione della realty non potra non contribuire a ridonar a 
qiiest’epoca nostra un piu serio concetto della religione. Debbono una 
buona volta cessare certi gingillamenti della critica cost detta razionalista, 
che da anni tratta la piu augusta manifestazione umana come un qual- 
siasi materiale anatomico, senza avvedersi che si tratta di una cosa 
vivente e operante, e dando prova, cosi, di una ristrettezza mentale e mo
rale alia quale si deve se rare epoche sono state, piu della nostra, spiri- 
tualmente povere e prive di originality. S’intende che molte di qtleste 
nostre critiche, e sopratutto la severity con la quale le esprimiamo, non 
si riferiscono al Saintyves. II dissenso fondamentale circa il metodo valu- 
tativo non toglie ch’egli sia uno dei piu dotti e profondi cultori dell’at- 
tuale scienza folkloristica; ed anche —  forse per questo — colui che 
rneglio d’ogni altro ha dimostrato di apprezzare la nostra Scienza, talche 
la sua opera, mentre costituisce un deciso ripudio del naturalismo asso- 
luto, olTre gli elementi necessari per I’ulteriore fase spiritualista che attende 
anche il folklore.

A. B ru ers.

L. Chevreuil: Le Spiritism e dans l’Eglise (i).

Si £ fatto cenno recentemente (2) a un volume del Regnault suggerito 
dalle prediche antispiritiste tenute dal P. Mainage a Parigi nel 1920. Bi- 
sogna credere che tali prediche abbiano suscitato un interesse affatto 
particolare, se, dopo il Regnault, anche il Chevreuil ha sentito la neces
sity di scrivere un volume sul medesimo tema. II Chevreuil e noto ai 
nostri lettori per il volume : On nemeurt pas, una delle piu pregevoli sintesi 
storico-scientifiche della nostra ricerca, che siano state pubblicate negli 
ultimi anni, e come tale premiata da\VAccademta delle Sct'eme di Parigi.

L’A. con questo nuovo volume intende dimostrare che la fenomeno- 
logia medianica costituisce uno degli elementi essenziali della religione 
in genere e del cattolicismo in ispecie. Valendosi specialmente della Mi- 
stica dell’abate Ribet, il Chevreuil porta, a conferma di ogni fenomeno 
classificato dalla nostra scienza, corrispondenti * miracoli > di santi.

La Chiesa, osserva l’A ., afferma che il fatto sovranormale in se e per•  r
se non prova la santiti e il valore divino; anzi ritiene possibile che 
molti fenomeni straordinari provengano da volonty inferiori, se non addi- 
rittura diaboliche. Ma la nostra ricerca non si occupa di questioni teo- 
logiche, e estranea al dogma. La Chiesa non puo trascurare il fatto che 
il mondo moderno nega la stessa possibility dei fenomeni sui quali essa 
fonda il miracolo. Or bene lo Spiriiismo dimostra, indipendentemente 
dal dogma e dal contenuto morale, la possibility, la realty del fatto sovra- 1

(1) Paris, Jouve, 1933.
(a) Vedi Luce e Om bra, annata 1933, pag. 319.
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normale, sottraendo, percio, ai nemici della religione I’arma piu formida- 
bile che essi abbiano per negare anche quello che piu sta a cuore alia 
Chiesa: il significato, il valore spirituale e morale del « miracolo ». La 
Chiesa commette, dunque, un ben grave errore, combattendo una ricerca 
che le reca un simile contributo.

« Noi, conclude 1’A., pretendiamo far ammettere all’Accademia delle 
Scienze la possibility delle materializzazioni, delle esteriorizzazioni e delle 
bilocazioni dell’essere umano nonchi il fatto del passaggio della materia 
attraverso la materia: cio costituisce una prodigiosa audacia, ma non sari 
affare che di tempo e di perseveranza ». E aggiunge queste parole che 
rispondono anche al nostro punto di vista: « Noi pretendiamo agire sullo 
scetticismo della nostra epoca, altrimenti che con prediche. In tal modo 
non invadiamo per nulla il campo dei predicatori; noi conduciamo loro 
1’ increduliti disarmata: ad essi spctta esercitare il loro minis/ero comt lo 
intcndcranno. I signori del clero ci scusino, ma noi possiamo loro predire 
a colpo sicuro, che se non accettano il miracolo moderno, non giunge- 
ranno a riabilitare il miracolo antico. E impossibile difendere le antiche 
testimonianze contro la critica, ma quale nuova luce, quale bella speranza 
poter di fronte a tutti, sostenere sperimentalmente controllati, scientifi- 
camente e moralmente certi, fenomeni della stessa natura di quelli che 
stanno alia base delle pie leggende! I materialisti che hanno veduto e 
toccato ne sono scossi, la loro mentaliti ne viene tutta trasformata, salvo 
che essi non siano accecati dal loro orgoglio e dalla loro sufficienza. In 
questo caso l’ostinazione tocca la malafede e noi abbiamo il diritto di 
stupirci quando vediamo dei membri del clero, degli oratori di talento, 
trarre appoggio da essi per combatterci e venire, in nome di una dubbia. 
ortodossia, a rinforzare il materialismo nella sua opera di negazione ».

A. B.

L E  R I V I S T E  

Ultra.
Col nuovo anno la rivista ♦ Ultra » torna alia antica sede di Roma, 

e ripristina la pubblicazione a fascicoli bimestrali. Nel comunicare tali 
cambiamenti la Redazione ribadisce « le direttive afi'ermate negli Statuti 
della Lega Tcosofica In dipendente».

Alla consorella che con tanta nobilta di propositi svolge da anni il 
suo programma di restaurazione spirituale e morale, rinnoviamo il nostro 
saluto.

Nel precedente fascicolo della stessa rivista il dott. F- Leti d i  notizia 
di un suo nuovo metodo tiptologico col quale, secondo FA., diverrebbe 
piu rapida Falfabetazione dei messaggi medianici e diminuirebbero le in- 
terferenze del subcosciente.
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O Thanatos.
£’ uscito in Ancona il primo fascicolo di questa rivista mensile di 

Studi esoterici, diretta dal prof. Adolfo Banti. Essa intende contribuire 
alio sviluppo delle scienze iniziatiche e si propone di tenere al corrente 
i lettori anche del « movimento che all’estero si va facendo sul subco- 
sciente e nelle ricerche animiche-spirituali». Anche a questo nuovo pe- 
riodico porgiamo il nostro augurio di lunga e feconda attiviti.

Roma della Domenica.

II supplemento illustrato del giornale < Roma > di Napoli, prosegue 
la sua rubrica settimanale dedicata alio spiritismo, sotto la direzione di
F. Zingaropoli.

Le Voile d ’lsis.

Si puo considerare questa rivista come il piu autorevole periodico 
francese d’Occultismo. Il numero di gennaio contiene fra l’altro: Fidel 
Amy-Sage, La Magie de I’Ordre; Grillot de Givry, L‘Astrologie nouvelle; 
Rem., Les Gestes, oltre la prosecuzione delle Lettres cabalistiques au baron 
Spidalieri di E. Levi e del romanzo di Bulwer-Litton: L ’Etrange Histoire. 
Utilissime anche le numerose Cronache: filosofica, esoterica, astrologica, 
orientate e psichica.

La Revue Spirite.

Questo organo, fondato da Allan Kardec nel 1858, pubblica net fasci
colo gennaio corrente i seguenti articoli: Flammarion, Phinomines incom
prehensible* et ridicules; Denis, Le Spiritisme, la the'orie et les fails; Bozzano, 
De la « Vision panoramique » ou « M/moire synthe'tique dans V imminence de 
la mort », ecc.

Psychica.

Questa pregevole rivista diretta dalla signora Borderieux, nel fasci
colo del 15 gennaio pubblica, fra gli altri, i seguenti notevoli articoli: 
Chevreuil, L ‘Action Spirits; Borderieux, Peut~on lire VAvenir?; Radigue, 
Psychologic animate. Traduce inoltre la relazione del dott. Gori Martini: 
Elementi di identifications spiritica pubblicata lo scorso anno in Luce e 
Ombra.

Constancia.

L’ organo settimanale della omonima Societi spiritista di Buenos 
Aires, nel numero 7 gennaio contiene il testo di una conferenza di Co- 
snae Marino: El Evangelio cnsttano glosado por el Espiritismo, la versione 
dello scritto di E. Checchi: Lombroso e lo Spiritismo desunto da Luce e 
Ombra, ecc.
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A PROPOSITO Dl SPIRITISMO E DITEOSOFIA

Risposta ad Antonio Bruers.

Caro Bruers,
Tutta l'essenza della tua serena e cortese critica al grido di 

allarme con cui chiudevo il mio discorso alia Camera dei depu- 
tati il 27 maggio 1922, sal bilancio dell’Istruzione, e nel signifi- 
cato della parola spiritismo come tu hai creduto io l ’intenda. Mai 
occasione mi si e offerta piu opportuna di questa per chiarire di- 
nanzi ad un pubblico di competenti e di curiosi intelligent e 
ansiosi di verita, quello che io pensi dello spiritismo. Perche, 
comunque si voglia sofisticare, i modi d’intenderlo sono due. V ’e 
chi per una tendenza tutta propria e naturalissima pensa di tro- 
vare nei risultati faticosi delle esperienze medesime le prove della 
esistenza dell’anima-entita e sostanza e piu ancora della sua ca
pacity, della possibility ad estraniarsi dal corpo e di sopravvivere 
e non solo oltre la morte fisica ed un periodo limitato di tempo, 
ma in un indefinito e sino per l ’eternita, insomma per quella che 
chiamiamo, senza paura di controlli, l ’immortalita. V ’e invece chi 
considera questo ordine di ricerche come un prolungamento logico 
e necessario del campo d’indagine psicologica e psicopatologica, 
come l ’avanzare dello scavo entro il terreno ancora non tocco 
dagli strumenti dell’analisi positiva, il terreno psichico nel quale 
nessuno scientificamente puo arbitrarsi di portare per adesso le 
vedute pregiudiziali del materialismo e dello spiritualismo.

Io mi conduco a riguardo dei fatti e dei fenomeni della su- 
bliminalita —  mi pare questa l ’espressione meno compromettente 
e piu precisa —  come mi conduco a riguardo dell’esistenza di D io : 
la cerco sempre convinto che nello sforzo del cercarla sia l ’atto 
della migliore sincerita, come nel tendere ad un bene e ad un 
bello che non abbiamo ancora o non abbiamo fatto ancora, sta
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la prova piu immediata che del bene e del bello noi abbiamo bi- 
sogno. « Tu non mi cercheresti se non mi avessi tro vato ». E ’ 
forse piu umilmente vero correggere: « Tu non m icerch eresti.se  
tu non avessi bisogno di me ».

Dunque gli studi spiritici intesi cosi costituiscono una dilata- 
zione del terreno della psicologia. Io non sento di poter pronun* 
ciarmi su quelli che saranno i criterii destinati a dominare tutti 
insieme g li studi psicologici di qui a qualche tempo —  psicologia, 
psicopatologia, zoopsicologia, demopsicologia, oneirologia —  ma 
credo e l ’ho detto nella mia « Rinascita dell’anima », che tu ono* 
rasti della tua critica in queste pagine, che la psicopatologia si 
sia troppo comodamente e con eccessiva sollecitudine impadronita 
di capitoli intieri della vita psichica classificandoli senz’altro nelle 
caselle delle malattie nervose e mentali. La medianita e uno 
stato organico-psichico di itidividui speciali, il quale permette 
agli indagatori freddi e non pregiudizialisti la revisione e la 
rettifica, fuori del criterio e delle prevenzioni psicopatologiche, 
di fatti e di leggi dello spirito. Tutti i trucchi e le smascherature, 
tutte le disillusioni e le smentite al pari delle esasperazioni e dei 
partiti presi testardi non debbono diminuire il nobile orgoglio 
degli « spiritisti » intesi nel senso che ho detto, di aprire le nuove 
vie alia conoscenza dei poteri dell’anima, a spianare le nuove 
strade lungo le quali e certo si possano trovare rivelazioni e spie- 
gazioni che oltrepassino di molto quelle profondamente e radical- 
mente sovversive ottenute nel campo fisico con la scoperta delle 
correnti o vie elettriche esistenti sulla superficie della terra e col 
radio.

Se spiritismo vuol dire questo diritto e questa neeessita di 
ricerche e dalle ricerche g li spiritisti si aspettano non la prova 
—  che non potrebbe venir mai —  a preconcetti, ad esigenze, a 
partiti presi, a tendenziosita metafisiche, ma un di piu di co- 
noscenze psicologiche che gettino finalmente luce sul mistero 
della memoria, della simpatia, del sogno e sulla compattezza so- 
stanziale della personality psichica, io mi schiero con essi e sono 
fautore dell’incremento di tali studi.

Ma sono contrario a che lo spiritismo diventi una forma- 
mentis tra il scntimentale e lo pseudo psicologico, un motivo di 
evaporazione intellettuale, l'animulismo facile di chi non ha nervi 
per l ’indagine obbiettiva dei fenomeni e fiato per respirare l’aere 
difficile dell’introispezione. Le esperienze spiritiche non costitui
scono un occultismo; hanno diritto e dovere di essere sollevate
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alia dignita di quelle di psicologia esperimentale e debbono av- 
viarsi a collegarsi, a fondersi, a mutuamente sussidiarsi.

Chi studia. come tu e tanti altri valentuomini fate, con lim- 
pidezza e scrupolosita di mente, il terreno delle medianita, non si 
avvede forse altrettanto chiaramente quanto me, che sfuggo alle 
mentalita delle scuole, dei gruppi, delle associazioni scientifiche, 
come sfuggo a quelle delle dottrine e dei partiti politici, qual 
sorta di pasticcio il grosso pubblico faccia di spiritismo, di psi- 
chismo, di occultismo, di arcanismo teosofico. Il malo intendimento 
spiritista serve al rapido e dannoso assorbimento d’una tauma- 
turgia teosofica, come una corta e stramba conoscenza della teo- 
sofia antica e nuova spinge, sotto la suggestione insieme teatrale 
e clandestina di non so quali novelli avatar, la gente a voler ve- 
dere nella pratica spiritica la porta d’ingresso alia valle di Gio* 
safat.

Io non attribuisco alia teosofia nessun valore e nessun signi- 
ficato oltre quelli che vanno attribuiti ad una maniera rispettabile 
di pensare la vita e la coscienza. Serbo al mio pensiero l ’indipen- 
denza e il diritto di giudicare la mentalita indiana e quella cri- 
stiana, il cristianesimo e la riforma, le varie filosofie moderne, le 
dottrine sociali, la chiesa cattolica. Nessuna religione pud essere 
la mia in tutto e per tutto, come nessuna filosofia, non la platonica 
e non la kantiana, non la vichiana e non la giobertiana, non la 
tomistica e non la idealistica, mi piegano ad una seguacita senza 
beneficio d ’inventario.

La posizione piu sana e piu razionale a me italiano latino 
par quella di un filiale rispetto alia tradizione. La chiesa ha per 
me il merito nella storia civile di avere romanizzato Gesu spo- 
gliandolo di quanto nel suo verbo c'era di ebraico e di asiatico. 
La chiesa ha fatto venire Gesu a Roma e, cioe, d Roma che ha 
creato il cristianesimo cattolico capace di generare un’ altra storia 
tutta latina, tutta italica, tutta nostra. Non modifico l ’interpreta- 
zione che del problema detti tanti anni fa nel libro « Cristo e 
Quirino » dove appunto ho cercato le ragioni del divenire cri* 
stiano di Roma, intussuscezionale, non per sovrapposizione, for- 
mato dal di dentro, non importato nei suoi elementi essenziali, 
che appunto in quel libro io credo di riscontrare nel sottosuolo 
della romanita, « perche una religione non la si importa ».

In quanto al moyimento che « insidia la latinitd » come ho 
detto alia Camera, non mi sentiro mai in forze sufficienti a susci* 
targli in Italia una resistenza a'deguata. Non si pud fare piu grave
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offesa al mio spirito di italiano consapevole del profondo tra- 
vaglio speculativo ed etico della gente da cui e uscito, di quella 
di credere che le nuove direttive del pensiero e della vita deb- 
bano essere prese dalle antiche e nuove filosofie asiatiche, alia 
teosofia, alle dottrine arcane che in occidente assumono persino 
aspetto scientifico. Io combatto il pericolo di una erosione della 
coscienza e della sapienza nostra da parte di una ambigua parola 
neutra che mira a svalutare il tipo intellettuale e' storico a costi- 
tuire il quale e occorso un lavoro famoso di trenta secoli. Sono 
intransigente verso molte conclusioni e piu d ’un atteggiameuto 
della scienza occidentale, ma alia ruminazione equivoca della teo
sofia penso si possano opporre vittoriosamente i risultati in ogni 
modo eroici della paziente attivita sistematica dell’analisi psicolo- 
gica e sociologica europea e in buona parte italiana degli ultimi 
quattro secoli. Se una eresia ha da trionfare voglio sia eresia no
stra, se un dogma ha destino d’imporsi scelgo ancora quello di 
Tomaso e di Dante. La garanzia della personality mentale ita
liana e della sua infuturazione sta nella tradizione nella quale sono 
insiti i modi di una meravigliosa capacita di sviluppi. Ho misu- 
rato durante gli anni della guerra e cioe dell’avvenimento che e 
e sara la pietra di paragone della nostra vitalita, la portata mo
rale, civile e sociale del raziocinio teosofico.

Il governo inglese per suo conto ha dovuto mettere il bavaglio 
alia propaganda teosofica che spianava con troppo successo la 
via al pacifismo e cioe alle avanguardie della manovra tedesca. La 
forma mentis teosofica la ho trovata sotto ogni tepido assertore della 
resistenza. Quella filosofistica ha fatto da spegnitoio, d ’accordo col 
socialismo, ad ogni ardore guerresco. Per fortuna, storia e nazione 
sono due forze che non possono perdere nel mondo la loro ragione. 
Una nazione che cammina rinunzia istintivamente alia compagnia 
del pellegrino • dal linguaggio esotico e dagli aforismi troppo 
cauti e spenti che distraggono dalla retta via.

In quanto alia difesa integrale che tu fai, caro Bruers, del 
cristianesimo come sistema di verita e in parte del cattolicismo 
come organismo di interpretazioni e di certezze, io non sono d’ac
cordo con te, che in realta, se ritorni su quanto hai scritto nella 
lettera, non contraddici alia tesi del mio « Cristo e Quirino », ma 
la confermi, trovando nel divino degli iddii pagani il tronco su 
cui poteva gittare 1’innesto del mito di Gesu. E  la chiesa, in
somnia, che ha fatto quel cristianesimo che tu vedi vittorioso in 
casa nostra, la chiesa e cioe Roma, e lo ha fatto latinamente,
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romanamente secondo il dettato della stupefacente profezia del- 
1’ egloga virgiliana che assommava prima di ogni avvento ebraico 
la tradizione veramente nostra. Dunque in cio siamo d’accordo e 
non capisco perche tu voglia situarti da contradittore.

Ma, ripeto, non sono con te nella concezione assolutistica del 
cristianesimo. Io mi sento religioso indipendentemente da Gesu e 
dal cristianesimo, e credo che quel rinnovamento della coscienza 
religiosa italiana al quale lavoriamo ambedue con ardore, ma certo 
con diversi metodi, non possa prender le mosse che da una revi- 
sione coraggiosa delle credenze e prima delle nostre personali. 
Gesu e un grande amico e una fonte perenne di poesia religiosa, 
non e la prima e l ’ultima parola della fede, della verita, del 
bene, non e l’assoluto. Gesu e certamente una delle tesi della dia- 
lettica spirituale, ma non e la sintesi. E comodo e convenzionale 
attribuirgli tutto l’onere e tutto l ’onore della rivelazione interiore. 
Mirabile e necessario, perche mantiene viva l ’interrogativa del- 
l ’essere e le anime tiene sveglie sull’infinito che e in noi. Ma 
l ’umanita non si pud chiudere in lui e nomarsi da lui, come non 
pud chiudersi nella chiesa e nomarsi dalla chiesa, C ’e una im
press degna che vi si consacrino le nostre migliori energie e proba- 
bilmente la nostra pace ed ogni nostro interesse mondano, dico e 
ripeto l ’impresa di rendere sincera la religicsita dell’anima nostra 
senza transigenze col secolo trafficatore di false fedi, speculatore 
abile di ritorni della moda alle manifestazioni retoriche e teatrali 
dei ciurmadori che finiscono, tanto l ’ambiente li favorisce, per 
credere di far bene a posare ad apostoli.

Dobbiamo a Vincenzo Gioberti certamente la prima parola di 
un rinnovamento della vita religiosa, del cristianesimo cattolico, 
della chiesa, dall’interno, per una spinta tutta nostra. La riforma 
religiosa italiana non potra venire mai da fonti luterane o calvi- 
niste, da pretese protestanti anglosassoni o ugonotte.

E  per questo e piu difficile opera. Ma dovra essere comunque 
una revisione di tutto il contenuto spirituale e formale e non 
esclusivamente una modificazione del cristianesimo cattolico. La 
chiesa non e che una parte del nostro cattolicism o; e contenuto, 
non ci contiene; e nostra, ma non ci signoreggia. Noi dobbiamo 
escludere di fare e di volere quests riforma per anticlericalismo, 
per razionalismo arido e riduttore, insomma per la vana pretesa 
di voler ridurre la religiosita ad una filosofia. Ma dobbiamo pro- 
cedere per quests via senza debolezze, senza aver bisogno di con- 
sensi. Sappiamo che la chiesa non la si combatte nel campo so-
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d ale, anzi che non la si combatte perche d o  che piu di essa non 
risponde all’intimo senso nostro religioso, e cid che ha maggiori 
ragioni di esistenza collettiva e cioe ecclesiastiche. La vera, la 
feconda riforma deve compiersi nell’interno dell'anima nostra e 
permeare di se le future apparizioni del divino nelle opere arbi- 
trarie e subliini dell’uomo.

P a o l o  O r a n o .

OUELLO CHE VOGLIAMO SALVARE.
A proposito di Spiritism o e di Teosofia.

I.’ alta impresa d’ intiepidirc e ralluminare il moudo 
assidcrato e ravvolto nolle caligini dell’errore, 6 vostra 
principalmente, o ingegni divini, che rappresentate 1’in- 
telletto e il senno italiano ncl concilio dei popoli ci- 
vili. L ’eta, in cui vivete, k propizia per fecondare la 
scienza col la rcligione, per ravvivare la religione colla 
scienza, e per valersi di entrambe insieme confederate 
a rianimare il cadavcre di quella patria, che i  nostra 
madre comune. G ioberti.

Siamo grati a ll’on. Orano del suo intervento in causa, e cid 
tanto piu in quanto i nostri sforzi tendono a mettere in contatto 
sempre piu intimo il risultato delle nostre ricerche con le maggiori 
correnti del pensiero contemporaneo.

Cid premesso, e lasciando libero campo al nostro Bruers per 
quanto riguarda la polemica e il fatto personate dell’on. Orano, 
dobbiamo dire per conto nostro due parole, dolenti e un po’ mor- 
tificati di dover ricordare continuamente, a proposito di amici e 
di nemici, il nostro programma onde non sia • frainteso, come tal- 
volta abbiamo motivo di credere.

** *

Dobbiamo deplorare e deploriamo, con Ton. Orano, un tale 
spiritismo ibrido, flacido e parolaio che pur troppo va per la 
maggiore, il quale vorrebbe essere, e non k, scienza, filosofia, re
ligione. Non diciamo —  come molti possono dire —  di essere 
venuti dal materialismo. Anche prima di dedicarci alle nostre



ricerche, mentre quello imbestialiva, credemmo che si dovesse 
salvare la sintesi del pensiero antico, il concetto della immorta- 
lita dell’anima in quanto esso ci apparve sempre come il solo che 
giustificasse e magnificasse la nostra, d'altronde inqualificabile e 
miserabile esistenza, e ad esso credemmo e crediamo che si possa 
dare una base scientifica, o almeno sperimentale, per mezzo delle 
nostre ricerche.

I risultati a cui giungemmo personalmente ce ne affidano, 
eppero il nostro punto di vista non puo essere quello del sem- 
plice spettatore o di chi ha seguito, solo da lungi e sporadicamente, 
sia pure con benevolenza, i tentativi che si fanno da varie parti 
e con diversi criteri per giungere, sopra tale terreno, ad una con- 
clusione.

Si tratta di uno studio lungo, severo, difficile, che richiede 
preparazione, serieta e pazienza; tutti coloro che hanno fretta di 
fare, di dire e di concludere non appartengono alia nostra scuola.

*# *

Ed eccoci ora a Dio, al quale l ’on. Orano, con commosso e 
commovente impeto spirituale, vorrebbe credere e non puo. In 
questo Dio, nel quale sta la ragion sufficiente nostra e della 
nostra esistenza/noi crediamo con animo riposato. Come e chi E g li 
sia, noi non sappiamo, ma per dubitare dell’Unita Psicologica, 
trascendente, e cosciente dell’universo, dovremmo prima dubitare di 
noi, la cui esistenza risulterebbe anche piu misteriosa di quella di 
Dio e cid ripugna alia nostra ragione. Sentiamo di essere, come 
sentiamo la lu ce; sentiamo la potcnza e l ’intelligenza pensante nel- 
l ’universo come sentiamo la nostra, e questo, per ora, ci basta.

Ma il nostro non d il piccolo dio nazionale, politico e politi* 
cante, il dio degli eserciti e di Guglielmo di Hohcnzollern. Questo 
dio della coscienza ebraica, tramontato e superato, abbandona il 
suo popolo e il suo imperatore, quando essi non intendono la voce 
de’ suoi profeti e non comprendono a quale piu vasto impero e  
chiamata l ’umanita.

QUELLO CHE VOGL1AMO SALVARE / I

** * 
t

E  l ’ora di Gesu. Egli ritorna nella coscienza traviata dei po- 
poli e lo scriba e il fariseo si coprono del suo nome per farsi belli 
al loro cospetto. Noi credemmo al suo ritorno e lo auspicammo 
in tempi che ci sembrano tanto lontani. Noi italiani, dalle molte
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vite, venuti da tutte le provincie del mondo, dalle A lpi e dai mari, 
ad alimentarci a questa sacra terra: Veneti di Antenore, Longo- 
bardi e Liguri, Etruschi e Greci della Grande Grecia, Siculi e 
Sardi, stirpe di Enea troiano reduci dall’A sia minore, non possiamo 
dar l ’ostracismo al Figliuol dell’ Uomo. In verita, E g li non £ piu 
giudeo che italiano, piu orientate che occidentale. Noi possiamo 
stringere alleanza di carne e di sangue con coloro che chiamiamo 
stranieri, e diventare francesi coi francesi, tedeschi coi tedeschi, 
se non altro nei nostri figli. E gli solo e senza patria e senza pro
genie, E gli solo e YUomo.

Quando il triste lievito della passione —  che non e quella 
del Getsemani —  fermenta in fondo alle nostre viscere antiche, 
come un morbo ereditario, l ’orizzonte dell’anima si restringe e la 
Sua imagine si oscura; ma quando, svanito l'incubo, lo spirito si 
ridesta, Lo ritroviamo in noi come la parte migliore di noi stessi. 
E  se vogliamo che il Crocifisso instaurato nelle scuole e negli 
ospedali non sia una miserabile finzione, non parliamo del mite 
di Gesu. Parliamo della personality storica del Cristo Gesu, sim- 
bolo e realta formidabile, vivente e sanguinante nell’ anima di 
ogni uomo che soffre e crede e spera nella universale redenzione. 
Noi cristiani —  e se si vuole cattolici, e se si vuole romani —  
restauratori, come pretendiamo di essere, dei valori morali, la- 
sciamo alia critica tedesca, ai modernisti, agli esegeti della teo- 
sofia il cdmpito di dividere la veste inconsutile di G esu; per noi 
E gli sia uno ed unico.

A . M a r z o r a t i .

L ’ Iniziatore.

Quando egli fu sulla croce vide nella propria morte la salute del 
mondo; scomparve al suo sguardo l’orrendo spettacolo che gli si svol- 
geva ai piedi, e profondamente unito a suo Padre, inizio sul patibolo la 
vita divina che avrebbe vissuto nel cuore dell’umanita per secoli senza fine.

*
* *

Per migliaia d’anni il mondo vivra di t e ! Stendardo delle nostre 
contraddizioni, tu sarai il segno intorno a cui si dara la piu ardente 
battaglia. Mille volte piu vivo, mille volte piu amato dopo la tua morte 
che durante i giorni del tuo passaggio quaggiu, tu diverrai per tal modo 
la pietra angolare dell’umanity, che strappare il tuo nome da questo 
mondo, sarebbe scuoterlo fin dalle fondamenta.

E rnesto Renan .
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ANIMALI

E MANIFESTAZIONI METAPSICHICHE
(Continuaz.: v. fasc. priced, pag. 12).

C a t e g o r ia  V II.

Anim ali e premonizioni di morte.

E ’ quest a una delle facolta piu curiose e misteriose della 
psiche animale, e consiste nel fatto che gli animali domestici ma- 
nifestano talvolta la facolta di prevedere, a breve scadenza, la 
morte di una persona a loro famigliare, annunciandola con gemiti 
ed ululati caratteristici. Tale prerogativa di varie specie di animali 
e molto nota, e gli « ululati alia morte » dei cani formano parte 
delle tradizioni di qualsiasi popolo. Si tratterebbe pertanto di una 
facolta analoga a quella « prem onitoria» dell’uomo, per quanto 
circoscritta in limiti piu modesti.

II dott. Gustavo Geley, direttore dell’ « Istituto Metapsichico 
Internazionale » di Parigi, ed autore di opere metapsichiche dive- 
nute classiche, ebbe a fame esperienza personale, e cosi ne scrive 
nel suo libro: « De l’lnconscient au Conscient», (pag. 192):

•
—  Caso XL. — Non solo si riscontrano negli animali delle mani- 

festazioni ipnotiche e sonnamboliche, ma dei veri fenomeni supernormal); 
e vi sono animali che rivelano una facolta strana di prcmonizione. Gli 
«ululati alia morte » dei cani non possono piu dimenticarsi quando si 
sono uditi in circostanze tragiche. Io ebbi occasione di osservarli perso- 
nalmente, e ne rimasi profondamente impressionato. Eccone un esempio:

Nella mia quality di medico, io vegliavo una notte, una giovane 
signora, colpita in quel giorno stesso, e in pieno rigoglio di vita, da un 
male fulmineo che 1’aveva condotta all’agonia. L’intera famiglia vegliava 
con me nella camera, silenziosa e costernata. Era suonato il tocco, e 
I’inferma rantolava (mori nel giorno).

D’improvviso, dal giardino che circondava la casa, echeggiarono gli 
«ululati alia morte», emessi dal cane della famiglia. Era un lamento
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lungo, lugubre, sopra una nota unica, che cominciando in tono elevato 
andava lentamente decrescendo, fino ad estinguersi dolcemente e lentis- 
simamente. Succedeva un silenzio di qualche secondo; quindi il lamento 
riprendeva identico, monotono, infinitamente triste. L’inferma ebbe un 
momento di lucido intervallo, e rivolse agli astanti lo sguardo ansioso: 
aveva compreso! II marito scese in fretta per fare tacere Panimale; ma 
quando gli si approssimo, il cane si nascose, e nelle tenebre della notte 
non fu possibile rinvenirlo. Non appena il marito fu di ritorno, gli ulu- 
lati ricominciarono e continuarono per piu di un’ora; fino a quando il 
cane fu rintracciato e condotto altrove.

Che cosa pensare di manifestazioni simili ? Il relatore del 
caso e un eminente uomo di scienza, l ’autenticita dell’episodio 
indubitabile, g li ululati del cane caratteristici, la premonizione di 
morte realizzatasi; dimodoche non si potrebbe evitare la conclu* 
sione che il cane abbia effettivamente avuto il presentimento della 
morte imminente di una persona a lui fam igliare; ammenoche 
non si preferisse spiegare i fatti con l’ipotesi delle « fortuite coin- 
cidenze » ; nel qual caso rimarrebbe da spiegare per quale ragione 
i cani emettano in tali circostanze degli ululati assolutamente ca
ratteristici, che il relatore descrive con tanta efficacia. Del resto, 
se l ’ipotesi delle « fortuite coincidenze » potrebbe ancora soste- 
nersi di fronte a un caso isolato, non reggerebbe piu quando le 
manifestazioni di tal natura si realizzassero frequentemente. £  che 
le manifestazioni in discorso si realizzino con frequenza e indubi
tabile; sebbene per la natura stessa degli eventi, e per il loro 
estrinsecarsi in ambienti estranei alle ricerche metapsichiche, per- 
vengano raramente fino alle riviste del genere.

—  Caso X L I. —  Lo ricavo dal libro di Robert Dale Owen : 
« The Debatable Land » (pag. 282). E gli premette che da oltre 
un trentennio e intimo amico della famiglia in cui si realizzo 
l’evento che si accinge a narrare; indi cosi prosegue:

Miss Haas, allora ventenne, aveva un frateliino di due anni, il quale 
possedeva un cagnolino suo costante compagno, ch’egli amava grande* 
mente, e dal quale era ricambiato in guisa speciale, poiche si sarebbe 
detto ch’egli vegliasse su di lui con cura paterna... Un giorno, mentre 
il bimbo correva su e giu per il salottino, inciampo nel tappeto, e cadde 
in malo modo.. Sua sorella accorse, lo sollevb, e prodigandogli carezze, 
valse a calmare i suoi pianti. Nondimeno, quando giunse I’ora del pranzo, 
i parenti osservarono che il bimbo porgeva la mano sinistra, anziche la
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destra; e riscontrarono ch’egli non era in grado di muoverla. Gli si fe- 
cero fregagioni di canfora al braccino infermo, senza che il bimbo si 
lagnasse di nulla; poi si riprese il pranzo. Ed ecco il cagnolino acco- 
starsi alia sediola del bimbo, e cominciare a ululare in modo pietoso ed 
insolito. Si cerca di allontanarlo, ma dall’altra camera egli continua ad 
ululare. Allora lo si scaccia di casa, relegandolo nel giardino; ed egli si 
colloca sotto la finestra del bimbo, riprendendo ad ululare, con brevi 
soste, e continuando per tutta la notte, malgrado i tentativi fatti onde 
scacciarnelo. Nella sera di quel giorno, il bimbo si ammalo gravemente 
per le conseguenze della caduta, e mori all’una antimeridiana della notte 
successiva. Fino a che fu in vita, gli ululati infinitamente tristi del cane 
si rinnovarono a brevi interyalli; quando il bimbo mori, il cane cesso 
di ululare, per non piu riprendere, ne allora, ne dopo.

Nel primo caso citato, la prcmonizione di morte riguardava 
un’inferma agonizzante, i cui famigliari erano pienamente consa- 
pevoli dell’imminenza della sua fine; laddove in questo secondo 
caso la premonizione di morte si riferisce a un bimbo sano, dal 
cui modo di condursi nulla traspariva circa le conseguenze fatali 
della caduta sofFerta un momento prima; dimodoche i famigliari 
non avevano preoccupazioni in proposito. Ne consegue che il pre- 
sentimento di morte avuto dal cane appare in questa circostanza 
anche piu notevole che nell’altra, visto che se nel primo caso po- 
teva ancora obbiettarsi che il cane avesse subito telepaticamente 
1'infiuenza del pensiero dei famigliari, nel secondo caso tale ob- 
biezione e assolutamente esclusa.

—  Cast X L II, X L I I I , X L IV .  —  Madams Carita Borderieux, 
ora direttrice della rivista « Psychica », pubblico nella « Revue 
Scientifique et morale du Spiritisme » (1918, pag. 136), un articolo 
sui presentiment! negli animali, dal quale estraggo questi tre casi 
raccolti dalla relatrice stessa:

Caso /. —  Un’amica mia, residente a Neuilly-sur-Seine, dove mori 
di tubercolosi, ebbe la propria agonia turbata dai sinistri ululati di un 
cane del proprio vicino. I parenti della moribonda, costernati di non 
riuscire a far tacere il cane, d'ordinario tranquillo e silenzioso, dicdero 
ordine al cuoco di portargli una coscia di castrato arrosto, ch’egli aveva 
finito di cuocere. Tutto fu inutile, il cane rifiuto il succulento boccone, 
e continue ad « ululare alia morte >.

Caso II. — Il notissimo pittore e psichicista Marcel Mangin, morto 
nel IQ15, possedeva un cane dotato della facolt& di presentire la morte
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delle persone a lui famigliari. Prima ancora che una malattia interve- 
nisse a rendere inquieti i famigliari, I’animaie si metteva ad ululare in 
modo lugubre e caratteristico; e cio al punto che la famiglia aveva finito 
per rilevarlo e spaventarsene.

II pittore Marcel Mangin e morto improvvisamente per « embolismo». 
Orbene, nel giorno precedente, allorche nulla faceva prevedere per l’artista 
una fine tanto imminente, il cane comincio ad ululare nel solito modo 
altamente dimostrativo; per cui lo stesso Marcel Mahgin, insieme alia 
moglie, si domandarono: * Che cosa prevede questa bestia fatale ?>. II 
domani, il pittore Marcel Mangin era morto.

La signora Mangin, spaventata per l’occorso, ma in pari tempo in- 
giusta — bisogna riconoscerlo — fece uccidere il cane.

Caso III. — Madame Camille, la celebre veggente di Nancy, mi 
racconto ch’ella pure aveva posseduto una cagna dotata di facolti pro; 
fetiche. II marito di Camille giaceva infermo da lungo tempo, roa le sue 
condizioni erano stazionarie, e non si avvertivano sintomi nuovi ed allar- 
manti; quando improvvisamente la cagna s’ introdusse sotto il divano 
dov’egli giaceva coricato, e comincio ad ululare lamentosamente. • Che 
cos’ha la tua cagna —  osservo 1’infermo — si direbbe ch’essa annunci la 
mia morte *. Lo rassicurarono, scherzando sul fatto, e fecero allontanare 
l’animale; ma il domani, il marito di madame Camille spirava improv
visamente.

Dei tre casi citati, quello che si riferisce alia morte del no- 
tissimo psichicista Marcel Mangin, e sopra ogni altro notevole ; 
anzitutto perche in esso si contiene la circostanza —  analoga a 
quella del caso precedente —  del cane che comincio ad « ululare 
alia morte » quando il pittore Marcel Mangin godeva ottima sa
lute, e niente faceva prevedere l'imminenza della sua morte; in 
secondo luogo, perche dalla relazione si apprende che quel cane 
medesimo aveva altre volte preannunciato, nella guisa medesima, 
eventi di morte in famiglia.

Nel primo dei tre casi citati, e caratteristico l ’incidente del 
cane che rifiuta un pezzo succulento di arrosto, preferendo non 
interrompere il suo misterioso mandato di « ululare alia morte ». 
Si direbbe che in circostanze simili gli animali si trovino in con
dizioni di scmi-sonnambolismo, in cui l’automatismo subcosciente, 
dominando il campo della loro coscienza, li renda insensibili a 
talune tentazioni dei scnsi, d’ordinario irresistibili.

Caso X L V . — Il signor W illiam  Ford, residente a Reading 
(Inghilterra), scrive in questi termini al « L ig h t» (1921, pag. 569):
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Nella mia gioventu possedevo un cane da pastore, di razza incro* 
ciata e coda mozza, che io avevo addestrato a gujdare e adunare le pe- 
core e i buoi. Passammo insieme molte giornate felici nella fattoria paterna; 
ma venne il giorno che gli affari mi costrinsero ad esulare da casa, e il 
mio cane fu regalato a un veqchio fittavolo residente nelle adiacenze di 
Maidstone. Ben presto quel vecchio ed il cane divennero compagni inse* 
parabili: in qualunque luogo l’uomo andasse, Panimale Io seguiva; e per 
tre anni tale commovente amicizia continuo indisturbata.

Un mattino il vecchio fittavolo non si alzo all’ora consueta, e il 
figlio si reco a vedere che cosa significasse tale strappo insolito alle abi- 
tudini paterne. Il vecchio, con la massima serenita annuncio che la sua 
ora era venuta, e domando che gli si portasse il cane, volendo vederlo 
ancora una volta prima di morire.

Il figlio tento di persuadere il padre che quelle affermazioni non 
erano che una deplore vole fantasia; ma siccome le sue esortazioni con- 
trariavano il vecchio, egli ando in cerca del cane, e glielo condusse. Ap- 
pena Panimale fu nella camera, salto di un balzo sul letto e « bacio» il 
vecchio padrone; quindi si ritrasse in un angolo, e comincio ad ululare 
pietosamente. Fu condotto via, fu redarguito, fu accarezzato, ma nulla 
valse a confortarlo e a farlo desistere. Fini per ritirarsi nella sua cuccia 
in preda a un abbattimento tanto profondo e disperato che alle ore 8,30 
pomeridiane ne moriva. Il vecchio suo padrone lo seguiva nella tomba alle 
ore 10.

Dieci anni dopo, io sedevo in un circolo sperimentale privato; e, 
a un dato momento, il medium diede un sobbalzo. Gli si chiese che cosa 
avesse visto, ed egli rispose: Mi pareva un orso, ma invece era un cane. 
Capito nel mezzo al circolo di un balzo, appoggio le zampe anteriori in 
grembo al signor Ford, e lo « bacio ». Egli quindi descrisse minuziosa- 
mente il cane apparso, che risulto l’esatta riproduzione dell’antico mio 
cane da pastore. Il medium concluse dicendo: < Aveva un muso che pa* 
reva sorridere ». Proprio il caso del mio cane. Non mi rimane dubbio 
alcuno sulla sua identita.

X ell’episodio esposto, la premonizione di morte da parte del- 
l’animale e meno intercssante che nei casi precedenti, inquantoche 
avvenne mezza giornata prima del decesso, e quando il vecchio 
aveva la consapevolezza di morire; le quali circostanze non impe- 
discono che sussista integralmente, come per g li altri casi, il fatto 
della percezione di una morte imminente da parte dell’anim ale; 
con l ’aggiunta del commovente episodio della morte per crepa- 
cuore dell’animale stesso.

L ’ultimo incidente dell’apparizione del cane defunto, durante 
una seduta medianica, e dieci anni dopo la sua morte, converte
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l ’episodio esposto in un caso di transizione tra la presente cate
goria e quella che segue, in cui si considerano i casi di appari- 
zioni identificate di fantasmi animali.

N elle mie raccolte di fatti, non si contengono altri esempi di 
premonizioni di morte da parte degli animali; il che non signi- 
fica che le manifestazioni di tal natura risultino rare; bensi che 
si trascuro fino ad ora di raccoglierle; conclusione convalidata 
dalla circostanza che quando si accenna ad eventi simili in ambienti 
popolari, si provocano quasi sempre racconti di manifestazioni 
analoghe, che, nondimeno, risultano per lo piu troppo vagamente 
riferite, o passate per troppe bocche, onde accoglierle in una 
classificazione scientifica. Dal che ne consegue che sebbene tutto 
concorra a dimostrare che le manifestazioni qui considerate risul
tino fatti reali, con tutto cio sarebbe prematuro il discuterne, in 
attesa di farlo quando si sara pervenuti ad accumulare in numero 
adeguato il materiale greggio dei fatti, in guisa da poterli ana- 
lizzare, comparare e classificare con metodo rigorosamente scien
tific©.

C a t e g o r ia  V III.

Visione e identificazione di fantasmi di anim ali defunti.

Nella mia prima monografia sul medesimo tema, si conte- 
neva una categoria in cui erano raccolti episodi di « visioni di 
fantasmi animali occorse a ll’infuori di ogni coincidenza telepatica, 
e percepite collettivamente dagli animali e dall’uomo *; e in 
questa seconda monografia si citarono vari episodi analoghi oc- 
corsi in localita infestate. Cio nondimeno le manifestazioni di tal 
natura presentano quasi sempre scarso valore teorico, in conse- 
guenza della possibility di spiegarle con l ’ipotesi allucinatoria, 
mancando in esse ogni rapporto con animali viventi o defunti; 
per cui tralascio di occuparmene ulteriormente, limitandomi a ci- 
tare esempi di apparizioni congeneri in cui esista un rapporto con 
animali da poco defunti.

R ilevo inoltre come anche nella cerchia delle apparizioni in 
discorso, si contenga un gruppo speciale di visioni il quale va 
escluso a sua volta, per quanto abbondi in episodi m eravigliosi; 
ed e il gruppo delle visualizzazioni subbiettive ottenute con sen
sitive chiaroveggenti, visualizzazioni che in massima parte trag- 
gono origine da un fenomeno di « chiaroveggenza telepatica v ; 
vale a dire, dalla lettura del pensiero nella subcoscienza del con-



ANIMAL! E MANIFESTAZIONI METAPSICHICHE 79

sultante, e cio per effetto del « rapporto » stabilitosi tra la sub- 
coscienza del sensitivo e quella del consultante stesso. II che, 
sotto altra forma, e cio che si verifica nei casi di « psicometria », 
in cui l’oggetto presentato al sensitivo serve a stabilire il « rap
porto » tra la subcoscienza del medesimo e quella del proprie
t a r y  dell’oggetto, con la conseguenza che dinanzi alia visione 
subbiettiva del sensitivo sorgono immagini rappresentanti fatti e 
vicende le quali riguardano il proprietary dell’oggetto in discorso, 
e che sono la traduzione piu o meno simboliea delle inlormazioni 
attinte dal sensitivo stesso nella subcoscienza del consultante. Ne 
deriva che le visioni di fantasmi di animali defunti, quando si 
estrinsecano in condizioni da farle ritenere conseguite per ausilio 
della « chiaroveggenza telepatica », non possono rivestire valore 
di prove d’identificazione animale, ammenoche non intervengano 
circostanze co llateral testificanti in favore di quest’ultima inter- 
pretazione, circostanze le quali si realizzano abbastanza frequente- 
mente nelle consultazioni in questione; nel qual caso piu non si 
tratta di « chiaroveggenza telepatica propriamente detta », ma di 
« chiaroveggenza telepatico-spiritica ». Ora, tale intersecarsi di 
manifestazioni analoghe aventi origine diversa, dimostra ulterior- 
mente la verita e l’importanza della legge metapsichica a cui 
si alluse in precedenza, secondo la quale tutte le forme di yeg- 
genza e di medianita possono risultare alternativamente « ani- 
miche » e « spiritiche »; e cio in conseguenza del fatto capitalist 
simo che ogni manifestazione supernormale la quale si estrinsechi 
per ausilio di uno « spirito disincarnato » deve potersi estrinse- 
care per opera di uno « spirito incarnato » quando questi si trovi 
in condizioni transitorie di parziale disincarnazione dello spirito 
(vale a dire, in condizioni larvate o profonde di sonno fisiologico, 
sonnambolico, medianico; o in una crisi d’infermita grave, di de- 
liquio od estasi). Ne conseguc che in qualsiasi forma di manife
stazioni supernormali, sono le circostanze in cui si svolsero i fatti 
che debbono ammaestrare circa le cause da cui trassero origine, 
e non mai le diverse forme della veggenza o della medianita con 
cui si ottennero, le quali si equivalgono tutte, in quanto sono 
tutte suscettibili di risultare ora « spiritiche » ed ora « animiche ».

Cio premesso, passo all’esposizione dei casi raccolti, comin- 
ciando da un episodio dilucidabile con la < chiaroveggenza tele
patica », e proseguendo a citare esempi sempre meno suscettibili 
di tale interpretazione, fino ad arrivare a taluni pei quali essa 
deve assolutamente escludersi.
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—  Caso X L V I.  —  II signor P. G. Leymarie," direttore della 
« Revue Spirite », pubblica il seguente episodio, a lui medesimo 
occorso, e ch’io desumo dalla « Rivista di Studi Psichici » (1900, 

P ag . 347):

Nel gennaio del 1887, la signora Bose, vedova dell’ eminente inge- 
gnere civile, era seduta presso il camino di casa nostra, al n. 7 della « Rue 
de Lille » (Parigi), quando il conte di Lvoff, presidente dell’alta Corte di 
Mosca, giungendo dalla Russia, ci fece la sua prima visita. Lo presentammo 
alia signora Bose, e mentre io scrivevo, essi conversavano tra di loro. Ad 
un tratto, la signora disse: « Scorgo a voi da lato un cane che vi si mostra 
assai affezionato. E un grosso « Terranova » bianco, con zampe e or^cchie 
nere ed una Stella nera in fronte. Intorno al collo porta un collare d'ar- 
gento, chiuso da una catenella, e con la scritta: * Sergio Lvoff»(piu il nome 
del cane, che il signor Leymarie non rammenta). Ha una bella coda lunga, 
e vi accarezza, fissando gli occhi su di voi ».

A tali parole, lo sguardo del signor Lvoff si veto di lagrime; ed egli 
cosi si espresse:

« Nella mia fanciullezza ero agile ed irrequieto; e i genitori mi affida  ̂
vano alia guardia del mio cane, che voi avete esattamente descritto. Mi 
salvo ripetute volte la vita, ripescandomi dalle acque del fiume, nel quale 
stavo per annegare. Contavo dodici anni di eta quando mi venne a man- 
care questo fedele amico, che piansi quale un fratello. Sono quindi fe- 
lice di risaperlo vicino a me, con la certezza che questi nostri cari com- 
pagni hanno un’aniraa intelligente che sopravvive alia morte del corpo, ed 
un perispirito col quale possono riformare il loro corpo, con collare e rela- 
tiva iscrizione. Mi e dato inoltre di riconoscere in voi una medium di grande 
potere, che in me ha ridestato ricordi di quaranta anni or sono. Grazie, 
signora, e che Dio vi benedica ».

La signora Bose vide il cane fare grandi dimostrazioni di gioia, per 
poi gradualmente dileguarsi. Ora, e da rilevare che noi non attendevamo 
il signor De Lvoff, che la signora Bose lo vedeva per la prima volta, e 
che tra di loro non erano mai esistiti rapporti di sorta. Da mia parte, io 
non sapevo che il nome del signor Lvoff fosse Sergio.

Queste le modalita con cui si estrinsecano le manifestazioni 
della « chiaroveggenza telepatica » nella loro forma piu semplice 
e tipica, e bisogna convenire che se non si conoscessero esempi 
di lettura nelle subcoscienze altrui, conseguiti nel sonnambolismo 
magnetico, ed altrettanto circostanziati ed efficaci, nonch& molti 
esempi piu meravigliosi ancora ottenuti con la psicometria, si sa- 
rebbe indotti a conferire valore obbiettivo agli episodi analoghi 
all’esposto. Ma chiunque abbia senso scientifico non si lascera in-
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di circostanze collaterali comprovanti l ’origine estrinseca della vi* 
sione in discorso, non rimane che considerarla originata da un fe- 
nomeno di lettura del pensiero subcosciente. Non nego che appare 
misterioso il fatto di una chiaroveggente che scova nella subco- 
scienza altrui un incidente occorso quarant’anni prima, a prefe- 
renza di tanti altri recentissimi, e che in ragione della loro fre- 
schezza, avrebbero dovuto risultare meglio percepibili per le fa- 
colta supernormali. Si, certamente, il fatto appare inconcepibile e 
contradditorio, ma si verifica innegabilmente nei casi di chiaro- 
veggenza telepatica, per cui non rimane che accogliere tale ver- 
sione dei fatti, rassegnandoci alia nostra ignoranza. D el resto, 
una soluzione soddisfacente del'm istero sarebbe il presumere che 
nel caso nostro il tema della conversazione abbia richiamato alia 
memoria del signor Lvoff l ’episodio commovente della sua fanciul- 
lezza; con cio rendendolo attuale per le facolta inquirenti della 
chiaroveggenza telepatica.

—  Caso X L  V II. —  Lo rica^o dal « Light » (1906, pag. 387). 
Mr. Francis T. Harris, commemora la morte di un bimbo non 
ancora settenne, nato da parenti sani e robusti, il quale a sua 
volta era sano, ed esente da qualsiasi tara nevropatica, per quanto 
si fosse dimostrato chiaroveggente dalla nascita. Il relatore rac- 
conta:

Gia dai primi tempi della sua vita, i parenti avevano osservato ch'egli 
vedeva cose per gli altri inesistenti, e tale sua peculiarity formava spesso 
argomento di conversazione tra i famigliari. Prima ancora che avesse ap- 
preso a parlare, egli si mostrava sovente impaurito da un alcunche d’invisi- 
bile. In altre occasioni, appariva invece giubilante per cio che vedeva, e 
tendeva le braccine verso un essere per lui solo esistente.

Quando non aveva ancora. compiuto i due anni, egli stava un giorno 
baloccandosi coi suoi ninnoli nella camera da letto, a circa dieci piedi 
di distanza dai genitori, quando fu colto subitaneamente da una grande 
paura, e corse strillando verso la mamma. Risulto dall’inchiesta materna, 
ch'egli erasi spaventato alia vista di due cagnolini, l’uno rosso, l’altro nero. 
Il babbo lo tolse in braccio, cercando distrarlo e calmarlo dicendogli che i 
cagnolini desideravano giuocare col suo bimbetto.

Alcuni giorni dopo, nelle circostanze medesime e nella medesima 
camera, l’incidente si rinnovb; ed egli corse verso il babbo piu che mai 
spaventato alia vista dei cagnolini in discorso, tentando salvarsi fra le 
braccia paterne. Il babbo lo tranquillizzo osservando che i cagnolini non
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gli facevano alcun male; e cosi dicendo, prese a chiamarli, prima col 
fischio, poi schioccando le dita, e accarezzando l’aria a se vicino. Tale 
atto indusse il bimbo a fare altrettanto; e il suo stupore non ebbe piu limiti 
quando si avvide che non perveniva a palparli. Tutto cio, nondimeno, 
ebbe il beneflco effetto di fare svanire la sua paura, e sebbene egli con- 
tinuasse a rivedere di frequente i cagnolini, non se ne impauriva piu.

Ora e da rilevare che il padre del bimbo veggente avevaqaosseduto 
due cagnolini « setter », Vuno rosso e Valtro nero, i quali gli erano morti 
tre anni prima.

Nel caso esposto il rapporto tra i f'antasmi canini apparsi al 
bimbo, e i cagnolini, di colore identico, posseduti dal babbo in 
passato, non pare dubbio. Per converso, non potrebbe escludersi 
tassativamente l ’ipotesi della lettura del pensiero paterno da parte 
del bimbo; ma tale ipotesi apparira poco verosimile qualora si 
consideri che il bimbo si era rivelato un veggente dalla nascita, 
che contemporaneamente sottostava ad altre visioni di natura di* 
versa e non imputabili alia trasmissione del pensiero, e che i fan* 
tasmi dei cagnolini g li apparivano di frequente fino a divenirgli 
fam igliari; circostanza quest'ultima poco conciliabile con 1’ipotesi 
della trasmissione del pensiero paterno o materno, il quale avrebbe 
dovuto orientarsi verso i cagnolini defunti ogni qual volta il 
bimbo li visualizzava. Comunque, la genesi del caso citato rimane 
dubbia.

—  Caso X L V I I I .  —  Nel libro di Arthur H ill: « Man is a 
sp irits  (pag. 117), si legge questo episodio inviato a ll’autore dalla 
percipiente, signora Janet H olt:

Mio marito condusse un giorno a casa un grosso cane * bull-dog », 
dicendomi che con esso egli avrebbe guadagnato dei buoni denari, pre- 
sentandolo come campione nelle gare di combattiraento tra cani « bull
dog ». Si chiamava Carlo, ed era un animate buono ed affezionato, che 
presi presto ad amare grandemente. Egli vinse in parecchi combatti- 
menti, ma una volta fu battuto; e mio marito, irritato per la sconfitta, 
lo avveleno e lo gettd nel flume.

Alcuni anni dopo, quando avevo quasi dimenticato il povero Carlo, 
mi svegliai una notte di soprassalto, come se qualcuno mi avesse scossa a 
tale scopo, e mi vidi circonfusa da una strana luminosity. Mi alzai a se- 
dere, e con mio immenso stupore scorsi Carlo seduto sul materasso a 
me da lato. Appariva nelle proporzioni normali, ed era in tutto identico 
a cio che fu in vita. Egli mi guardo con insistenza per qualche tempo, 
quindi lentamente si dileguo. Il domani mattina mio marito fu arrestato.
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Forse Carlo mi si era manifestato a titolo premonitorio. (Mio marito era 
un pessimo soggetto; e dovetti separarmi per sempre da lui. Ora si trova 
in America). (Firmata: Janet Holt).

Strano e suggestivo questo episodio di un cane ucciso barba- 
ramente e ingiustamente da un uomo malvagio, il quale si mani
festo alia moglie del medesimo, proprio alia vigilia del di lui - 
arresto; vale a dire, al momento in cui egli avrebbe dovuto scon- 
tare in parte il fio delle sue colpe. Contuttocio, e appunto in forza 
di tale coincidenza, se l ’episodio non pud spiegarsi con la chiaro- 
veggenza telepatica, si presta ad essere considerato da un altro 
punto di vista che non sia quello della sopravvivenza della psiche 
animate; e infatti appare riducibile a un episodio di visione sim- 
bolico-prem onitoria; nel qual caso l ’apparizione del fantasma del 
cane sacrificato da colui che doveva essere arrestato, non avrebbe 
carattere obbiettivo, ma fungerebbe da simbolo trasmesso telepa- 
ticamente da un’entita spirituale umana vincolata affettivamente 
alia percipientc.

Una variante della spiegazione mcdesima consisterebbe nel 
presupporre che l’entita spirituale in discorso si fosse invece pre- 
stata ad aiutare lo spirito del cane a manifestarsi obbiettivamente 
alia percipiente, sempre a titolo simbolico-premonitorio; nel qual 
caso il fantasma del cane conserverebbe la sua identita spirituale.

Comunque sia di cio, e in qualunque modo si preferisca risol- 
vere il quesito, sta di fatto che l'episodio in esame non presenta 
teoricamente una base indiziaria sufficiente onde pronunciarsi con 
sicurezza in merito alia sua genesi.

Caso X L I X  e L. — Il conte di Tromelin, noto cultore di studi 
psichici, ed autore di due libri sull’argomento, comunica alia 
« Revue morale et scientifique du Spiritisme » (1913, pag. 40), i 
due casi seguenti, che lo riguardano personalmente:

... Fino al mese di marzo di quest’anno 1913, io possedevo una 
bella cagna di nome Flora, dalla quale era nato un figlio di nome Ra
dium, che rassomigliava alia madre, salvo che Flora aveva in pid una 
Stella bianca in fronte. All’infuori di cio, il manto di entrambi i cani era 
interamente giallo.

Il giorno 25 del mese di marzo, un automobile passo sul corpo di 
Flora, che mi fu riportata agonizzante alia villa, e raalgrado le nostre 
cure amorose, la povera bestia non tardd a morire, con grande e sincero 
nostro rimpianto. Suo figlio Radium rimase solo nella villa. Ed ora, ecco 
I’incidente curioso a cui l’altro giorno ebbi ad assistere.
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Dinanzi alia mia palazzina si trova un grande terrazzo, in mezzo al 
quale vi e un tavolo di marmo, e alia destra di chi entra, il casotto di 
Radium. II giorno 3 di aprite, alle ore 11 del mattino, io sedevo press o 
il tavolo indicato, conversando con la signora Meille. Ero situato in modo 
che avevo di fronte il casotto di Radium, le cui zampe gialle sporgevano 
dalla porticina; mentre la signora Meille voltava le spalle al casotto, 
guardando verso il lato sinistro del terrazzo. Noi parlavamo da cinque 
minuti di argomenti insignificanti, quando vidi la signora Meille voltarsi 
un istante a guardare il casotto di Radium, per poi esclamare: « Ah! per 
esempio! Questo e un fatto straordinario! Eppure era proprio Flora, dal 
momento che Radium e nel casotto! >.

Io chiesi spiegazioni per tali parole, osservando: « Si, Radium e nel 
casotto: ma Flora dove Thai vista? >.

La signora Meille stese il braccio indicandone il punto, e precisando 
i fatti con queste parole, da me subito scritte:

« Mentre si conversava, io guardavo un cane accovacciato sul lato 
sinistro del terrazzo, 14, in quel punto (e lo indicd col dito), che io avevo 
scambiato per Radium, giacche non immaginavo certamente di avere di
nanzi la povera Flora, che sapevo morta. Nondimeno il Radium che io 
vedevo somigliava siffattamente a Flora, da indurmi a pensare tra di me: 
« Se non sapessi che Flora e morta, giurerei che quel cane che mi guard a 
e proprio Flora >. E infatti I’illusione era perfetta, poiche quel cane oltre 
a guardarmi con l’espressione tanto buona, dolce, malinconica di Flora, 
portava in fronte la Stella bianca di lei. Ma io ero troppo lontana dal 
pensare sul serio a Flora rediviva; per cui supponevo che la Stella bianca 
da me vista fosse un effetto di luce. Inoltre mi domandavo come mai 
Radium, che aveva per abitudine di sdraiarsi sempre al sole, si fosse 
questa volta collocato all'ombra. Ma ecco che mentre cosi riflettevo, si 
fece udire alle mie spalle il rumore caratteristico di un cane che si 
gratta dentro al suo casotto. Fu allora che mi voltai un istante a guar
dare, tornando subito a rivolgere lo sguardo all’altro cane che da cinque 
minuti mi stava dinanzi; ma esso era sparito nel breve intervallo in cui 
mi voltai. Da cio la mia esclamazione di stupore; giacche avevo la prova 
che quel cane che mi guardava sdraiato all’ombra dinanzi a me, e che 
tanto rassomigliava a Flora, era proprio Flora rediviva, tornata un istante 
in mezzo a noi «.

Queste le parole della signora Meille; ed e molto probabile che se 
io mi fossi voltato al momento in cui Flora era per lei visibile, l’avrei 
veduta anch’io. Comunque, mi sembra che le circostanze in cui si svolsero 
i fatti siano tali da far ritenere ugualmente autentica e certa l’apparizione 
di Flora...

Questo fatto non e isolato... Io possedevo un’altra cagna < fox-ter
rier », di nome Flora come la precedente, morta avvelenata, dopo lunghe 
sofferenze, per la malvagitk di un vicino. Coloro che mi conoscono sanno



AN1MALI E MANIFESTAZIONI METAPSICHICHE #5

che quando alia sera vado a letto, scorgo visioni e fantasmi d’ogni sorta, 
i quali mi sfilano dinanzi; il che si produce quando sono ancora perfet- 
tamente sveglio e in possesso della mia coscienza normale.

Ora, il domani della roorte di quest'altra Flora, essa mi apparve 
improvvisamente, ed era indubbiamente lei- Nondimeno, in questa prima 
visione, essa si sforzava inutilmente di levarsi suite zampe.

Il domani, insieme ad altre visioni, mi apparve Flora per la seconda 
volta, e pervenne a reggersi sulle zampe, per poi dileguarsi subito. Il terzo 
giorno si rinnovo la medesima apparizione; e questa volta pareva gaia e 
sana. Fece qualche sgambetto di giubilo e disparve. Dopo di che non la 
rividi piu; ma qualche tempo dopo, di sera, ella si manifesto abbastanza 
rumorosamente, facendosi sentire in un giuoco tutto speciale e a lei pre- 
diletto, e che pertanto era indicatissimo per farsi riconoscere. Infatti, la 
caratteristica piu saliente di Flora era la passione di giuocare con le 
pietre, che noi le lanciavamo e che essa ci riportava, per poi rotolarle 
rumorosamente sul terrazzo ed altrove. Ora, fu il rumore prodotto da 
siffatto giuoco delle pietre rotolate sul terrazzo, che noi avvertimmo distin- 
tamente una sera, al punto che avremmo giurato che Flora era la a diver- 
tirsi rotolando pietre, se non avessimo saputo che Flora era morta da 
sei mesi...

In base ai fatti esposti, io ne inferisco che probabilmente gli ani- 
mali domestici da noi amati, sopravvivono alia morte del corpo, e che 
noi li rivedremo un giorno nel mondo spirituale, al quale io credo fermis- 
simamente.

Queste le conclusioni del conte di Tromelin. Nel secondo 
degli episodi citati, le visioni subbiettive del relatore non rivesti- 
rebbero di per se valore probativo alcuno, poichd ricordano troppo 
da vicino la classe ben nota delle allucinazioni « ipnagogiche e 
ipnopompiche »; ma la cosa e ben diversa per l'altro fenomeno 
auditivo subbiettivo del rumore caratteristico imitante le pietre 
rotolanti sul terrazzo, conforme al giuoco favorito della cagnolina 
defunta. T ale manifestazione supernormale corrisponde ad altre 
analoghe d ’origine umana, sia nei casi di telepatia fra viventi, che 
tra viventi e defunti; e siccome quando tali manifestazioni si rea- 
lizzano tra viventi e defunti esse equivalgono a una buona prova 
in favore dell’identificazione personale del defunto che caratteriz- 
zano (e cid in forza della controprova che quando i medesimi 
fenomeni di audizione telepatica si realizzano tra viventi, si riscon- 
trano veridici, nel senso che corrispondono a un’azione reale, o a 
un'ideazione autentica dell’agente); se si conclude in tal senso per 
le manifestazioni umane, allora non potrebbe rifiutarsi la medesima 
conclusione per le manifestazioni animali, quando queste risultino
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in perfetto rapporto con le idiosincrasie che distinguevano in vita 
l ’animale implicato. Gia si comprende che da un punto di vista 
rigorosamente scientifico, una prova isolata di tal natura non po* 
trebbe bastare a legittimare con conclusione decisiva nel senso 
dell’identificazione personale di un defunto: cio nondimeno essa e 
tenuta per una buona prova ausiliaria convergente verso tale dimo- 
strazione; il che rappresenterebbe gia una concessione ragguarde- 
vole dal nostro punto di vista dell’identificazione animate.

—  Caso L I. —  Lo ricavo dal c Light » ^1921, pag. 594). Mr. 
Ernest W . Duxbury riferisce quanto segue:

II problema della sopravvivenza della psiche animate non puo scien- 
tificamente risolversi che a un modo solo: quello di raccogliere in numero 
adeguato fatti bene accertati, i quali forniscano la prova di tale soprav
vivenza. Le disquisizioni filosofiche in proposito lasciano immancabilmente 
il tempo che trovano.

L’incidente che segue e di data recentissima, e mi risolvo a pubbli* 
carlo poiche sono ben sicuro della sua autenticita, qualunque sia la de- 
duzione che voglia trarsi dall’incidente stesso; il quale occorse a una 
distinta signora di mia conoscenza, dotata di facolt& medianiche, per 
quanto non ne abbia mai curato lo sviluppo. Aggiungo che io sono per- 
sonalmente a cognizione delle circostanze che condussero la signora in 
parola nell’ambiente in cui si svolse il fatto. La relazione che riproduco 
e scritta e firmata dalla signora stessa, della quale non mi e concesso 
riferire che le sole iniziali: N. Y. Z. Essa racconta:

< Essendo arrivata all’improvviso in Inghilterra dall’estero, dovetti 
prendere in affitto una camera ammobigliata in una vecchia casa di Londra; 
ed ebbi ben presto ad accorgermi che i topi la infestavano, producendo 
nella notte rumori d’ogni sorta, scorazzando e stridendo suH’impiantito. 
Onde proteggermi dai poco simpatici ospiti, presi in imprestito una bella 
gattina, la quale parve subito felice di trovarsi in mia compagnia. Io 
sono molto amante della razza felina, e la gattina corrispondeva con 
effusione alle mie testimonianze afi'ettive: dormiva nel mio letto, e met* 
tevami le zampe anteriori intorno al collo, russando rumorosamente, in 
modo che quasi mi impediva di dormire. Disgraziatamente la gattina si 
ammato; e una sera, tornando a casa verso le ore dieci, la trovai morta, 
con mio grande stupore e dolore.

In quella notte stessa i topi ricominciarono le loro gesta; ed io mi 
decisi ad accendere il gas, mettendomi a leggere, poiche non osavo addor- 
mentarmi in simile compagnia. Senonche il deposito a contatore del gas 
era pressoche esaurito, e alle tre del mattino la fiamma si spense. Allora 
accesi un lumicino da notte, e mi rannicchiai sotto le coperte, poiche la 
presenza dei roditori m’incuteva ribrezzo e paura. D’ improvviso intesi
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russare rumorosamente la mia gattina. Stetti in ascolto per circa un mi- 
nuto, poi mi decisi ad alzare il capo e guardare, volendo rendermi conto 
del caso strano; e vidi di fronte alia parete aderente a un lato del letto, 
al livello del mio capo, una sorta di djsco opaco del diametro di un 
piede, nel centro del quale si syiluppo gradatamente la forma di una 
gattina bianco-nera, in tutto identica a quella da poco defunta. Essa mi 
guardo accennando col capo parecchie volte nella guisa caratteristica alia 
gattina defunta; quindi il suo corpo divenne trasparente per alcuni se
cond]', ma subito prese forma opaca piu consistente di prima; e allora 
vidi la gattina rivolgere lo sguardo in alto, come se in quel punto si 
trovasse qualcheduno. L ’apparizione era cosi reale, ch’io presi a parlare 
alia gattina rediviva, come lo facevo quando era in vita; senonche im- 
provvisamente essa si dileguo. Complessivamente il fenomeno ebbe una 
breve durata; ma per tutta la notte non fui piu disturbata dai topi, per 
quanto io non pervenissi a prendere sonno che a lunghi intervals.

Nessuna possibility che nella camera si fosse introdotta un’altra gat
tina, poiche la porta e la finestra erano ben chiuse; senza contare che al 
mattino non trovai gattine viventi nella camera. Quando il fenomeno si 
produsse, io non avevo ancora preso sonno, ed ero assolutamente consa- 
pevole di essere pienamente sveglia ».

Nel caso esposto, la descrizione di un disco opaco che grada
tamente assume la forma della gattina defunta, il cui cadavere 
giaceva nella camera, ricorda molto da vicino il processo normale 
delle materializzazioni medianiche; e siccome il relatore premette 
che la signora in discorso possedeva facolta medianiche, niente di 
piu verosimile che si trattasse effettivamente di un principio di 
materializzazione animate. E  l ’altra circostanza che « i topi non 
si fecero piu vivi per tutta la notte », testificherebbe in favore 
di siffatta interpretazione, poiche dimostrerebbe che in qualche 
guisa essi avevano avvertito il fenomeno supernormale, spaventan- 
dosene. Che se si fosse trattato di un caso di allucinazione pura 
e semplice, i topi non ne avrebbero subito g li effetti, continuando 
a scorrazzare per la camera.

—  Caso L I  I. —  N ell’episodio seguente, che di per se appare 
dilucidabile con l ’ipotesi della « chiaroveggenza telepatica », si 
contiene una circostanza collaterale che induce a presumere fon- 
datamente come in esso si tratti invece di « chiaroveggenza tele- 
patico-spiritica ». Lo ricavo dal vol. I l l ,  pag. 130, dei « Procee
dings of the S. P. R . », e forma parte delle relazioni del dottor 
Hodgson sulle esperienze con‘ la Piper. Il signor J. R ogers Reach, 
cosi riferisce in merito alle proprie indagini.



88 E. BOZZANO

...Allora io diedi alia medium un collareda cane. Dopo averlo palpato 
per qualche tempo, il dott. « Phinuit » (lo spirito-guida della Piper), rico-, 
nobbe che aveva appartenuto a un cane da me posseduto. Chiesi allora 
se nella < sfera spirituale » in cui egli si trovava, vi fossero cani. Egli 
rispose: « Ve ne sono a migliaia >. Quindi aggiunse ch’ egli avrebbe ten* 
tato di attrarre l’attenzione del mio cane pel tramite del collare che fu 
suo. Mentre si stava conversando, egli s’interruppe esclamando: « Eccolo 
qui che viene! Ritengo ch’egli sappia gia che voi vi trovate con me, 
poiche lo scorgo venire da una grande distanza >. Quindi egli mi diede 
le generality dell’animale a cui alludeva, le quali collimavano esatta- 
mente con quelle del mio cane, di razza « collie ». Poi termino dicendo 
< Ora chiamatelo, signor Reach >. Io emisi il fischio col quale ero solito 
chiamarlo; e « Phinuit » esclamo: « Ecco che viene! Come corre! Come 
vola! E qui presente; egli vi salta lietamente attorno. Come e felice di 
rivedervi! Rover! Rover! No: Grover, Grover! Questo e il suo nome». 
Infatti, il cane si chiamava Rover, ma nel 1884 io gli mutai il nome 
in quello di Grover, e cio in omaggio all’elezione del presidente Grover 
Cleveland.

L ’incidente esposto, considerato isolatamente, non contiene 
circostanze che valgano a diversificarlo dai soliti casi di « chiaro- 
veggenza telepatica »; ma ecco un altro incidente collaterale che 
induce invece a classificarlo tra quelli « telepatico-spiritici ». Il 
relatore cosi continua:

Tra le molte cose a me rivelate dal dott. < Phinuit > vi fu qucsta: 
ch’egli mi disse che a me da lato vi era una bimba la quale si mante* 
neva costantemente nel mio ambiente, ed esercitava molta influenza su 
di me; che la medesima era a me vincolata per ragioni di sangue, e che 
si trattava di una mia sorellina. Io risposi che non avevo sorelle, e che 
mai ne avevo avuto. Egli soggiunse: « Prevedevo la vostra risposta, giac- 
che sapevo che nessuno vi parl6 mai della vostra sorellina defunta. Si 
tratta di una bimba nata morta anzitempo, e cio avvenne parecchi anni 
avanti la vostra comparsa nel mondo. Quando tornerete a casa chiede- 
tene a vostra zia ». Cosi feci, e venni a sapere, con mio grande stupore, 
che < Phinuit > aveva detto il vero. Mia zia mi disse che quando io 
nacqui, l’evento della bimba morta anzitempo era dimenticato, e che in 
seguito non vi fu mai ragione perche mi si dovesse informare intorno a una 
circostanza siffatta. Ora, tale assoluta ignoranza in proposito dimostra 
che la comunicazione riferita non puo spiegarsi con la lettura del pen- 
siero.

Queste le conclusioni del relatore; e s e e  vero che il secondo 
episodio non puo spiegarsi con l ’ipotcsi della lettura del pensiero
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subcosciente, e cio per la buona ragione che avendo il consulente 
sempre ignorato il fatto rivelatogli da « Phinuit », non potevano 
esistere nella di lui subcoscienza « traccie mnemoniche » corrispon- 
denti al fatto stesso; se cosi e, allora anche il primo episodio, 
comunicato dalla medesima personality medianica, con la medesima 
medium dovrebbe considerarsi d’origine estrinseca, o spiritica.

—  Caso L I I I .  —  Passando da esporre episodi non piu dilu- 
cidabili con l ’ipotesi della * chiaroveggenza telcpatica », comincio 
da un incidente curioso occorso nel sonnambolismo magnetico, e 
ch’io desumo dal libro di Adolphe D ’Assier: * L ’ Humanite Pos- 
thume » (pag. 83). E gli scrive:

Verso la fine dell’anno 1869, trovandomi a Bordeaux, incontrai una 
sera un amico che si recava a una seduta di magnetismo, ed egli mi 
propose di venire con lui. Accettai Pinvito, desideroso di vedere da vicino 
le manifestazioni magnetiche, che in quel tempo conoscevo soltanto di 
nome. La seduta non offerse nulla di notevole, e fu la ripetizione di cio 
che ordinariamente si ottiene in simili circostanze. Una giovane signora 
fungeva da sonnambola, e, a giudicarne dal modo con cui rispondeva 
ai consultant^ si dimostrava abbastanza chiaroveggente. Nondimeno cio 
che pi* mi sorprese in quel la seduta, fu un incidente imprevisto. A meta 
serata, una delle persone che assistevano alle esperienze, avendo scorto 
un ragno sul pavimento, lo schiaccio col piede. Simultaneamente la son
nambola esclamo: « Guarda! Guarda! Io scorgo lo spirito di un ragno 
che vola via! > Come e noto, nella lingua dei medium, la parola « spi
rito > designa cio che io chiamai il « fantasma postumo *. Il magnetiz- 
zatore domando: « Sotto qua! forma lo vedete? > La sonnambola rispose: 
< Ha la forma di ragno ».

In quel tempo io non sapevo che pensare di tale strano incidente. 
Non avevo dubbio sulla luciditk della sonnambola, ma siccome non ere- 
devo a nessuna manifestazione postuma umana, era naturale che non ne 
ammettessi per gli animali. La spiegazione del misterioso incidente mi 
apparve palese parecchi anni dopo, allorche avendo acquistato la certezza 
dello sdoppiamento umano, mi volsi a scoprire l’analogo fenomeno negli 
animali domestici; e in seguito alle mie ricerche, mi convinsi che la 
sonnambola di Bordeaux non era stata vittima di un’allucinazione, come 
qualche volta avviene nelle sedute magnetiche, ma che aveva osservato 
un fenomeno obbiettivo e reale.

L ’incidente esposto e indubbiamente notevole, e la circostanza 
che il medesimo si produsse inaspettatamente, convalida maggior- 
mente la genuinita supernormale del fatto.
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Qualora si pervenisse a raccogliere un numero adeguato di 
simili incidenti, circondandoli delle precauzioni necessarie onde 
evitare la possibility di una trasmissione telepatica alia sonnam- 
bola del pensiero dello sperimentatore, con cio si sarebbe percorso 
un gran tratto verso la dimostrazione scientifica dell’esistenza di 
un « perispirito » animate analogo in tutto a qucllo umano. E, a 
dire il vero, sorprende che nessuno abbia tentato fino ad oggi di 
ripetere un’esperienza che si dimostra assai facile, visto che qual* 
siasi ipnotizzatore potrebbe tentarla. Invece l ’incidente esposto 
rimane pressoche unico, e rammento soltanto che qualche cosa di 
analogo si produsse una volta nelle sedute col medium D. D. Home; 
ma il libro in cui si contiene l ’incidente e irreperibile, e debbo 
contentarmi di riferire in proposito queste poche righe, ch’io ricavo 
da un articolo del « Light » (1907, pag. 311):

Nel libro pubblicato privatamente dal conte di Dunraven, vi e una 
relazione di seduta in cui D. D. Home, allora in < trance >, disse di 
scorgere lo spirito di un cagnolino ben noto a una persona presente. 
Ora, in quel momento l’animale moriva, e il medium ne aveva scorto lo 
spirito all’istante in c.ui esulava dal corpo.

—  Caso L I V .  —  Lo ricavo dai « Proceedings o f the S .P .R . » 
(Vol. X , pag. 127). Mrs. Gordon Jones riferisce:

lo provai sempre una grande avversione pei gatti, avversione ere- 
ditata dal padre, il quale non poteva sopportarne la presenza. In conse- 
guenza non ne ho mai tollerati in casa mia, fino a quando vi fui costretta 
per un’invasione di topi. Mi procurai un gatto comune, il cui manto era 
a striscie alternate grigio-nere; ma di lui non mi curai, e non permisi 
mai che salisse al piano superiore della casa.

Un giorno mi si disse che il gatto pareva idrofobo, chiedendomi il 
permesso di sopprimerlo annegandolo. Io non ebbi la forza morale di 
recarmi ad appurare se la notizia era degna di fede, e concessi senz’altro 
il permesso. Poco dopo mi si disse che lo sguattero aveva annegato il 
gatto in una caldaia. Siccome l’animale non era mai stato un mio favo- 
rito, e neanche un mio compagno abituale, la sua scomparsa mi lascio 
indifferente. Nella sera del giorno stesso in cui 1’animale era stato sop* 
presso al mattino, io mi trovavo sola nella sala da pranzo, assorta nella 
lettura, e sono ben certa che non pensavo ne a gatti ne a fantasmi; 
quando improvvisamente provai 1’impulso di alzare gli occhi e guardare 
in direzione della porta. Vidi, o mi parve vedere, che la porta si apriva 
lentamente, lasciando entrare il gatto sacrificato nel mattino! Era lui, 
senza dubbio; ma pareva dimagrito, ed era completamente bagnato e



gocciolante acqua. Solo l’espressione dello sguardo era mutata, poiche 
mi guardava con occhi umani tanto tristi, che me ne sentivo male; e 
quello sguardo rimase impresso lungamente nella mia memoria, come 
ua’ossessione. Io ero cosi sicura di quanto vedevo, che non dubitai di 
trovarmi in presenza del gatto reale sfuggito al tentativo di annegamento. 
Trassi il campanello, e presentandosi la cameriera, dissi: « Qui c’e il 
gatto; portatelo via ». Mi pareva indubitabile che la cameriera dovesse 
vederlo, poiche lo scorgevo distinto e solido quanto il tavolo e le sedie; 
ma la cameriera mi guardo spaurita, rispondendo: « Signora, io mi tro- 
vavo presente quando William porto a seppellire net giardino il gatto 
morto ». « Ma se & qui — soggiunsi — non lo vedete vicino alia porta? ». 
Ma la cameriera nulla vedeva; e poco dopo il gatto comincio a traspa- 
rire e a dissiparsi lentamente; fino a che nulla piu rimase da vedere 
anche per me.

Risulta palese che l ’ipotesi della < chiaroveggenza telepatica » 
non potrebbe applicarsi al caso citato. Per converso, tra lc ipo- 
tesi con cui spiegarlo, non potrebbe escludersi quella allucinatoria, 
la quale sarebbe apparsa molto meno legittima qualora la came
riera avesse condiviso la visione con la sua signora. Cio nondi- 
meno, se si considera che la relatrice afferma di essere rimasta 
indifferente alia morte del gatto, il quale, anzi, le ispirava un senso 
di ripulsione (per cui verrebbe a mancare la principale condizione 
predisponente alle visioni allucinatorie, che 6 lo stato emozionale); 
come pure, se si considera che quando il gatto le apparve, essa 
era assorta nella lettura (il che vale ad escludere ch’ella pensasse 
in quel momento a ll’animale ucciso); e sopratutto, se si riflette 
ch’essa ebbe a provare un impulso improvviso e ingiustificato di 
alzare g li occhi e guardarc in direzione della porta, dove appunto 
doveva estrinsecarsi 1’apparizione (circostanza che caratterizza le 
manifestazioni genuinamente telepatiche, sia quando si estrinsecano 
tra persone viventi, che tra viventi e defunti); se si tien conto 
complessivamente di circostanze siifatte, si sara tratti a conclu
d e s  che il fantasma del gatto apparso alia relatrice consisteva in 
una manifestazione telepatico-spiritica, in cui l’agente era l ’animale 
da poche ore sacrificato.
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(Ccntinua).
E r n e s t o  B o z z a n o .
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SOPRAUMANISMO,
N O N  S O P R A N A T U R A L I S M O

Scrive il sig. de La Morne, eminente pensatore cattolico;

L’opera della creazione fu dal suo Fattore sottoposta a leggi eteme, 
che la governano irresistibilmente. In nessun luogo si arresta il regolare 
cammino delle cose, l’armonia di esse non e mai turbata. Ma in questa 
armonia generate gli esseri non hanno tutti le medesime forze, ne l’azione 
medesima. L’animale ha piu facolty che la materia inerte e organizzata, 
l’uomo ne ha piu che questa e quello, e i gent (o spiriti) ne hanno piu 
di tutti. Donde viene che gli animali fanno spesso cose sopramateriali, 
gli uomini cose sopramateriali e sovranimali, i gem (spiriti) cose sopra
materiali, sopranimali e sovrumane, ch’erroneamente dicono sopranaturali. 
Gli spiriti, benche a noi superior)', non possono mai far nulla di contrario 
etlle leggi della natura, tanto inviolabili, tanto irresistibili per essi che per 
noi:eglino, come tutte le altre creature, esercitano le loro facoltk naturals' 
agiscono nel campo del loro potere, e non producono altri effetti che 
quelli delle loro forze, di modo che i fenomeni malamente detti soprana
turali, tali non sono,

Essi effetti sorpassano le facolta della materia, degli animali e del- 
•l’uomo, ma non quelle degli Spiriti: per questi esseri potenti (massime in 
virtie dti loro fluids) sono opere si naturals', come per noi l’atto di par- 
lare, o di scrivere. Molti sofisti, e specie Spinoza, Hume e Voltaire, com- 
battono la possibility dei miracoli e dei prodigi, possibility pur tanto 
naturale e certa. Ma come argomentano quei critici ? Tutti nella stessa 
maniera, tutti spacciando una falsity, tutti svisando la essenza delle cose. 
Cominciano col supporre che un avvenimento sovrumano sia una sospen- 
sione delle leggi della natura, una infrazione delle regole di Dio, e per 
conseguenza un disordine fisico, e poi gittano fuoco e fiamme a persua- 
derci che un tal disordine non puo venire ammesso.

Sofisti, tranquillatevi! Nessuno sogna possibile una infrazione, un 
sovvertimento delle leggi naturali. Invece di anfanarvi a romper lancie 
contro mulini a vento, ascoltate,

Allorche si avvera un fenomeno di magnetismo, o di elettricity, che 
fanno i fisici? Vedendo che nessun altro agente conosciuto basta aspie- 
gare il fatto, lo attribuiscono a quei due imponderabili. E in simili casi
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i chimici, i naturalisti, i medici ragionano alia medesima stregua. Perch£ 
dunque voi, quando si tratta di un avveniraento, che supera le forze della 
materia, degli animali e dell’uomo, saltate fuori con una sospensione delle 
leggi naturali, mentre dottrina e logica vogliono si attribuisca a qualche 
agente piu poderoso di quei della terra, invisibili come molti fra essi, igno- 
rati come qualcuno ?

Non sapete forse che una pietra, per esempio, cadendo dall’alto di 
un edificio, resterebbe sospesa in aria, se a mezzo della sua caduta qual
cuno visibilmente, o invisibilmente la sostenesse ? Non ammettete forse 
che un paralitico sarebbe subito guarito, se qualcuno, veduto, o non ve~ 
duto, rimediasse in ' un momento ai difetti organici dell’infermo? Non 
comprendete forse che un corpo umano, anzi g ii quasi cadavere, rivi- 
vrebbe robusto, se qualcuno, noto, od ignoto, il rianimasse di nuovo ? 
Come dunque aU’imbattervi in fatti simili, strillate a squarciagola, che 
sono sospension: delle leggi della natura, invece che riconoscervi I’azione 
occulta di esseri piu potenti degli uomini, degli animali e della materia ?

'  Del rimanente la mania di ascrivere ad infrationi delle leggi naturali 
i  miracoli ed i  prodigi e un errore afTatto moderno. Che pensavano gli 
antichi alia vista di quei fenomeni ? Parlavano essi di leggi sospese, di 
ordine arrestato, o sconvolto in qualche parte dell’Universo ? Mai no. E opera 
degli d ei! e opera dei genii! 1 dicevano, ed avevano ragione.

Non altrimenti giudicano oggi i filosofi dello spiritismo con- 
tro i teologi assertori di un Supernaturalismo inconsciamente peg* 
gio che ateistico, antiteistico, ne diversamente dalla sapienza etnica 
interpretano miracoli e prodigi nel senso di avvenimenti, manife- 
festazioni ed operazioni non supernaturali, ch& sarebbero anti, 
od estranaturali, ma supraumane, comprese nell’ambito di leggi e 
forze ignote della imperscrutabille fisiologia cosmica immune da 
perturbazioni patologiche, che rivelerebbero non l ’onnipotenza di 
Dio, ma la sua insipienza! II miracolo invece ci rivela insieme 
gerarchia di leggi e di esseri nella stupenda costruzione vivente 
dell’Universo. Anzi, secondo Cicerone (De N at. deorurn): « I  piu  
grattdi ed i  piu nobili di tutti i filosofi hanno sempre pensato che 
tutto quaggiu, anche le cose naturali, e retto ed amministrato 
dagli d e i».

Quella pagina stupenda di logica persuasiva e tratta, come ab* 
biamo detto, dall’opera di un eminente pensatore cattolico, il sig. de 
La Morne, edita nel 1833, sotto il titolo: La Religion constatie uni• 
versellement, due volumi in 8°. G li argomenti sono irrcpugnabili: af* 
fermazione del sovrumano, scambiato per sopranaturale, e negazione 
implicita di questo, poich& si riconosce che una sospensione qualunque 
delle leggi della Natura  sarebbe un’infrazione delle regole da Dio
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stcsso istituite, e per conseguenza un disordine Jisico. Eppure per tale 
viene inteso il miracolo secondo la teo lo g ia : sospensione delle 
leggi naturali!  Ma se le leggi naturali sono emanazioni del pen- 
siero di Dio e della sua onnisapienza (in lege Domini voluntas 
Ejus) sono di conseguenza leggi divine: e allora che sarebbe mai 
il sopranaturale ? Sarebbe il sopradivino, e insieme il contro-natii- 
rale?  / Se l’ordine naturale e l ’ordine stesso divino, il sopranatu
rale sarebbe per avventura il disordine divino ? !  Poiche Dio e 
l ’ottimo massimo, il soprannaturale sarebbe forse un che di me• 
glio dell’ottimo e un che di piii del massimo ?•!... Quante e quali 
assurdita nella teorica scombuiata del Sopranaturalismo !

C oll’intendere per soprannahirale il semplice e razionale so- 
vrumano, sol perche ignoriamo tantissima parte delle leggi e delle 
forze naturali supcriori alia nostra intelligenza, noi facciamo come 
farebbero gli animali, se potessero ragionare, chiamando soprana
turale le azioni umane per essi sopraanimali: ne piu, ne meno. 
0  miseras hominum mentes, o pectora coeca !  « Vedi giudicio uman 
come spess’erra ! ».

Cosi nel 1833, quindici anni prima dell’apparizione dello spin- 
tismo moderno, un sinceroeinsieme illuminato cattolico, liberamente 
esprimeva i medesimi concetti, che oggi sono comuni agli spiritisti 
intorno al valore filosofico e al significato speculativo del cosi 
detto miracolo, che per la Chiesa e derogazione alle leggi della na• 
tura, onde Dio mani/esla la sua potenza! Resta a provare se que
sts voluta derogazione sia mai avvenuta, mentre non si conoscono 
tutte le leggi naturali, e mentre tanti fatti, un tempo creduti so- 
pranaturali, sono stati poi riconosciuti naturali!

11 miracolo e stato pure definito atto della potenza divina 
contrario alle leggi note della natura, e sia ; ma non possiamo dire 
contrarie alle leggi ignote. E allora chi e che ci autorizza a sen- 
tenziare dal poco noto a ll’immenso ignoto ? /,.. Altri al contro sosti- 
tuiscono il fuori, al super il preter naturale, ma le son sempre 
sottigliezze scolastiche, o triche teologiche. Parliamo pure di tra- 
scendentale, ma non di supernaturale: cio che supers la nostra fa- 
colta intellettiva oltrepassa la nostra capacita conoscitiva anche; 
ma la Ragione, raggio della mente di Dio nelPuomo, c’illumina' 
tanto da farci comprendere che Dio, legislatore del Cosmo, e 
legge a se stesso: che la Perfezione assoluta e immutability as- 
soluta, Sono distinzioni verbali, o sofismi curialeschi piuttosto, dire 
che si tratta di sospensione d i leggi, non di opposizione; di deroga
zione, non d'infrazione d i leg g i: in sostanza e temporanea cessazione
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dell'ordine stabilito ab aeterno in aeternum. Non ci troviamo ne 
nell’accademia, ne nella curia a fare della filologia, o della casistica : 
siamo nella inalterabile infinita sinfonia delle grandi leggi uni
versal!, che abbracciano il macrocosmo ed il microcosmo in am- 
plessi indissolubili: non sono possibili le dissonanze nell’orchestra 
airetta dal Cosmocratore infallibile. Siamo noi che sordi alle note 
trascendentali della rousica cosmica, parliamo di sospensione o di 
derogazione di leggi naturali, cioe divine, causa la nostra ottusita 
uditiva intellettuale. Ma grazie ai fenomeni dello Spiritismo, dap- 
poiche il miracolo e divenuto, se non proprio sperimentale a rigore, 
sperimentabile, la teorica del superumanesimo e divenuta non che 
logica, scientifica, e quel la del supernaturalismo e rimasta relegata 
nei limiti di una teologia infantile, non che irrazionale. Invano la 
si involge in bende dorate, essa e mummia da museo preistorico, 
e noi ripeteremo con Tertulliano : Quod tanto impendio absconditur 
etiam solummodo demonstrate destruere est.

Chi creo le leggi sapientissime fisiologiche del Cosmo, il mi
racolo unico infinito dell’Universo, non ha piu bisogno di fare, o 
di far fare miracoli particolari. Tutto e coordinato con matematica 
sublime e preordinato invariabilmente per l ’eternita e per tutti, 
singolarmente e collettivamente. Le leggi sono eterne come l ’Eterno 
e servono in ogni caso ed in ogni tempo alle funzioni necessarie 
della V ita  universale. I cosi detti dalla nostra superba ignoranza 
cataclismi, fanno parte integrante deH'Ordine, per la conservazione, 
che e una eterna continua creazione. Tgne Natura renovatur inte- 
gra. Pensare che Dio, onnipresente nello spazio e nel tempo, so- 
stituisca col miracolo teologico il suo dinamismo alia sua legge, 
e antropormofizzarlo, e sdeizzarlo, mentre la sua volonta e iden- 
tificata colla legge.

Il Sopranaturalismo non e che asylum ignorantiae ed una eresia 
filosofica, mentre il cosi detto miracolo, se resta inesplicato per 
noi nella sua dinamica trova la sua genesi nell'agente sopraumano 
intelligente occulto, chiunque esso si sia, che conosce anche me- 
glio di noi le leggi cosmiche, e possiede altre forze specifiche per 
servirsi di queste sempre secondo quelle. ,

Ma questi ragionamenti pei miracolisti, che non vogliono in- 
tendere essere le leggi naturali eterne come l ’Eterno, e immuta- 
bili come h immutabile il loro Autore, valgono quanto gli occhiali 
pei ciechi ed i megafoni pei sordi.

(1922). V . C a v a l l i .

»
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LA SUGGESTIONE « A TERMINE >

Coloro che si sono occupati anche minimamente, di scienze 
psichiche, sanno che cosa e la suggestione a term ine: essa consi- 
ste in un ordine che vien dato al soggetto in istato di ipnosi, e 
che viene eseguito, dopo il risveglio, al momento che l ’ipnotizza- 
tore ha fissato. II dott. B e l f io r e , nel suo pregevole libro M agne- 
tismo e ipnotismo, distingue quattro generi di suggestioni post- 
ipnotiche; e mi pare che la distinzione si possa, in massima, am- 
m ettere:

i°  Suggestioni riguardanti i sensi speciali e la sensibilita ge
nerate ; 20 Suggestioni m otorie; 30 Suggestioni psichiche ; 40 Sug
gestioni che riflettono le funzioni della vita vegetativa.

Ecco alcuni esempi corrispondenti, tratti dalle mie stesse espe- 
rienze :

i° -  Io suggerisco durante lo state sonnambolico al mio sog
getto, la signorina M., che dopo 10 minuti dal risveglio mangera 
una mela che si trova sul mio tavolo di studio; indi la sveglio ; 
essa parla con me del piu e del m eno; trascorsi 10 minuti, si 
alza, si reca al tavolo, prende tra le sue mani una mela inesi- 
sistente, e la mangia con compiacenza. Fatto questo, ritorna a 
discorrere con me come se nulla fosse avvenuto. A lle  mie do- 
mande, risponde di aver mangiato una mela che era sul mio tavolo.

20 -  Suggerisco alia signorina M. di inginocchiarsi appena 
svegliata, con le braccia in alto. La suggestione viene eseguita 
perfettam ente: il soggetto si mantiene in quella posizione, fino a 
che non le dico di cessare.

3° -  Suggerisco alia signorina M. che, dopo un quarto d’ora 
dal risveglio, essa diventera un vecchio signore dall’aspetto vene- 
rabile, che passeggera fumando il sigaro. Dopo un quarto d’ora 
dal risveglio il soggetto si alza e cammina gravemente a passo 
misurato, facendo le viste di fumare. Dopo 5 minuti si dice stanca 
e le tolgo la suggestione.

40 -  Suggerisco alia signorina M. che al risveglio avra molta 
fame e non potra soddisfarla. A l risveglio infatti il soggetto di-
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chiara di aver fam e; le offro dei biscotti; essa mi guarda sorpresa 
e mi dice con tono di rimprovero che io non dovrei prenderla in 
giro offrendole dei cibi finti. Le tolgo la suggestione; essa non 
ha piu fame e mangia svogliatamente un biscotto.

*
*  *

Vediamo ora a quali conclusioni possono condurci i dati spe- 
rimentali anzi esposti.

Prima di tutto, come avviene che il  soggetto, senza avere as- 
solutamente coscienza del tempo, eseguisce le suggestioni con una 
precisione cronometrica ?

Molte ipotesi si sono fatte a questo riguardo, e le piu impor
ta n t si possono riassumece in una: si 6 voluto paragonare il com- 
puto del tempo che avviene nel soggetto alia nozione istintiva del 
tempo che hanno gli animali. Secondo me, il paragone non regge, 
per due ragioni: in primo luogo, l ’istinto che fa ricordare all’ani- 
male certe ore, e un istinto proveniente da abitudini che hanno a 
loro causa una qualche utilita, come mangiare, e cc .; in secondo 
luogo, negli animali non vi e esattezza, ma soltanto approssi- 
mazione.

V i h dunque un processo psichico che ci sfugge, e per il 
quale il soggetto, una volta svegliato, computa nella sua subco* 
scienza il tempo che decorre dal suo risveglio al momento nel 
quale eseguisce la suggestione ricevuta. Secondo il dott.JoiR E. il 
soggetto al momento di eseguire la suggestione, ricade in istato 
ipnotico, cosa che io credo probabilissim a; tanto piu che in molte 
mie esperienze ho potuto agevolmente constatare come il soggetto, 
una volta eseguita la suggestione, la dimentica per lo piu comple- 
tamente. A d  esempio : Ordino a P., soggetto molto facile alia 
suggestione, di rubare l ’orologio a un signore presente all’espe- 
rienza, dopo 12 minuti dal risveglio. La suggestione viene eseguita. 
Immediatamente dopo domando a P. se ha visto l ’orologio del 
signor V . ; egli mi guarda stupito e mi dice di n o ; g li domando 
se per caso non l’avesse messo in tasca senza accorgersene; egli 
mi guarda sorridendo, e rimane di stucco quando lo trovo. Crede a 
un gioco di prestigio.

Dunque abbiamo fenomeno di memoria subcosciente, e rica- 
duta momentanea nello stato sonnambolico.

Non mi pare probante 1’ipotesi del dott. GRASSET, per quanto 
ingegnosa: secondo il dott. Grasset il soggetto, tra il risveglio

8
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l’esecuzione della suggestione a termine, non sarebbe completa- 
mente sveglio, ma attraverserebbe uno stato speciale semi-ipno- 
tico. Io non lo credo, perche si dovrebbe allora supporre che un 
soggetto potesse rimanere in istato semi-ipnotico per un tempo 
anche molto lungo, come quel soggetto del B e a u n is , nel quale il 
periodo intermedio fu di sei mesi. Non si vorra supporre che il 
soggetto di B e a u n is  rimanesse sei mesi in istato semi-ipnotico. 
Quindi, se 1’ipotesi del G r a s s e t  potrebbe a rigore essere accet- 
tata per suggestioni a breve scadenza, essa non pud reggere quando 
si tratti di suggestioni a scadenza lunghissima.

*
4  *

Non e sempre vero che il soggetto non ricordi nel periodo 
intermedio cio che gli e stat6 suggerito. V alga  l ’esempio seguente: 
dico a P. che egli, dopo cinque minuti dal risveglio, dovra satire 
sopra una seggiola. E g li era in letargia leggiera; al risveglio si 
ricordava benissimo la suggestione e credeva di poter opporvisi. 
Invece, al momento fissato, la eseguisce. Il soggetto talvolta pud 
ricordarsi della suggestione ricevuta rientrando da se in stato 
sonnambolico, come bene ha illustrato il dott. B e r n h e im  nella 
sua opera Hypnotisme et suggestion. Ecco le proposizioni che il 
BERNHEIM pone a conclusione delle sue ricerche:

i° -  Le impressioni ricevute dai sonnambuli durante illo ro  
sonno sembrano spente al risveglio [ho notato come questo non sia 
sempre vero]; e cid nonostante si possono rivivificare se si afferma 
al soggetto che egli si ricorda di tutto; egli allora si mette sponta- 
neamente hello stato di concentrazione psichica necessaria perche 
il ricordo si risvegli.

2° in certi soggetti le impressioni prodotte durante la sem- 
plice occlusione degli occhi, si cancellano quando gli occhi sono 
aperti, e ricompariscono quando g li occhi sono chiusi. [Cid av- 
viene in soggetti motto suggestionabili].

*
♦  *

Le considerazioni che fin qui siamo andati facendo portano 
alia conclusione che nella suggestione a scadenza abbiamo un pe
riodo durante il quale il soggetto, pur essendo sveglio, ha in se 
latente, la suggestione che dovra eseguire. Questa suggestione 
opera nel subcosciente e affiora nel cosciente solo al momento#
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dell’esecuzione. Come si determini questo affioramento e cosa an- 
cora ignota. Evidentemente si tratta di un fenomeno analogo a 
quelli nei quali il subcosciente elabora e il cosciente riassume i 
risultati e agisce. Quale e il meccanismo che muove misteriosa- 
mente questa macchina complicata che h la psiche umana ? A  
questa domanda forse un giorno potremo rispondere. Bisogna per 
ora accontentarsi delle conclusioni sperimentali e immediate.

Genova, aprile 1923.
E. S.

I misteri dell’anima.

Non v’ha oggetto che tanto importi all’uomo di conoscere quanto l’anima 
nostra. Eppure, convien confessarlo, questa mirabil fattura delle mani di-Dio 
resta attorniata da non poche tenebre; quest’anima che conosce tante e 
si varie cose fuori di si, pena di molto a conoscere se stessa. Siam certi 
della sua esistenza, mentre la filosofia ci somministra argomenti fortis- 
simi per asserirne la spirituality ed incorruttibiliti, ossia la sua immorta- 
litct; ma come ella operi nell’interno nostro, donde vengano tanti bei 
concerti ed anche sconcerti ed errori, tante buone o perverse elezioni, 
per tacere non poche altre questioni intomo alia medesima, noi non ar- 
riviam bene a discernerlo. E cid, perche si tratta di uno spirito, ossia 
di una sostanza spirituale, non avendo noi un’idea completa di quello 
che e spirito, ni potendo i sensi aiutarci punto a tale scoperta perche 
solamente messaggeri della superficie e modificazione esterna delle cose 
materials Se troviamo del buio intorno alle ruote interne della parte 
corporea dell’uomo, quanto sari poi p ii facile l’urtar nelle tenebre in
torno alia parte spirituale del nostro composto, che non £ suggetta alia 
giurisdizione de’ sensi!

L ud. A nt. Murato ri.

.  ** *

L’anima ha una sostanza che sta agli intelletti superiori come il 
corpo diafano alia luce (come intesero i primi plat'onici) che per la dia- 
faniti e la trasparenza sua tramanda una tal quale innata luce, che i  
sempre in atto quando & stata spogliata del corpo, quasi abitante la re- 
gione della luce. Ma nel corpo vive come un cristallo la cui trasparenza 
termina nell’opaciti: ha vaghe specie sensibili, che per avvicinamento e 
allontanamento vanno e vengono, secondo le differenze dei tempi e dei 
luoghi.

G iordano Bruno.
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LA TRADIZIONE SPIRITUALE ITALICA
E LE RE STR IZIO N l CONFESSIONALI

L ’egregio scrittore V olt, il cui interessamento ai nostri studi 
merita ogni encomio, ha voluto cortesemente occuparsi sul quotidiano 
di Rom a L'Impero (1), della mia Lettera aperta a Paolo Orano.

Dopo aver convenuto che tanto lo spiritualismo, quanto lo 
stesso spiritismo hanno ragione di non ritenere giusta l ’accusa di essere 
una-seduzione asiatica, dichiara di non essere convinto della mia 
asserzione che la credenza nelToltretomba e nei continui rapporti 
tra viventi e defunti —  nel che consiste l ’essenza dello spiritismo 
e anche dello spiritualismo —  sia la caratteristica fondamentale 
del pensiero filosofico-religioso italico. E  scrive queste parole:

E vero: le dottrine di Pitagora, la religione etrusca, il culto dei 
Mani a Roma e poi la magia fiorente del medio-evo, il sistema di Gior
dano Bruno e di Campanella, la filosofia di Gioberti costituiscono, nella 
tradizione nostrana, i precedent! del neo-spiritualismo. Ma le opinioni di 
un filosofo, l’eresia di un monaco, bruciato senza lasciar seguaci, non 
bastano a costituire una tradizione nazionale; e quanto alle antichissime 
tradizioni pagane, possiamo bene considerate come morte sepolte. L’E- 
truria e lontana da noi come 1’Egitto. II culto dei Mani non e piu. In 
Italia vi e una sola tradizione religiosa formidabile viva: la cattolica.

E ’ necessaria una breve risposta al chiaro scrittore. Ci duole 
di non potere condividere alcune delle affermazioni del Volt, perche 
non ci sembrano rispondenti ai dati di fatto. Contestiamo che le 
antiche civilta e specialmente quella etrusca ed egiziana siano 
morte. Nella sfera del pensiero e specialmente del pensiero re li- 
gioso —  che e quello di cui ora si tratta —  parlar di morte non 
e lecito neppure in via di paradosso. Basta una cognizione supe r- 
ficiale della Teologia e sopratutto della Liturgia per constatare 
che nelle religioni viventi —  e nel caso specifico nella cattolica —

( i )  Numcro del 35 aprilc 1933.



si perpetuano nella loro piu precisa essenza tutte le religioni an- 
tiche. R ilegga, per esempio, l ’egregio V olt il cattolico Rituale 
per i defunti, lo confronti coi Rituali egizl, con quanto ci e ri- 
masto delle tradizioni etrusche, e si convincera che la parola morte 
non esiste nel vocabolario della Religione, e, aggiungo, neppure 
in quello della Filosofia. Esiste invece la p aro la: trasformazione, 
ma cio riguarda la forma esteriore o le momentanee limitazioni, 
integrazioni, rielaborazioni delle credenze e dei riti. II V olt afferma 
che il culto dei Mani piu non esiste. Mi dispiace di doverlo con- 
tradire: esso esiste; soltanto ha cambiato nome, cosi come tante 
istituzioni e cariche e cerimonie pagane si sono tramandate nel 
cattolicismo. I tabernacoli dei Mani agli angoli delle vie della 
Roma pagana, non sono —  mutato nome e spirito —  se non i 
tabernacoli dei Santi (uomini defunti al par dei Mani) ciascuno 
dei quali e tuttora preposto, al par degli antichi, alle varie atti* 
vita della vita.

La « corrispondenza d’amorosi sensi » tra vivi e defunti, la 
convinzione dell’influsso dei morti sulle cose della vita si perpetua 
immutata attraverso decenni e decenni di secoli. Ed anche per 
g li elementi esteriori delle credenze che sembrano scomparsi, e 
prudente rammentare l’oraziano tnulta renasccntur quae jam  cecidere.

Pochi secoli or sono persino la stessa scienza ebbe a far ri- 
nascere le dottrine pitagoriche del moto della terra e dell’esistenza 
degli antipodi, le quali avevano formato lo spasso e la ragione di 
fiorite arguzie degli aristotelici e degli scolastici. Figuriamoci, 
dunque, se possiamo mai escludere la possibility di altre risurre- 
zioni nei campi, meno determinati, del sentimento e del pensiero 
speculativo!

Un’altra affermazione del V olt che non possiamo condividere, 
neppure a titolo di paradosso, e quella che Giordano Bruno non 
abbia lasciato seguaci. Tutti i manuali autorevoli di storia della 
filosofia, qualunque sia l ’opinionc di chi li ha redatti, positivistica, 
idealistica o cattolica, favorevole o avversa a Bruno, considerano il 
Nolano come il capostipite del pensiero moderno. Parlar, quindi, 
di mancanza di seguaci, non e ammissibile se non nel senso che 
si sono trovati pochi uomini che, al pari del Bruno, e nelle me- 
desime circostanze psicologiche, lo abbiano saputo seguire nel* 
l ’esempio di lasciarsi bruciare per l ’affermazione di un Pensiero.

Ne, in merito al concetto tradizionalista che sosteniamo, sa- 
rebbe prudente disconoscere il capitale significato che assume, 
proprio in quest’ora di rinascita dello spirito italico, il trionfale

LA TRADIZIONE SPIRITUALE ITALICA, ECC. 101



102 A . BRUERS

« ritorno » di Vincenzo Gioberti, assertore della tesi contestata 
dal Volt.

Scrive il V olt, che in Italia « vi e una sola tradizione reli- 
giosa formidabilmente viva: la cattolica », e continua dichiarando 
pericolosa la propaganda del « nuovo verbo » che sarebbe lo spi- 
ritismo. Risultando dall’insieme del suo articolo che egli ritiene 
vero e da difendersi il cattolicismo anche e sopratutto nelle mo- 
dalita con le quali esso persiste pur attualmente a concepire e ad 
affermare il principio della sopravvivenza, crediamo opportuno dimo- 
strargli, in base all’esempio che ci offre la sua stessa opera di scrit- 
tore, come sia difficile, a tale riguardo, non incorrere nell’eresia.

Su questa stessa R ivista il V olt ha acutamente provato e 
giustamente affermato che « la Metapsichica ha pieno diritto di 
assidersi oggi nel consesso delle scienze sperimentali » e che, anzi, 
la Metapsichica e, con la Sociologia, la scienza « di cui si onora 
il principio del secolo x x  ».

Dobbiamo dunque avvertire l ’egregio nostro collaboratore che, 
dal punto di vista di quello speciale cattolicismo che egli difende, 
cioe —  per quanto concerne il problems dell’anima —  nelle sue 
attuali modalita definite e prescritte dalle autorita ecclesiastiche, 
il suo atteggiamento non e ortodosso; possiamo anzi dire franca- 
ments che e eretico, come risulta dal Decreto del Santo Uffizio 
in data 24 aprile 1917 in cui si fa divieto ai cattolici di interve- 
nire alle sedute medianiche di qualsiasi specie, per qualsiasi motivo.

A  questo documento di suprema autorita possiamo aggiungerne 
un altro recentissimo pubblicato nel massimo giornale della cat* 
tolicita, che esprime, piu direttamente d’ogni altro organo affine, 
le opinioni del Pontificato. L'Osservatore Romano, nel numero 
del 25 aprile corrente pubblicava la seguente recensione del volume 
nel quale il P. Antonio Oldra ha raccolto le prediche sullo spiri- 
tismo di cui si parla nella Cronaca di questo stesso fascicolo:

La piaga di questi fenomeni di ipnotismo e di spiritismo e diffusa 
in un modo spaventoso. Diciamo spaventoso, perche una infinita di gente 
che non vuol sapere di ricorrere all’intercessione dei Santi, di pene eterne 
delPinferno, della vita futura com’e insegnata dalla fede e dottrina cat
tolica, tresca poi ogni giorno col diavolo, sotto gli speciosi nomi di scienza, 
di fenomeni dellW di la, di trasmissione del pensiero, di suggestione 
mentale, subcoscienza, vibrazioni cerebrali, telepatie, fluidi vitali, perso
nality subliminate, psicologia sperimentale, forze elettriche, forze magi- 
che, chiaroveggenza, sonnambulismo, medianismo, occultismo, reincarna- 
zioni, polimorftsmo, criptomnesia, ipermnesia, e altri paroloni, incappando
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in quegli inganni ed in quei mali gravissimi che non si vogliono credere 
e per i quali non si vogliono ascoltare gli avvisi, le riprensioni, i divieti 
della Chiesa. Le conseguenze dello spiritismo sono ben dolorose e tristi: 
esso e una guerra al soprannaturale e alia vita cristiana, & una propa- 
gazione di corruzione mentale e morale. Opera santa d dunque quella di 
istruire e illuminare tanti incauti ed’ illusi contro queste manifestazioni 
spiritiche, che rivestono spesso apparenze di curiositi, di cultura, di one- 
s t i ; e quest’opera ha fatto, tra gli altri egregi il P. Oldri, mostrando in 
sette Conferenze, raccolte nell’annunziato volume, quanto sia giusto il 
decreto del S. Uffizio (24 aprile 1921 («V) che vieta assolutamente qualsiasi 
pratica o assistenza alle sedute spiritiche. II chiaro autore ha preso di 
mira due certe pericolose correnti: o di trattare gli esperimenti spiritici 
come pratiche buffonesche e pieni di trucchi e ciurmerie, oppure di dar 
loro una grande importanza scientifica, tentandone spiegazioni pura- 
mente materiali. N o: bisogna atterrire salutarmente i fedeli, e allonta- 
narli da queste pratiche tenebrose, piene di malizia, di veleno, di pericoli 
per le anime. Ridono alcuni perche (dicono) si vuole il diavolo dapper- 
tutto, si e esagerati; ma dobbiamo da parte nostra sdegnarci contro quei 
moderni studi che non vogliono vedere il diavolo da nessuna parte, men- 
tre Satana e gli spiriti maligni ad perditionem animarum pervagantur in 
mundo. Sul senso della proibizione di Roma, 1’autore benissirao osserva che 
condanna e vieta tutte e singole le pratiche spiritiche, senza eccezione 
e a tutti, dotti e ignoranti, preti e laid, media e non media. Raccoman- 
diamo il volume del chiaro oratore dei SS. Martiri di Torino, diretto ad 
apportare luce fra tante tenebre, obbedienza alia Chiesa fra tante disob- 
bedienze, santo amore di Dio fra tanta leggerezza dove si tratta della 
eterna salute delle anime.

Veda, dunque, l ’egregio V olt di risolvere il dilemma che l ’au- 
torita cattolica prospetta anche a lui, che pur nega l ’ipotesi spi- 
ritica. Per chi difende le attuali modalith del cattolicismo, e nello 
stesso tempo non considera il cattolicismo come una regola da 
imporre agli altri —  per esempio al vulgum pecus —  e non a se 
(e non facciamo al V olt il torto di credere che egli concepisca 
questa religione come un semplice instrumentum regni) non esi- 
stono vie di m ezzo: bisogna riprovare, non soltanto lo spiriti
smo, ma anche la metapsichica di puri intenti scientifici. T ale 
essendo lo stato di fatto, conveniamo col V olt c h e : « guai ad ap- 
plicare ai problemi spirituali i metodi della democrazia political • 
ma siamo sicuri che egli riconoscerh anche — nel suo stesso in- 
teresse —  che e altrettanto inammissibile che si debbano appli- 
care ad essi i metodi dell’autocrazia.

A n t o n io  B r u e r s .
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CONSIDERAZIONI

SULL’OPERA ‘‘METAPSICHICA MODERNA „
D E L DOTT. W ILLIAM  M ACKENZIE (0

Dopo la magnifica fioritura di opere metapsichiche aw enuta 
in Italia nel periodo delle esperienze con Eusapia Paladino, se- 
guirono lunghi anni di sosta deplorevole; laddove a ll’estero, e 
specialmente in Inghilterra continuava ininterrotto il grandioso 
movimento ascensionale delle discipline metapsichiche. Comunque, 
il fatto poteva spiegarsi con l ’assenza in Italia di medium potenti 
i quali servisssero a stimolare alia ricerca gli uomini di scienza, 
cosi com’era avvenuto per ausilio della Paladino. Ora nondimeno 
si rileva anche da noi un confortante risveglio, e l ’opera teste 
pubblicata dal dottore W illiam  Mackenzie, risulta indubbiamente 
fra le piu importanti fino ad ora apparse in Italia.

L ’autore e un valente naturalista e biologo, il quale fu tratto 
ad occuparsi di fenomeni metapsichici in causa degli « animali 
pensanti » di Elberfeld e di Mannheim, da lui studiati sul posto 
negli anni che precedettero la guerra. E una volta iniziatosi nelle 
nuove ricerche, egli pervenne in pochi anni a mettersi al corrente, 
sia studiando indefessamente sui libri, sia sperimentando coi me
dium piu famosi d ’Europa; in cid aiutato dalla perfetta conoscenza 
di quattro lingue. Nessuna meraviglia pertanto che dopo dieci anni 
di studi e di ricerche egli si presenti ai lettori con un'opera dotta 
e profonda qual’e questa c Metapsichica Moderna » la quale diver- 
sifica da tante altre opere analoghe in -quanto contiene una espo- 
sizione adeguata e completa delle sole manifestazioni metapsichi
che modernissime; con questo di notevole, che per le principali 
tra esse, l ’autore puo esibire la propria testimonianza personale, 
essendosi egli recato dovunque esistevano soggetti di studio: a 
Parigi, a Bruxelles, a Mannheim, a Monaco e a Varsavia.

(x) Roma, Librcria di Scicnze e Lctterc, 1933.



11 libro s’inizia con un capitolo dedicato agli « animali p en -, 
sa n ti» le cui manifestazioni straordinarie, specialmente nel dom i-, 
nio del calcolo, costituiscono un enigma psicologico formidabile; 
enigma che il nostro autore tenta rischiarare presupponendo fon- 
datamente che i prodigi conseguiti risultino in minima parte fun- 
zione dell’intelligenza animate, mentre in buona parte debbano 
ritenersi conseguenza di trasmissione del pensiero dall’uomo all’ani- . 
male, e per la parte piu misteriosa, siano determinati da una soita ( 
di « rapporto psichico » stabilitosi tra g li sperimentatori e g li ani
mali, con conseguente automatismo tiptologico di tipo medianico, j 
dimodoche g li animali fungerebbero letteralmente da « tavolini 
parlanti ».

E  l ’enigma degli animali divenuti calcolatori estemporanei, si 
collega intimamente con un altro enigma formidabile ed affine, 
che forma argomento del secondo capitolo dell’opera in esam e: in 
cui si tratta dei prodigi di calcolo, e delle meraviglie telestesiche 
e telecinetiche compiute dal la famosa personality medianica di 
« Stasia », quale si manifesta nelle sedute dell’ingegnere Poutet, a 
Bruxelles. I lettori conoscono tali manifestazioni, avendo la pre
sente rivista pubblicata una lunga relazione sull’argomento, dovuta 
alio stesso Poutet. Nondimeno, il capitolo che vi dedica il nostro 
autore, appare di un interesse straordinario, poiche in esso egli 
riassume le gesta piu prodigiose che la personality medianica in 
parola e venuta gradatamente escogitando fino ad oggi, facendole • 
seguire delle proprie esperienze al riguardo. E l ’impressione che 
se ne ritrae e di stupore profondo, onde si prova un vivo bisogno 
di compenetrare l ’intima natura della personality misteriosa che\ 
perviene a compiere tante meraviglie; tra cui non ultima quella 
di assoggettare interamente la volonta dei-presenti alia propria, 
facendo loro estrarre da un mazzo di carte, la carta da lei pfeco- 
nizzata, o facendola saltar fuori dal mazzo mentre uno sperimen- 
tatore lo rimescola per di lei ordine, o facendola indicare dal me- 
desimo mediante l’introduzione di uno spillo nello spessore del 
mazzo, e variando all’infinito tali modalita di esecuzione; con que- 
sto di costante in esse, che lo sperimentatore crede di agire libe- 
ramente, laddove obbedisce inconsapevolmente alia volonta di 
< Stasia ». E le circostanze in cui si estrinsccano le manifestazioni, 
appariscono siffattamente complesse, contraddittorie e misteriose, 
che la piu profonda meditazione sul tema non basta a suggerire 1
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una spiegazione soddisfacente intorno all’intima natura della per
sonality medianica in funzione. II dottor Mackenzie presume che 
si tratti di un’entita effimera, di natura « polipsichica »; vale a 
dire della creazione di una personality psichica collettiva. Per 
conto mio non aderisco a tale ipotesi, ma non oso pronunciarmi 
in modo alcuno, e preferisco sospendere ogni giudizio.

Andiamo avanti. Nel capitolo terzo e quarto, il nostro autore 
passa in rassegna tutta la fenomenologia medianica, tanto psichica 
che fisica; e lo fa in guisa abile e completa, soffermandosi spe- 
cialmente sulle esperienze modernissime del professore Ochorowicz 
con la medium Stanislawa Tomczyk, del professore Crawford con 
la medium miss Goligher, e del professore Schrenck-Notzing coi 
mediums E va C. e W illy  S. Sono capitoli di sintesi interessantis- 
sima, e che risultano eminentemente istruttivi per chiunque desi- 
deri formarsi un chiaro concetto sui grandi progressi che le di
scipline metapsichiche hanno compiuti in questi ultimi tempi nel 
senso scientifico.

Seguono infine due capitoli dedicati alle discussioni teoriche, 
e all'interpretazione scientifica delle meraviglie enumerate.

E qui mi sento in dovere di osservare che il dottor Macken
zie, il quale non e spiritista, appare sommamente commendevole 
per il modo sempre deferente con cui si comporta verso coloro 
che la pensano diversamente da lui; cio che a tutta prima do* 
vrebbe apparire una cosa naturalissima, ma che purtroppo non e. 
Infatti tutti sappiamo come tra g li uomini di scienza i quali si de- 
dicano a ricerche metapsichiche ve ne siano parecchi i quali si 
sono permessi e si permettono di bollare con aggettivi qualifies - 
tivi sprezzanti e denigratori coloro che professano opinioni discor
d an t dalle loro. Il che si dimostra un procedere sommamente 
irritante, sconveniente e inopportuno; tanto piu se si consideri che 
fra g li aderenti all ipotesi spiritica si enumerano personality scien- 
tifiche di primissimo ordine, quali un W allace, un Crookes, uno 
Zollner, un dott. Gibier, un Myers, un Lodge, un Hodgson, un 
Hyslop, un Lombroso, un Flammarion, e via dicendo. 11 no
stro autore, invece, si comporta sempre nei termini che si con- 
vengono a un perfetto gentiluomo, ossequiente delle opinioni 
altrui. E gli, dunque, non e un oppositore, non e un avversario, 
e tanto meno un denigratore: egli e semplicemente un indaga* 
tore coscienzioso e sereno il quale non si sente ancora di ade- 
rire a ll’ipotesi spiritica. E quand’e cosi, coloro che gia sono per* 
venuti a ll’unica soluzione scientificamente capace di risolvere il
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grande enigma, non hanno che da inchinarsi, in omaggio alia liberta 
del pensiero.

Non e detto pero che non gli sfugga qualche volta un epiteto 
-  dird cosi —  imprudente; non gia a ll’indirizzo degli spiritisti, 

ma in occasione di talune grandiose manifestazioni medianiche in 
merito alle quali una prudente riserva sarebbe apparsa piu che 
consigliabile. Eccone un esempio, il quale si riferisce al celebre 
episodio in cui il fantasma della « K atie K in g  » raduna intorno 
a sd i figli del Crookes per raccontar loro alcuni incidenti della 
propria esistenza terrena. Or ecco in quali termini vi accenna il 
nostro autore in occasione di una sua proposta di sottoporre i 
fantasmi materializzati a un esame di < psicoanalisi » :

Si pensi alle preziose risultanze delle quali saremmo forse oggi gii 
padroni, se a qualche psicoanalista illuminato fosse capitata la enorme 
fortuna metapsichica della quale godette, anni or sono, il Crookes, allor- 
quando gli fu dato di sperimentare per mesi di seguito con un perfetlo 
e «vivo » fantasma parlante, com’era quello della « Katie K ing»; e se 
di tale fantasma fossero registrate, amichi le muriate bubbole sulla sua j vita 
precedents*, le reazioni associative provocate in esso dai \arimetodi della 
psicoanalisi! (pag. 355).

Cosi il nostro autore; e qualora egli avesse obbiettato che i 
ragguagli forniti dalla « K atie  K in g  » circa la propria esistenza 
terrena non rivestivano valore scientifico, per la impossibility in 
cui ci si trovava di controllarli, io mi sarei inchinato appro- 
vando; ma, come si e visto, egli si comporta ben diversamente; 
per cui mi sento in dovere di far rilevare all’amico Mackenzie 
che se e vero che i ragguagli in discorso non hanno valore di 
prove perche nessuno puo affermare di certa scienza che risultino 
autentici, d altrettanto vero che nessuno pud affermare di certa 
scienza che risultino « bubbole ». Ne consegue che quando egli 
cosi li classifies, non parla piu in nome della scienza, ma obbe- 
disce a un impulso di cieca fede, analogo a quelli da lui rimpro- 
verati agli spiritisti. Senza contare che coloro tra g li spiritisti i 
quali ritengono veridici i ragguagli pcrsonali forniti dalla <r K atie 
K in g  », sono infinitamente meno inconseguenti di chi li classifies 
tra le « bubbole »; e cid per la considerazione che il prodigio di 
un fantasma materializzato, vivente, parlante, ragionante, che si 
faceva vedere contemporaneamente alia medium, che conversava 
con lei, e che si smaterializzava in piena luce dinanzi ai present!,
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trae logicamente a concludere che debba risultare un’entita spiri- 
tuale autonoma, la quale sappia chi essa e e che cosa racconta.

R ilevo ancora un equivoco non lieve in cui cade il dottor 
Mackenzie a proposito della « chiaroveggenza nel futuro ». E gli 
scrive:

Asserire per esempio che la chiaroveggenza, o la luciditi, si spie- 
gano mediante Tintervento spiritico, equivale ad una semplice tautologia, 
o ad una petizione di principio, degni l’una e l’altro della virtus dormi- 
tiva, o del nisus formativus del buon tempo andato. Laddove determinate 
facolti supernormali siano giudicate misteriose, la semplice trasferta del 
mistero sul conto degli « spiriti » non lo chiarisce aflatto. Naturalmente, 
alcuno potra credere se cosi gli piace, che gli « spiriti • abbiano per l’ap- 
punto quelle tali facolti meravigliose; ma immaginare che l’applicazione 
di quel credo ad un fatto naturale possa farci avanzare di un solo passo 
verso la comprensione scientifica di esso, e, per vero, assurdo, ed ingenuo. 
(pag. 304).

Cosi il nostro autore. Ora io escludo che g li spiritisti abbiano 
mat pensato ad attribuire a ll’intervento spiritico i fenomeni pre- 
momtori, considcrati come classe. Tali fenomeni possono indubbia- 
mente risultare spiritici, come possono risultarlo molti fenomeni 
animici: nella guisa medesima che possono risultare animici molti 
fenomeni ordinariamente spiritici; ma, fatta astrazione da una sif- 
fatta riserva, nessuno ha mai preteso che i fenomeni premonitori 
siano d'origine sp’ ritica. Per conto mio, ho invece unicamente so- 
stenuto e sostengo in nome della logica, che i fenomeni della 
chiaroveggnza nel passato, nel presente e nel futuro, apportano un 
serio contributo in favore dell’esistenza e sopravvivenza dell'anima, 
in quanto dimostrano in modo certo che nella subcoscienza umana 
esistono alio stato latente delle facolta supernormali meravigliose, 
la cui genesi non dipende dalla legge di selezione naturale, qua- 
siche risultassero i sensi preformati dell’esistenza spirituale, in 
attesa di emergere e di esercitarsi in ambiente spirituale; cosi 
come preformati risultano i sensi nell’embrione, in attesa di emer
gere e di esercitarsi in ambiente terreno. Queste le mie afferma- 
zioni; e ho sempre atteso inutilmente che sorgesse qualcuno a 
confutarle.

Ma basta con le digressioni. Passo pertanto ad accennare bre- 
vemente all'ipotesi « polipsichica > propugnata dal Mackenzie, la 
quale e in tutto analoga alTaltra del professore Ochorowicz sulle 
« creazioni psicofisiche collettive >: ma e pero convalidata da un
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piu ampio svolgimento scientifico, il quale assume forma di ana- 
lisi comparata, in cui le forme di vita rudimentale delle alghe 
unicellulari e delle diatomee, portano il loro contributo esplica- 
tivo. Cio in causa di un fenomeno psichico che in esse si osserva; 
ed e che quando si riuniscono in colonie polizoico-polipsichiche, 
emerge dal complesso di esse uno * spirito nuovo » collettivo, in 
armonia col grado piu elevato di esistenza che dovranno condurre; 
il che fornisce una buona analogia in favore dell’ipotesi « poli- 
psichica » secondo la quale le personality medianiche risultereb- 
bero una sintesi psichica collettiva costituita da tutti i « psichismi » 
degli sperimentatori; sintesi dalla quale emergerebbe uno « spirito 
nuovo », come nelle diatomee. E  conformemente il dottor Ma
ckenzie presume che nelle sedute medianiche debba realizzarsi una 
dissociazione ultramolecolare della cellula psichica in tutti g li spe
rimentatori, dissociazione comparabile alia radioattivita, e il cui 
prodotto perverrebbe a sintetizzarsi in una personality medianica 
di natura effimera.

Questa, in riassunto, la concezione del dottor Mackenzie. Se- 
nonche l’obbiezione gia formulata contro l ’antica ipotesi dell’Ocho- 
rowicz, si erge del pari contro la nuova; ed e che la medesima 
non regge di fronte all’analisi dei fatti. Noto nondimeno che la 
lettura dei capitoli in cui l ’autore la svolge, risulta sommamente 
interessante ed istruttiva in virtu della vasta erudizione di chi la 
propugna; erudizione che pero non basta a redimerla.

E  mi accingo a dimostrarlo brevem ente; osservando anzitutto 
che ove anche l’ipotesi polipsichica risultasse fondata, essa appor- 
terebbe ben poca luce sull’enigma da risolvere; e cio pel fatto 
che sono troppo numerose ed importanti Is categorie di « perso
nality medianiche » le quali rimangono fuori della sua orbita 
esplicativa. E  infatti il pensiero ricorre agli innumerevoli esempi 

'in cui il medium esperimenta da solo. Citero in proposito il caso 
del rev. W illiam  Stainton Moses, il quale ottenne una lunga serie 
imponente di prove d’identificazione spiritica quando si trovava 
solo nel proprio studio; e le ottenne in parte con la scrittura au- 
tomatica, e in parte con la medianita veggente-auditiva; vale a 
dire che in quest’ultimo caso egli scorgeva a se dinanzi fantasmi 
di defunti a lu i sconosciuti, i quali per volonta d 'Imperator, e a 
titolo di fornire al medium le prove richieste d’identificazione per- 
sonale, gli riferivano minuziosi ragguagli sulla loro esistenza ter- 
rena, ragguagli che risultavano costantemente e rigorosamente ve- 
ridici. Del resto, il dottor Mackenzie riconosce che la portata
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della sua ipotesi & piuttosto limitata; ed anzi riconosce altresi 
che vi sono manifestazioni di personalita medianiche le quali ri- 
sultano < per ora inesplicabili » ; quali, ad esempio, taluni incidenti 
d’identificazione spiritica, ch’egli definisce « impressionanti >; o 
taluni episodi d’infestazione; o le manifestazioni misteriosissime 
delle « corrispondenze incrociate », « roccaforte dello spiritismo »; 
o certe apparizioni di defunti in cui sono percipienti dei bambini. 
E  infatti h verissimo ch’esse risultano < per ora inesplicabili » dal 
punto di vista del dottor Mackenzie; ed anzi £ verissimo altresi 
che lo rimarranno per sempre, qualora egli non si risolva ad ac- 
cogliere l ’ipotesi spiritica, con la quale si spiegano invece mera- 
vigliosamente bene. Comunque, resta inteso che l ’ipotesi « poli- 
psichica > si riferisce unicamente ai casi in cui le personalita 
medianiche si manifestano in presenza di un gruppo di sperimen- 

\tatori. Senonche —  come dissi —  anche in tali circostanze essa 
appare insostenibile; e a dimcstrarlo basta questa semplice os- 
servazione: che se l’ipotesi in discorso risultasse fondata, allora il 

| carattere e l'intellettualita degli « spiriti-guida » che si manife* 
stano, dovrebbero mutare radicalmente ad ogni mutamento di spe* 
rimentatori; e invece, come tutti sanno, « John », lo * spirito- 
guida » della Paladino, si mantenne costantemente identico a se 
stesso, malgrado il continuo trasformarsi del circolo; e g li « spi
riti-guida » della P iper: Phinuit, Giorgio Pelham, lmperator, e 
Rector, si mantennero a loro volta costantemente identici a s& 
stessi, malgrado la svariatissima composizione dei gruppi spe- 
rimentatori che si succedettero ininterrottamente per oltre un ven- 
tennio. Quanto agli « spiriti-guida » dello Stainton M oses: Impe- 
rator, Rector, Mentor, e da tutti risaputo che g li si manifestavano 
tanto alia sera allorche si trovava in seduta col gruppo familiare, 
quanto al mattino allorche si trovava solo net proprio studio, e 
che nell’un caso come nell’altro mantennero costantemente inalte- 
rate le loro specialissime ed elevatissime caratteristiche personali.

Stando le cose in questi termini, devesi logicamente conclu- 
dere che l ’ipotesi « polipsichica » non regge di fronte a ll’analisi 
dei fatti. Il dottor Mackenzie fu tratto in inganno da una giusta 
osservazione da lui medesimo formulata a proposito delle mani
festazioni di « Stasia »; ed & che le idiosincrasie intellettuali dei 
presenti contribuiscono talora notevolmente alia buona riuscita 
delle esperienze. Il che appare indubitabile; ma egli non doveva 
concluderne che « il psichismo dei presenti concorre a creare la 
personalita medianica in funzione »; bensi che la personalita me-
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dianica in funzione utilizza at propri scopi i l  psichismo deipresenti, 
cosi come ne utilizza la volonta, dominandola. In altri termini: 
se nel gruppo degli sperimentatcri vi sono dei sensitivi, la perso
nality medianica in funzione, se ne prevale ai propri scopi, dispo- 
nendo in tal guisa di due o piu mediums, anziclje di uno solo/ 
Questa la verita palese e indubitabile, cbe e sfuggita al dottor 
Mackenzie per l ’effetto inibitore della tesi naturalistica da lui pro- 
pugnata. Intendiamoci: io non pretcndo con cio sostenere che la 
personality medianica di « Stasia » risulti uno « spirito disincar- 
nato », e non lo pretendo perch£ le meraviglie da lei compiute 
non esorbitano dai limiti di quanto possono compiere le facolta 
supernormali subcoscienti; e sopratutto perche la < Stasia » non 
ha mai fornito prove d’identificazione personate; pretendo unica- 
mente dimostrare che le personality medianiche non risultano af- 
fatto delle « creazioni psicofisiche collettive ». E  non mi stanchero 
mai dal ripetere che nelle manifestazioni metapsichiche si alter- 
nano inevitabilmente i fenomeni di Animismo con quelli di Spiri- 
tism o; e cio per la ragione che 1’uomo e gia da ora uno « spirito 
incarnato >; dimodoche possono darsi personality medianiche di 
natura subcosciente od Animica, come possono darsi personality 
medianiche di natura estrinseca o Spiritica. E  fino a quando gli 
uomini di scienza persisteranno a non voler considerare entrambi 
i fattori del quesito da risolvere —  l ’uno del quali e complemen- 
tare dell’altro —  essi non comprenderanno mai nulla dell’alto me- 
dianismo. Ne consegue che quando s'impancano a voler tutto d i- 
lucidare a modo loro, essi edificano degli ingegnosissimi castel- 
lucci di carta che basta un soffio a mandare in rovina. Io non mi 
sono mai trovato imbarazzato a confutarli; il che non deve ascri- 
versi a merito mio, bensi alia bonta della causa che difendo. E  
per converso, io non sono mai stato confutato.

E qui mi arresto, non potendomi dilung are eccessivamente; 
per quanto vi sarebbero molte altre cose interessanti da rilevare 
nel poderoso lavoro del dottor Mackenzie. Tra l ’altro, egli discute 
nel capitolo quarto, un nuovo schema di classificazione generale 
dei fenomeni metapsichici, schema interessante dal punto di vista 
scientifico, ma che nun e possibile sintetizzare in una recensione 
dell'opera. Si notano inoltre delle analisi profonde e degli schia- 
rimenti geniali intorno alle manifestazioni degli « animali pen- 
santi », alle meraviglie compiute dalla personality medianica di 
< Stasia », alle esperienze del Crawford, agli ectoplasmi in rap- 
porto ai fenomeni di materializzazione; schiarimenti ed analisi che
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considerati insieme alia magnifica raccolta di manifestazioni mo- 
dernissime che l’autore ci presenta, conferiscono un grande valore 
scientifico a ll’opera. Quanto alia insufficienza delle ipotesi d’ordine 
generale, essa non ne menoma affatto l ’importanza; ed anzi, io 
mi compiaccio che l’autore non sia spiritista, poiche penso che in 
virtu di tale qualifica negativa, il suo poderoso lavoro avra modo 
d’introdursi in certi ambienti scientifici dove altrimenti non sa- 
rebbe penetrato m a i; con cio provocando benefici. effetti di pro
paganda metapsichica.

E. BOZZANO.

S c ie n z a  e R e lig io n e .

La vera metafisica, sgombra da ogni nebbia di sensismo, di psicolo- 
gismo, di panteismo, e la vera fisica fondata sulle osservazioni, sull’espe- 
rienza e avvalorata dagli strumenti e dal calcolo, sono un possesso privi- 
legiato dei popoli cristiani, e nacquero con santo Agostino e con Galileo.

*
4c *

Le discipline umane diventano per tal modo la convalidazione e il 
riscontro delle divine, e possono ricondurre ad esse gli spiriti sviati; 
conciossiache alia stessa guisa che le prime fisiche e matematiche uscirono 
dal la religione... le medesime scienze adulte e insieme intrecciate possono 
oggi... ricondurre gli spiriti alle neglette credenze. La qual opera £ gia 
incominciata, senza forse che molti di quelli a cui si debbe, sel sap- 
piano...

*
* *

Ogni trovato che si fa nel campo delle cognizioni adduce seco colla 
nuoya luce un aumento di tenebre: ogni acquisto della scienza costringe 
i suoi cultori a confessare una novella ignoranza; ogni legge naturale, 
che si discuopre, e impotente a spiegare se stessa e obbliga il savio a 
concepire una causa libera e intelligente superiore a essa legge; tanto 
che tutto il sapere umano punta e gravita verso il misterioso e il so- 
vrannaturale, e il finito ci trascina verso l’infinito... I Pitagorici e Ar- 
chimede ebbero il presentimento dell’infinito, ma non la scienza. I pan* 
teisti orientali ingrandirono il finito cogli sforzi di una potente immagi- 
nazione; ma non poterono oltrepassare i suoi cancelli e trasformarlo in 
infinito; onde con tutti gli smisurati Calpi e Cappi (periodi divini), che 
assegnarono a Brama ed a Budda, queste loro fantasie furono assai piu 
povere della nostra astronomia, quando ultimamente e riuscita a determi- 
nare lo spaventoso intervallo che corre dall’atomo terrestre alia Stella 
fissa, che sta meno lontana.

G ioberti.
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UNA TEST1M0NIANZA DI CESARE BALBO

Credo opportuno richiamare l'attenzione dei lettori di Luce e 
Ombra sopra il seguente fatto narrato da Cesare Balbo (i):

In quel pochissimo di milizia che ebbi la sorte di fare nella mia 
gioventu, mi venne conosciuto un giovane ufficiale tedesco di uno dei 
corpi piu distinti del suo esercito, distinto egli stesso nel suo mestiero, 
e di piu in ogni sorta di coltura; buon poeta, buon disegnatore; e in 
tutto d’animo gentilissimo e virtuoso, ed anzi forse un po’ esaltato. Aveva 
nella sua prima gioventu nodrito per una fanciulla sua concittadina un 
dolcissimo amore, e non di quelli vaghi e per a tempo che non meritano 
tal nome, ma di quelli soli e veri; che si pascono delle speranzedi unirsi 
per tutta la vita coll’amata, e di due vite future fanno una sola. Tre 
anni erano quando il conobbi, ch’egli aveva dovuto lasciar l’amuta, per 
andare con un corpo ausiliario di sua nazione alia guerra di Napoleone 
contro la Russia. E non era di molto ancora inoltrato in questa, quando 
una notte, sonnacchioso e dormendo al suo bivac, vide o credette vedere 
la forma dell’amata appressarsi al suo strato, sedere a’ suoi piedi, e dirgli 
in atto benigno e sereno, com’ella quella sera stessa, alia sua cittet era 
passata dalla vita mortale, e posatasi in cielo, e gliel veniva ad annun
ciate per divina concessione ella stessa, perche egli non se n’accorasse, 
ma anzi se ne confortasse, e vivesse cosi tranquillo e speranzoso quel 
tanto, qualunque fosse, che gli restererebbe di vita, per la certezza di 
rivederla e con lei ricongiungersi quandochesia alle nozze celesti. Desta- 
tosi, o sparita quella visione, aveva il giovane fra il tumulto del campo e 
della guerra cercato di pur isgombrarne la mente; quando tornata la 
notte, al medesimo luogo e al medesimo letto, ecco di nuovo la mede- 
sima visione e i medesimi conforti, con alcuni soavi rimproveri, ch’egli 
non ne l’avesse meglio creduta. E risorto, o pur tentando divagarne la 
rnente, e non darvi credenza, ecco, alia terza notte, ricominciar l’amaro 
e  insieme dolcissimo visitar dell’amata.

M’aggiunse il giovane, che al terzo mattino venne uno de’ suoi ser- 
vitori, che dormiva appresso a lui, a chiedergli la licenza, e che diman- 
dato del perche, e pressato, rispose, non reggere altrimenti a veder il

f t )  C. Balbo: P tn s itr i  t d  tsem pii. Firenze, Le Monnicr, >854, pag. aa  e seg.

*
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padrone visitato tutta notte dagli spiriti, come succedeva ed egli aveva 
chiaramente veduto da tre notti. Ed era il vero che era morta la amata 
al giorno e all’ora ch’ella era venuta a dirglielo la prima volta. Ora io 
non vorrei affermare fino a che segno fosse vera, o come potesse esserlo, 
quel la visione: si credo che il giovane vi credette veramente, tanto mi 
parve sincero e buono: oltre che non & cosa istrana negli uomini imma- 
ginosi di sua nazione. E il vero e, che tra la preoccupazione continua 
d’una speranza perduta, io non vidi mai tal dolcezza e rassegnazione, e 
come un tal lieto ed attivo dolore, quale era in questo giovane. Piu non 
seppi di lui; ma ben credo che egli abbia, e per le sue naturali qualitk, 
e per questa ad ogni modo bellissima ispirazione, adempiuto, od ancora 
adempia attivamente e splendidamente i doveri della sua vita.

La possibility di casi simili a questo riferito da Cesare Balbo 
e dimostrata dalla nostra Ricerca. Esso presenterebbe due partico- 
lari molto interessanti, e cioA il ripetersi dell'apparizione, e la vi
sione simultanea da parte di una seconda persona, il cbe conferi- 
rebbe, in certo modo, carattere obbiettivo alia manifestazione.

Ma indipendentemente dalla veridicita del fatto, valeva la 
pena di riportare la pagina poco nota di Cesare Balbo, non solo 
per testimoniare la spregiudicatezza di mente di un insigne scrit- 
tore e uomo di Stato, noto per la misura e la serieta delle sue 
opinioni, ma anche per far rilevare la bella e profonda morale, 
fondata sull’immortalita dell’anima, che fu propria ai massimi uo
mini del nostro Risorgimento.

Il racconto, or ora riprodotto e, infatti, preceduto dalla se- 
guente dichiarazione dello stesso Balbo:

«

Uomo sono, non istoico, e niuno affetto umano e da me alieno; 
ne sono filosofo ragionatore su ogni cosa: ti confessero che questa £ 
una delle frequentissime occasioni nelle quali vien meno la filosofia pura- 
mente umana, e non vale se non quanto ella s’innalza, e congiugne, e 
si perde nella religione. E tu t’innalza e ti perdi nella religione; t’afferma 
nella fede che promette farti rivedere i tuoi cari, t’afferma in quella spe
ranza che comprende tutte le speranze, in quell’amore che confonde e 
dark soddisfazione a tutti gli amori. E salito che sarai cost al cielo, visi- 
tatolo, per cost dire, in cotal modo, scendine di nuovo alia terra, e dalle 
consolazioni che ne avrai riportate, ti ritroverai riconfortato a quell’adem- 
pimento de’ tuoi doveri e della tua vita mortale, che al finir del tempo 
infelice ti dee ricondurre alia eternita, compiutamente felice. Ne ti ne- 
gherai cosi gli stessi conforti mortali i quali ancor ti toccassero; questi 
considerando come uno dei doveri a te imposti, quasi cibo o bevanda, a 
sostentare la vita fino al termine destinato.

A l f o n s o  B a t A.
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P E R  L A  R I C E R C A  P S 1 C H I C A

Sogno annunciato re  di m orte.

Sotto questo titolo, R . IVarcollier, autore dell’ importante 
opera La Telepatia (i) pubblica nella pregevole rivista Psychica, 
diretta dalla signora C. Borderieux, la seguente relazione:

II venerdi 30 dicembre 1921, la signora H. C. venne informata del 
decesso di una sua arnica nelle seguenti circostanze: nell’accingersi a 
studiareil pianoforte le fu impossibile di suonare, causa un ronzio all’orec- 
chio manifestatosi quasi subito. Questo ronzio inintelligibile le permetteva 
pero di riconoscere con sicurezza la voce di una vecchia arnica, la quale 
aveva lasciato quella locality alcuni mesi prima per stabilirsi a Lione. 
Essa ne fece parola al marito che le stava vicino: « La signora D. deve 
essere intenta a scriverci e a rispondere alia lettera che le abbiamo man- 
data per il capodanno; in tal caso, riceveremo senza dubbio la sua let
tera, al piu tardi luntdl a gennaio 1922 >; (1’ultima lettera era in data 20 
ottobre).

Dopo pochi minuti la signora H. C. disturbata e alquanto infasti- 
dita per quel continuo ronzio lascio il pianoforte. Cosa strana, il ronzio 
cesso subito. La rimanente serata giunse al termine senza che esso si 
riproducesse, e d'altra parte non se ne parlo piu.

La notte seguente (dal venerdi 30 al sabato 31) fra le 2 e le 3 del 
mattino, il signor C ., contrariamente all’abitudine, si desto, o piuttosto 
fu svegliato, poiche s’accorse subito che sua moglie addormentata era in 
preda a un terribile incubo. Parole incomprensibili, pronunciate con voce 
rotta, tutto il corpo scosso da moti nervosi, convulsi, testimoniavano chia- 
ramente che la signora H. C. doveva provare un grande spavento o un 
profondo dolore. Meravigliato, e sopratutto spiacente di veder la moglie 
in simile stato, ne, d’altra parte, afferrando una sola parola di quella 
frammentaria conversazione, il signor C. stava per destarla, onde por 
termine alia scena penosa, quando intese distintamente queste parole 
pronunciate con voce piu sicura: < Allora, siete felice?»; poi di nuovo 1

(1) Vcdi Lua i  Ombra, anno 1939, p. 6a.



I i 6 PER LA RtCERCA PSICHICA

un seguito di frasi incomprensibili, e finalmente, queste tre parole arti- 
colate a voce tremante: « No, voi mi spaventate ». Quasi subito l’agita- 
zione della signora H. C. cesso. II signor C. rendendosi conto che Pin* 
cubo era passato, non credette di doverla destare, e dopo si riaddormento 
egli stesso.

Al risveglio, il signor C. chiese alia moglie se si ricordasse di aver 
sognato, e la signora gli racconto, allora, che in realta, la sua arnica 
signora D. le era apparsa quella notte suscitandole molto spavento, poi • 
che la signora D., della quale non aveva veduto che la testa e il busto, 
sfumati, come immersi in una nebbia, le aveva detto: « Sono venuta ieri 
sera ad annunciarvi la mia morte. Si, sono morta da qualche giomo in 
seguito a un raffreddore e vengo a pregarvi di dire a vostra suocera 
(confermato csatto) che, per certo, essa aveva ragione d i dirm i che quando 
si & morti si e ancora in vita (x) ». La signora H. C. aggiunse che, mal- 
grado lo spavento provato per questa apparizione, aveva, fra I’altro, 
chiesto alia sua arnica, se fosse felice. <Si>, aveva essa risposto, pero 
non mi trovo a mio agio (sic). L’apparizione le confermo, poi, qualche 
piccola informazione intima, e scomparve promettendo di tornare a ve- 
derla. Al che la signora H. C. rispose di non tornare piu, poiche la 
spaventava.

Fu allora che il signor C. comunico alia moglie la scena alia quale 
aveva assistito e come effettivaraente egli l’avesse intesa fare questa do* 
manda: < Allora, siete felice? >, e pronunciare le altre parole: « No, voi 
mi spaventate! >. Non v’era, dunque, alcun dubbio possibile sulla realti 
del sogno poiche esso era stato, in qualche modo, veduto e udito da un 
testimone sveglio.

Ma questa notizia di morte inattesa da parte di una persona che si 
aveva ragione di credere in buona salute', restava piu che problematica. I 
coniugi C., per quanto impressionatissimi, non credettero di dover prestar 
fede a questo sogno. Essi attendevano una lettera; avrebbero visto. Due 
giorni, poi quattro giorni passarono: nessuna lettera; ma nella notte dal 
3 al 4 gennaio la signora C. rifk lo stesso sogno, rivede I’amica che le 
ripete di essere proprio morta, precisando che la sua morte risale a una 
quindicina d i giorni. Tale secondo sogno, la cui veridiciti, questa volta, 
sembrava confermata dall’assenza di ogni notizia, decide i signori C. a 
informarsi sulla sorte della signora D. ed e allora che essi apprendono 
che effettivamente la loro arnica D., era proprio morta a Lione (2) in 
seguito a un raffreddore; che il decesso era avvenuto presso la sua figliuola, 
la quale, non avendo il loro indirizzo non aveva potuto mandare la par- 
tecipazione di morte. 1

(1) La signora D. era una convinta materialista che aveva a lungo discusso su 
tali question! con ia madre della signora C.

(a) Il 13 diccmbrc 1931.
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Non v’era dunque piu dubbio; la signora D. era proprio morta e, 
come aveva piu volte promesso, era venuta essa medesima ad annun- 
ciare il proprio decesso e le circostanze nelle quali si era svolto.

II signor W arcollier si fa garante dell’onorabilita, della sin
cerity e dello spirito critico dei relatori, i cui nomi e indirizzi 
raette a disposizione della Direttrice di Psychica, ma che tace per 
desiderio espresso degli interessati. Abbiamo deplorato altre volte 
simili reticenze, giustificate soltanto dall’ignoranza presuntuosa dei 
p rofani e facciamo voti perche la verita, anche se ostica alia mag- 
gioranza, trovi dei coraggiosi assertori.

II W arcollier definisce il caso su riferito, come il piu bello 
che egli abbia finora raccolto nella sua inchiesta sulla Telepatia 
e noi siamo del suo parere. Non cosi quando egli, per una ten- 
denza ingenita a ricondurre all’ipotesi telepatica tutti i fenomeni 
del genere e pur ammettendo che sia difficile spiegarlo con la tele
patia sia essa differita o latente, sembra voler escludere (e perche?) 
una qualunque possibile interferenza di carattere spiritico.

ii 7

La m edianila di uno scrittore.

(R. C a s t e l v e c c h io ).

La contessa Augusta Pulle, gentilmente ci comunica una let- 
tera autografa di un suo zio, il conte Giulio Pulle, noto col pseu- 
donimo di R . Castelvecchio, il quale fu, a suo tempo, apprezzato 
autore drammatico. Dal la lettera da lui diretta alia sorella, con
tessa Augusta Virmercati, stralciamo quanto pub interessare i 
□ostri stud!:

Milano , 25 dicembre 1881.

Cara sorella,

Che splendida giornata, che bel Natale!... L ’anno per me finisce 
bene. La society roinana ha comperato la mia commedia /  Partnti, e 
me 1’ha pagata 5C00 fr. uno sull’altro...

La cosa che piu t’interesseri di sapere e che io sono diventato un 
medium scri rente che fa stupire. Ho il mio spirito famigliare, la nostra 
povera sorella Carolina, figlia di primo letto di papi, morta di vaiuolo a 
Verona in eti di 17 anni. Essa mi fa fare miracoli colla mano e ri*
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sponde in modo sorprendente alle domande dei parenti e degli amici, 
fatte mentalmente. Mi ha dettato delle poesie e delle sentenze che, ti 
assicuro, sono d’una filosofia cosi profonda da non desiderare' di piu. 
Eccotene, per esempio, un paio:

—  D. Cos’b ia Fede?

R. Un riposo dell’anima nel vero,
Un passo innanzi sul divin sentiero.

—  D. Che cos’b Vaddio?

R. Un breve accento desolato e pio
D'un che ti lascia e ti confida a Dio.

— D. Cos’e Pamor matemo?

R. & un anima divisa in tante parti 
Quanti son nella femmina i suoi parti.

— D. Che cos’e Pavarizia?

R. Legge tiranna che ti vien dall’oro,
Mente volta al sospetto, occhi at tesoro.

E cosi via per un centinaio circa di definizioni e sentenze!
Ormai per me lo spiritismo e una religione. Lo spirito mi ĥ i pre* 

detto tutto del mio contratto con Roma, -mi disse la cifra e persino il 
giorno in cui mi arriverebbe il denaro...

** *

Non e la prima volta in cui la mentalita del medium —  se 
non pure quella dei presenti —  sembra influire sulla forma lette- 
raria delle comunicazioni. Tutti ricorderanno quelle che si otte* 
nevano nel circolo spiritico di Victor Hugo, dominato evidente* 
mente dalla sua poderosa mentalita poetica, cosi caratteristica. 
Cid starebbe a dimostrare la collaborazione, molto spesso in* 
conscia, del medium con la misteriosa influenza che lo. domina, il 
che pero non diminuisce il valore degli elementi estranei che, 
altrettanto evidentemente, si riscontrano nei prodotti intellettuali 
delle migliori medianita.

L a  D ir e z io n e .
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Conferenze di Padre Oldra sullo Spiritism o.

II Padre gesuita Antonio Oldrk ha tenuto recentemente nella Chiesa 
di S. Ambrogio di Genova una conferenza sullo Spiritismo, la quale puo 
considerarsi una esposizione riassuntiva della sua opera or ora pubbli* 
cat a: Gli Spiriti. Crediamo opportuno darne un breve riassunto.

*
* *

Dopo avere rapidamente accennato alle origini dello spiritismo mo* 
derno, il conferenziere descrive i fenomeni, dai piu semplici movimenti 
del tavolo, ai piu complessi, intelligent e fantasmagorici. Tutti questi fe
nomeni sono veri o sono dei trucchi? II fallimento dello Spiritismo re- 
centemente strombazzato da certa stampa, e senza logica davanti alia 
evidenza ed alia realti dei fatti medianici. Quale parte vi abbia il trucco 
cosciente ed incosciente e difficile il dirlo. E certo pero che tutto non & 
trucco. Abbiamo le testimonianze di uomini colti, di scienziati di gran va- 
lore, di varie persone di credenza religiosa, e non solo del cattolicismo, 
che giurano sulla realty dei fenomeni. Lo stesso conferenziere € confessa 
con semplicitek > di credere all’oggettiviti delle manifestazioni media- 
niche, cosi come le ammette Padre Mainage. L’allucinazione collettiva, 
oltrechi rarissima, non si lascia fotografare, ed egli constato le negative 
fotografiche di fantasmi presentategli dal compianto dott. Imoda.

A parte il fatto che la falsiticazione non infirma la realty di una 
data merce, i prestidigitatori non possono riprodurre il fenomeno di 
uh tavolino che... « capisce ». E certi sedicenti trucchi son piu difficili a 
spiegarsi che lo stesso fatto spiritico. Una nobile crollata di spalle e una 
risposta facile, ma non scientifica. Cos'e questo complesso di fenomeni? 
Quali le cause?

Per gli spiritisti la causa k lo spirito dei trapassati. Gli spiritisti, 
osserva con ironia il conferenziere, hanno una speciale antipatia per la 
parola anima. Dopo una lunga dissertazione teologica egli conclude esclu- 
dendo in modo assoluto che possa trattarsi delle anime dei defunti.

Allora? Forze psichiche? Riverbero del pensiero? Effetti di un lavorio 
cerebrale? II pensiero in vibrazione si comunica al mtdium? Il medium 
legge nella mente degli astanti? Davanti a taluni fenomeni, come, ad
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esempio, allorquando il medium parla una lingua a lui ed agli astanti af- 
fatto sconosciuta, la suggestione mentale e impossibile ad ammettersi..- 
Telepatia? come? Mistero! Iperestesia sensoria? Parolone, solenne follia! 
Bilocazione fantastica? L’anima e una e non si sdoppia (!).

Trattasi forse, secondo le teorie dei teosofi, del perispirito alia di- 
pendenza della < volonti » coll’aiuto del < fluido universale »? Ma se 
questo esiste ed e a disposizione degli spiritisti, a che cosa serve il 
medium ?

Cosi l’esistenza del fluido umano che abbia il potere di agire su 
altre persone, e un’ipotesi, ma la prova manca ancora: ne dimostrazione, 
ne prova; semplice ipotesi prescientifica. Subcoscienza o subliminale do- 
tati di attivitk sorprendente? Anche questo un sogno! La personality 
umana e unica. Modificazione della coscienza? Altra fola scientifica!...

*$ $

La conferenza durava da un’ora e molti si chiedevano come l’ora- 
tore avrebbe concluso dopo le piu o meno convincenti esclusioni di tutte 
le ipotesi teologiche e scientifiche. Vivissima ne era 1'attesa. E la con- 
clusione venne e fu una vera delusione. Tutto e da ascriversi... all'essere 
malvagio !

Come? perche? Mistero! (per servirmi anch’io del linguaggio deilo 
stesso conferenziere). Nessuna preparazione e nessuna dimostrazione.

L’Essere malvagio e proclamato dal pergamo a mo’ di dogma, di 
fronte al quale, anzi, appunto perche tale, i fedeli debbono inchinarsi.

Il dott. Crosta ha almeno tentato nel suo libro < Nei misteri del 
mondo >, la dimostrazione teologica dell’opera di Satana in tutti i feno- 
meni spiritici, dimostrazione che fa sorridere se si pensa alle comunica- 
zioni medianiche che si leggono, p. e., nel « Libro degli Spiriti » di Allan 
Kardec, o ne « La Survie » della Nogerrath, o nell’ « Apres la mort » del 
Denis, o alia drammatica conversione dello Stainton Moses come risulta 
dal suo libro < Insegnamenti Spiritici >.

Ma il Padre Oldri, si e ben guardato dall’approfondire la sua tesi 
demoniaca; eppure non doveva temere il contradditorio!....

Sicche aveva ben ragione un certo signore, il quale, uscendo dalla 
Chiesa di S. Ambrogio dopo la conferenza di Padre Oldri, esclamava: 
« Prima non lo era, ma ora sono anch’io spiritista ».

E . M a r i n a .
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Papas: A B C  Ulustr£ d’Occultlsme (i).

Nella pregevole e utile biogratia del Papus che precede quest’opera, 
C. de Brhay avverte che il manoscritto era terminato alio scoppiare della 
guerra, ma che, per vicende editoriali connesse alia guerra medesima, 
esso esce per le stampe soltanto oggi, sei anni dopo la morte delPAutore. 
Non si tratta dunque della nuova edizione di una delle tante opere ana- 
loghe di Papus, ma di un lavoro affatto nuovo, la cui natura e definita 
esattamente, oltre che dal titolo, dal sottotitolo: Primi elemcnti di studio 
delle grandi Tradizioni iniziatiche. II carattere introduttivo e volgarizzativo 
non deve tuttavia trarci in inganno circa la mole del volume: un in 40 
d’oltre quattrocento pagine. L’opera e divisa in cinque parti (Egitto, Tra- 
dizione, Scienza attuale e Scienza antica, Dottrina, Scienza occulta rive- 
lata) nel corso delle quali il Papus esaurisce tutto il complesso delle 
Scienze Ermetiche.

Conformemente alia mentalita dell’A., in questo A B C  gli elementi 
rituali, simbolici, pratici, prevalgono su quelli filosofici edetici; vi abbon- 
dano gli schemi, le notizie curiose ed erudite e sopratutto le illustrazioni, 
alcune delle quali, specie quelle relative ai fenomeni medianici, per voler 
essere, forse, chiaramente volgarizzatrici, peccano di troppa ingenuita. Cib 
non significa, s’intende, che questa opera postuma non abbia, come altre 
opere dell’Encausse. mold pregi e non possa contribuire alia diffusione 
di suggestive dottrine e credenze tradizionali.

H. Durville: La Science Secrete (2).

Un’opera analoga a quella or ora descritta del Papus, sia per la na- 
tura e lo scopo che si propone, sia per la mole (sono quasi mille pagine 
in 4“) e questa Science Secrete del Durville. Pero in essa prevalgono gli 
elementi filosofici ed etici, talche puo essere considerata come un utile 
complemento dell’ A B C  del Papus. Tale intonazione generale dell'opera 
si rileva dalle seguenti parole introduttive:

-Semplici curiosi, e voi che cercate il potere brutale, il dominio; 
che cercate in questi studi iniziatici il mezzo per saziare passioni, odi, 1

(1) P aris, D orbon-Ainc, 199a. 

(a) P aris, D urville , 1993.
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amori, ambizioni, rancori; che cercate il guadagno materiale; sventurati • 
che avete sofferto e non avete ancora saputo perdonare, questo libro non 
e per voi. Queste sono pagine d’amore e d’altruismo».

La prima parte comprende la trattazione storica e teorica delle 
«Grandi correnti iniziatiche dalla Cina vetusta ai giorni nostri * ; a in pi 
capitoli dedicati alia Cina, India, Egitto, Grecia, Palestina, Cristianesimo, 
Gnostici e, per i tempi propriamente moderni, alia Massoneria e all’Erme- 
tismo. Le dottrine di queste varie categorie sono esposte sistematicamente 
nel loro duplice aspetto: exoterico ed esoterico.

La seconda parte, teorico-pratica, tratta dell’ < educazione di se stessi 
e dell’applicazione dei dati iniziatici alle necessity attuali >: la via dell’ini- 
ziato, la fede, i cicli, l’amore, la forza vitale, il pensiero, il sentimento, 
il silenzio, l’intuizione, l’evoluzione, Dio. Come abbiamo detto, questo 
vasto compendio di filosofia esoterica rivela nell’A. 1’intento di avvalorare 
gli elementi etici della tradizione occultistica, e come tale merita un par- 
ticolare richiamo.

Scrittori cristianl antichi (i).

Pregevole raccolta dei piu antichi documenti intellettuali e morali 
del Cristianesimo intorno ai quali l’ignoranza della maggior parte degli 
uomini di cultura in Italia e quasi indescrivibile. E si noti che, a parte 
il loro sommo valore storico, queste opere del Cristianesimo primitivo 
presentano una loro bellezza spirituale che supera per splendore d’intui- 
zione e di forma, gran parte della letteratura mistica moderna la quale 
consciamente o inconsciamente, nella sua parte migliore non & che una 
ripetizione di quegli antichi motivi. La raccolta, diretta da E. Buonaiuti 
comprende, fino ad oggi, i seguenti volumetti: Lettera a Diogneto; La 
Passione delle Sante Perpetua e Felicita; Bardesane: Il Dialogo delle leggi 
dei Paesi; Lattanzio: La Morte dei Persecutori; Frammenti gnostici. Partico- 
larmente interessante e per noi quest’ultimo volume, curato dal Buonaiuti, 

'lo raccomandiamo a tutti coloro che desiderano approfondire seriamente, 
non in base alle elaborazioni fantastiche di certi occultisti, ma su quella 
critica dei testi, delle fonti, della cronologia, i sistemi di Basilide, di Valen
tino e degli altri maestri maggiori e minori della Gnosi.

S£dir: Les sept Jardins Mystiques (2).

L’A., sottile e profondo mistico, definisce questa operetta come € un 
piccolo manuale sugli itinerari deli’nomo a Dio, sull’itinerario cristiano 
e, nel corso di questo, suite vie piu strette del misticismo cattolico e del 
discepolato perfetto >. Dopo avere esposto le essenziali caratteristiche dei 1

(1) Roma, I.ibrcria di Cultura, 1923-33.
(3) Sottevillc-lez-Rouen, Lcgrand, 1933, 2* edizionc.
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metodi mistici non cristiani in confronto a quelli cristiani, il Sedir si 
appella al genuino insegnamento del Vangelo dal quale scaturisce un 
metodo mistico che raduna in sc la semplicita e 1’unita: < Sentire, pen* 
sare, volere, agire, sono per il Cristo un sol gesto, un sol fatto. Materie, 
forme, specie, essenze, sostanze, eteri, dei, demiurgi sono per il Cristo 
una sol cosa: la Vita. La nostra coscienza procede per atti successivi: 
percepisce, classifica, sintetizza, immagina; ma Gesft non si rivolge tanto 
all’una o all’altra delle nostre facolti, quanto a tale coscienza centrale. 
Viene a noi dall’uniti, ci mostra l’unita, si esprime col linguaggio del* 
l’un iti».

P. Flambart: Tables des Positions plandtaires (1).

Proseguendo la sua opera, inspirata al concetto che I’astrologia ha 
un proprio contenuto scientifico, il Flambart pubblica questo nuovo vo 
lume, il quale contiene « le diverse posizioni planetarie di dieci in dieci 
giorni • ed e destinato a sostituire le comuni « efiemeridi » dall’anno 1801 
al 1923 incluso. In altre parole vuole essere, codesto, un manuale delle 
essenziali referenze che occorrono agli studiosi di questa particolare di* 
sciplina, L’A. ha aggiunto alle tavole le nozioni elementari di tomografia, 
relative tanto al sistema reale del cielo quanto M'apparente.

Oott. L. O raux: Initi£ (2).

Il suo primo fortunato romanzo occultistico: Reincarnt, ha indotto l’A. 
a scriverne altri e precisamente : Hants e quest’ultimo : Initie, che ci limi- 
mitiamo. a registrare, non tanto perche la letteratura esuli integralmente 
dalle finaliti della rivista, quanto perche, mentre riteniamo oggetto di 
considerazione e di studio i motivi « subliminal! > che concorrano a 
un’opera d’arte, in modo spontaneo, come un’espressione delle realti della 
vita, non possiamo approvare i romanzi a test, anche se composti dagli 
autori col lodevole intento di « far della propaganda > poiche tali opere, 
sostanzialmente, non riescono che ad aumentare la confusione tra fatto 
e fantasia, tra scienza e fede, a detrimento di coloro che si sforzano di 
epurare i fatti onde stabilire su dati specifici la dottrina spirituale.

J. B ricaud: I primi element! di Occultismo (3).

Manualetto illustrato, utile per coloro che vogliono formarsi un’idea 
rudimentale, ma complessiva, di questa antica disciplina. Il competente 
traduttore, Pietro Bornia vi ha fatto numerose aggiunte che particolar- 
mente interessano lo studioso italiano.

(1) Paris, Chacomac, 1933. 
(3) Paris, Cr&s, 1933.

(3) Todi, Atan6r, 1933.
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G. Mazzini: Dover! deM’Uomo (i).

E opportuno segnalare questa popolarissima e nello stesso tempo 
decorosa ristampa del testo integrate del celebre libretto. In questi Do- 
vert, Mazzini compendio la sua dottrina sociale per combattere il mate- 
rialismo del quale gia a quel tempo (i860) si intravvedevano i frutti ve- 
nefici. Purtroppo la parola dell’Apostolo non fu ascoltata, ma in questi 
ultimi anni essa risorge dalle rovine del materialismo, in tutta la sua 
purezza, nella sua mirabile potenza, informata alia tradizione spiritualista.

J. W ebster: II Diavolo Bianco o Vittoria Corombona (2).

Largo contributo pu<> dare alia conoscenza storica della nostra ri- 
cerca l’analisi critico-scientifica della letteratura in quanto questa testi- 
monia le credenze dominanti in una data epoca e talvolta anche illustra, 
con le intuizioni del poeta, fatti e verita che costituiscono l’oggetto della 
nostra indagine. Emulo di Shakespeare nel valersi ampiamente del su- 
bliminale per le proprie tragedie fu il suo contemporaneo e connazionale 
Webster. In questa famosa tragedia, magistralmente tradotta daL. Gam- 
berale, l’azione si svolge in uno sfondo di manifestazioni sovranormali. 
E vi sono in essa frasi che, nella speciale concisione propria ai poeti, 
sintetizzano in iscorcio una complessa visione filosofica. Uno dei perso- 
naggi di questo fosco dramma pronuncia, morendo, tali parole: «Ora 
cessiamo di morire morendo! *, ri'sonanza delle dottrine platoniche e 
cristiane.

L a R edazioke.

(1) Roma, Cooperative « Pcnsiero e Azione >, 193a. 

(3) Agnone, Tipografia Sammartino Ricci, 193a.
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Dal sig. Giulio Guerrieri, Presidente del Comitato Nazionalt esecutivo 
dell' Qpera NazionaU Assiztenza Soffertnti Redenzione Colpevoli, riceviamo 
e ben volentieri pubblichiamo:

Fondato dz\Y Opera Nazionale Assistenza Sofferen ti Redenzione 
Colpevoli, e sorto a Roma, ma si e stampato e si stampa a Vol- 
terra. un nuovo organo della beneficenza: Redenzione.

II titolo di questo periodico porge gia da solo una idea dell’im- 
menso programma che esso si propone di svolgere, ma e oppor
tune che questa idea sia chiarita, e d’uopo che essa sia ben pre- 
cisata a che possano essere comprese da tutti le alte finalita di 
Redenzione, Esso non e un bollettino e tanto meno uno di quei fogli 
volanti che vedono una volta tanto la luce: esso e l’organo fiero e 
sincero della beneficenza : e il Periodico dell’£?. N . A . S. R . C. 
e degli Istituti di cultura popolare e d'educazione civile e sociale, 
che ogni giorno vengono a lui, riconoscendo la nobilta del suo 
programma. Redenzione vuole in primo luogo (come lo vuole — e 
owio —  l ’Opera che l’ha fondato) che una nucfva corrente benefat- 
trice sorga sulla grande scena del mondo, vuole che questa corrente 
si propaghi fino nell’intimita di coloro che — avviliti dalle umane 
sventure —  piu non sentono la forza di sorreggersi; vuole infine 
che essa penetri nel buio delle celle orrende, ove agonia che non 
ha tregua, tortura l’anima dei vacillanti nelle tenebre della segre- 
gazione, per infondere nei cuori dei redimibili un raggio di spe- 
ranza, una parola che inciti alia riabilitazione e li restituisca alia 
societa rigenerati e forti.

Sarebbe assurdo pero il pensare ai dolori dei carcerati, il cer- 
care con tutti i mezzi di alleviare le sofferenze di coloro che sono 
sinceramente pentiti, senza, in pari tempo, occuparsi della societa 
che li attende alia soglia della galera per oltraggiarli e vilipen- 
derli. E Redenzione di questo vuole interessarsi e si interessa.

li d’uopo infatti che questa societa dolorante sia alfine affra* 
tellata nella catena delle sventure, in modo che il carcerato che 
esce dal terrore delle prigioni nen sia il rognoso scacciato ed av- 
vilito, non sia il germe velenoso che incute spavento, ma sia
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l ’uomo riabilitato, l ’uomo nuovo che nella gran via della vita va 
cercando il pane: e d ’uopo che questo pane non sia negato, che 
la porta dell'onore non sia chiusa in faccia a chi in un momento 
di estrema incoscienza cadde nel fango. Se dei casi eccezionali ci 
trascinano di fronte a delinquenti di nascita, a malvagi per natura, 
la giustizia seguira il suo corso (ed in questo caso —  giova il 
dirlo —  Redenzione non implora nessuna pieta) allontanando dalla 
societa coloro che si sono resi indegni di appartenervi: per i casi 
eccezionali, eccezionali misure preventive, ma in generale il sof- 
ferente (chi di noi non e un po’ sofferente ?) non ha il diritto di 
scacciare il disgraziato che la fatalita ha colpito col marchio del 
l ’infamia, tenendolo per tutta la vita in una condizione che preclude 
ogni via di riabilitazione.

Ma il programma di Redenzione non si ferma con questo punto 
che del resto, non 6 in utile; esso risente l ’impulso dell’Opera che 
l’ha fondato e spinge le sue ricerche del male nei siti piu recon- 
diti, per liberare l ’umanita da qualsiasi veleno che la torm enta: 
esso e conscio delle sue alte funzioni sociali e vuole (coll’affermarsi 
nel campo della beneficenza nazionale) impostare i problem] di 
sociologia su cardini che ne permettano una piu pronta e piu 
duratura risoluzione. Il campo della beneficenza e vasto e non man- 
cano i mezzi per rendersi utili all'umanita, ma se e vero che in 
ogni ramo riscontransi Istituti e persone votate al bene del pros- 
simo, purtroppo si deve riconoscere che ogni persona od Istituto 
ha teorie divergenti, che manca un accordo, una unione di forze 
benefiche che formino come una vastissima diga contro il dilagare 
di ogni male. £  Redenzione si propone di unire in un unico am- 
plesso benefico, i dissidenti per qualsiasi ragione, si propone di 
saldare queste forze oggi frazionate. onde ottenere il maggiore 
possibile rendimento della loro azione di bene.

Moltissimi Istituti, compresi dell’altissimo compito di Reden
zione, hanno inviato al medesimo il loro pieno consenso, promet- 
tendo di sorreggerlo e di diffonderlo.

Ji noto, dolorosamente dobbiamo riconoscerlo, come in Italia 
scarseggino dei veri ed illuminati lavoratori sociali, ma Redenzione 
si propone di trovarli e di interessarli alle opere assistenziali, ed 
i suoi resultati saranno soddisfacenti, perche e sperabile che la 
grande maggioranza dell’intellettualita senta finalmente il bisogno 
di sublimarsi nella coltivazione dello spirito.

& d’uopo infine che sia coscienziosamente curata nelle fami- 
glie e nelle scuole l ’educazione del fanciullo, se non si vuole che
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l’umanita di domani debba essere peggiore dell’odierna, ed a que- 
sto proposito occorre sopratutto divulgare i ’istruzione popolare, 
oggi limitata e non sufficiente alio scopo, della qual cosa Reden
zione si occupa, convinta che trattasi di uno dei piu gravi e dei 
piu urgenti problemi sociali.

Non crediamo inutile l ’affermare che Redenzione e sopratutto 
apolitico ed aconfessionale. L e sue qualita di organo propulsore 
della beneficenza, impediscono al medesimo ogni partigianeria per 
qualunque partito, per ogni confessione.

Non evadendo dai principt di amore per la Patria nostra e 
per la nostra Religione che e quella di Cristo, Redenzione off re 
a tutti il modo di contribuire alia sua vasta opera di rigenerazione 
sociale, nel senso che ogni persona, ogni Istituto che sia vera- 
mente animato da sentimenti altruistici e non dallYo egoista, pud 
trovas posto nelle sue colonne, aperte ad ogni opera di vera ed 
illuminata bontit.

t
E consolante che ogni giorno giungano ad esso parole di inco- 

raggiamento ed altissime adesioni da eminenti prelati, nonche da 
personalita del Governo, delle Scienze, delle Lettere. fra le quali 
e degna di speciale menzione quella di S. E . Mussolini, Presidente 
del Consiglio dei Ministri, che, ringraziando dell’omaggio di R e 
denzione, di buon grado accetto di far parte del Comitato Nazio-

che personalita altissime di ogni tendenza accorrano o siano ac- 
corse a lui, riconoscendo nei suoi principt qualcosa che e superiore 
ad ogni lotta partigiana, qualcosa che sfugge dal campo del ma- 
terialismo per giungere nelle nobili sfere della spirituality, qualcosa 
che tende alia unificazione delle opere Pie disgregate, alia reden
zione spirituale del carcerato, alia prevenzione della delinquenza, 
all’abbattimento infine di tutte le forze del m ale(i).

( i)  Inviare abbonamenti e quote di sottoscrizione al rag. Nicola Valcnza, Direzionc 
del Penitcnziario di Volterra. Per i 18 numcri del I 9a3 : Abbonamento sottoscrittore, 
L.. 50 ; sostenitore L. ao ; comune L. 10; con diritto a premi.

Propriety letteraria e artistica. 1 a - 5 - 1 9 2 3  A n G . M a r Z O R A T I, d i n t t . respont%

ROMA — Societa Anonima Poligrafica Italiana - Via Uffici del Vicario, 43 — ROMA

nale Onorario d ell'0 . N . A . S, R. C .

£  consolante, e Redenzione puo esserne fiero ed orgfoglioso

G i u l io  G u e r r i e r i .
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L U CE  E O M B R A
L a  D irezione rispondc d e ll’in d irizzo  generate delta R ivista  

ma lascia lib eri e responzabili nelle loro afferm azioni i  sin goli Collaboratori.

A PROPOSITO Dl « POLIPSICHISMO >

Per spiegare quelle apparizicni si potrebbe infine 
fare appello anchc al fatto che la difjerenza f r a  co ln i 
che ha vissnto e co lu i che vivc non e assolu ta , poiche | 
nell’uno si h manifestata, c nell’altro si manifests, una / 
sola c medcsima volonti di vivcrc ; cosicche un vivente, 
procedendo in via retrospettiva, potrebbe mettere in | 
luce renjiniscenze, che sembrerebbero inveeej^affigurare j 
comunicazioni di un defunto. Schopenhauer. "

Debbo vivamente ringraziare l ’ illustre amico Ernesto Bozzano 
per il cortesissimo articolo ch’egli ha voluto scrivere, nell’ ultimo 
fascicolo di questa Rivista, intorno al mio recente libro Meta• 
psichica moderna (i). E non tanto lo ringrazio per le lodi —  ve- 
ramente troppo immeritate — quanto per le osservazioni critiche, 
molto interessanti ed istruttive, come tutto cio che da quel distinto 
spirito proviene.

Tali osservazioni mi porgono il destro di chiarire un poco il mio 
pensiero a proposito di quel « polipsichismo » che per ora consi- 
dero l ’ idea fondamentale della parte teoretica del miosuddetto la- 
voro, non ancora invalidata, secondo me, dagli appunti del Bozzano.

Anzitutto tengo a dichiarare —  come in parte lascia inten- 
dere, del resto, anche il Bozzano stesso —  che il mio « polipsi
chismo » non & affatto da identificare senz’altro con la ipotesi delle 
« creazioni psicofisiche collettive » gia proposta da qualche altro 
autore, come ad es. dall’ Ochorowicz. E su questo, cio£ sugli aspetti 
molto specifici della ipotesi mia rispetto a quelle degli altri, diro 
alcune parole piu innanzi.

Qui debbo dire, invece, che alle due principali obbiezioni del 
Bozzano credevo di avere gia risposto in precedenza. In effetto, il 
Bozzano mi oppone due sole considcrazioni sostanziali (pagg. 109 1

(1) Vedi Luce < O m bra, annata corrente, p. 104 e seg.
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e i i o  della Rivista): « gli innumerevoli esempi in cui il medium 
esperimenta da solo », ed il fatto asserito che gli « spiriti-guida » 
si siano mantenuti « costantemente identici » a se stessi, non ostante 
il continuo trasformarsi del circolo (casi della Paladino e della 
Piper), e il ridursi del circolo alia sola persona del medium (caso 
dello Stainton Moses).

A  pag. 285 del mio volume, io d icevo:

La supposta dissociazione psichica dei singoli a favore del com- 
plesso... nelPuomo... si avvera con tutta probability in proporzioni molto 
variabili, a seconda delle persone, dei momenti, ecc. Mentre si pud im- 
maginare un minimum di « psichismo dissociato », per ottenere determi- 
nati efietti. Potra il medium optrare talvolta da solo: ma potra invece aver 
bisogno di altri che lo secondino, ecc.

E a pagg. 286-287 :

Questa intelligenza (medianica] resterebbe comunque piu o meno 
permeabile alle intelligenze altrui, ed alle altrui emozioni, specie sub- 
conscie — a cominciare da quella del medium. Donde la frequertte tipicitH, 
per esempio rispetto al medium, di molti fenomeni medianici, ecc.

E, infine, a pag. 289:

Talvolta puo benissimo avvenire che il solo medium abbia dato luogo 
al • parto psichico »; e questo pud essere anche piu o meno abortivo. 
Cosi, come nelTa produzione di « fantasmi » teleplastici, questi possono 
essere semplici brandelli, a forme appena umane.

Quella idea del « parto psichico » l'avevo un poco spiegata, 
nella precedente pag. 288, e nel medesimo tempo avevo prevenuto 
senza saperlo la unica conclusione concreta che il Bozzano mi op- 
pone, la dov’egli mi avverte che quanto io avrei dovuto dire sa- 
rebbe stato questo: « che la personality medianica in funzione 
utilizza at propri scopi i l  psichismo dei presenti, cosi come ne uti- 
lizza la volonta, dominandola » (pag. 111 della Riv.|. Or ecco cio 
che precisamente io scrivevo a tale proposito: Il

Il travaglio di parturizione [medianica] rivela, secondo me, il proce- 
dere di una dissociazione psichica (ed eventualmente anche fisica, con 
emissione di « sostanza » medianica non ancora visibile) ben piu pro- 
fonda di quella che ha luogo nei noti casi delle « personality plurime »
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non medianiche. Di una dissociazione, cioe, capace di liberate valeme 
psichiehe tanto attive, da poter agire perfino su psiekismi altrui, e trarre da 
essi eventuali contributi, per la forraazione della • personality medianica » 
essenzialmente nuova.

131

Mi scuso presso i lettori per la triplice auto-citazione sue- 
sposta, cbe mi e sembrata indispensabile onde mostrare questo: 
che, se l ’ italiano non m'inganna, l ’amico Bozzano ed io diciamo, 
con parole poco diverse, le precise medesime cose. Dal che con- 
segue che, quegli argomenti opposti a me dal Bozzano trovandosi 
perfettamente d’accordo con la mia tesi, egli non pud dimostrare 
con essi che la tesi e sbagliata. Ma siccome altri argomenti egli 
(Taltra parte non pud trovare, ne consegue ulter jormente che l ’amico 
Bozzano con la logica e con la dialettica non pud comunque di
mostrare i miei presunti errori di non-spiritista (o, forse piu esat- 
tamente, di agnostico riguardo alio spiritismo).

E  cosi e di fatto: il che quadra perfettamente con l ’afferma- 
zione del Bozzano di « non essere mai stato confutato » (pag. 111). 
La sua tesi (che e quella spiritica), non si pub ne si potra mai 
« confutare ». Si pud soltanto credere, o non credere, ad essa. Ma 
cid non ne aumenta in alcun modo quel valore « scientifico » al 
quale il Bozzano sembra tenere (mentre io poi non so se in cid 
egli abbia ragione, dal suo punto di vista; ma questo e un altro 
capitolo ancora). E  similmente, neanche la tesi mia, pud essere 
« confutata »: ne per questo la mia tesi e piu « scientifica » di quella 
del Bozzano. Per la « confutazione » dell’ una o dell’altra di quelle 
due tesi occorrerebbe un fatto —  uno solo —  che ne dimostrasse 
la rispettiva falsitb. E  un tale fatto  io non potro mai contrap- 
porre alio « spiritismo » del -Bozzano, cosi com'egli non potra mai 
contrapporlo al « polipsichismo » mio: perche un tale fatto non esiste.

Ma non e con questi presunti tentativi di « confutare » una 
tesi, che si pud far cammino. Tutte le tesi sono possibili a priori. 
Si tratta solo di vedere quali di esse siano piu o meno attendibili, 
da un determinato punto di vista. E su questo « punto di vista » 
occorre mettersi bene d’accordo.

Io li rispetto tutti, g li umani punti di vista. Ma ho bene il 
diritto di sceglierne, di volta in volta, utto, per osservare la na* 
tura, e ragionarvi sopra. Orbene, se io scelgo quel punto di vista 
che si usa chiamare « scientifico » (e che del resto non presumo 
affatto « superiore » agli altri molti possibili; per cui l ’amico Boz
zano da parte mia non deve certamente temere quell’ « impanca-
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mento » ch’egli mette a carico degli scienziati, verso la fine del 
suo scritto), se io scelgo, dico, il punto di vista * scientifico », 
debbo attenermi sopra tutto ai fatti, per quanto possibili « nor- 
mali », della suddetta natur.i. E  debbo cercare d’ inserire nei fatti 
« gia noti », quelli « non ancor noti », cioe non ancora classificati; 
per modo da lasciare completa, sempre per quanto possibile, la 
reciproca « coerenza » dei fatti tutti quanti. Salvo poi ad escogi- 
tare anche nuovi criterii: ina soltanto allorquando io dovessi rico- 
noscere la impossibility della « coerenza » ulteriore mediante i cri
terii gia usati. Beninteso (tengo a ripeterlo ancora)* si possono 
assumere anche altri e diversi m etodi: ma se si vuole, cid che 
non e punto necessario, fare della cosidetta « scienza », il metodo 
£ quello, e fuori di quello, si scantina.

Orbene, il procedimento consueto dello « spiritismo » non e, 
secondo me, « scientifico », sopratutto perche lo spiritismo stesso 
(peccando, forse, soltanto d ’ intempestivita, o di precipitazione: ma 
questo e il meno che si possa dire, ritengo), tende a spiegare 
I’ ignoto mediante I’ ignoto, vale a dire il « supernormale » mediante 
la « sopravvivenza ». Ne vale, a questo punto, rispondermi (come 
credo che volentieri farebbe subito l’ illustre Bozzano):ma, ve l’ ho 
gia detto a proposito delle premonizioni, noi non aifermiamo che 
il fatto spiritico sia sempre coevo del fenomeno metapsichico; rico- 
nosciamo anche benissimo il cosidetto « animismo » quale parziale 
ipotesi di lavoro, ecc.

Secondo me, a tale presunta risposta dello spiritista va repli- 
cato cosi: i°), si prende atto che, per una parte della metapsi- 
chica, voi signori sentite il bisogno di una interpretazione pura- 
mente biologica, cioe « coerente » con le cose del bios, vale a dire 
della vita, e non della morte; 20), a parita di condizioni, vale a 
dire con pari presunzione d’ insufficenza euristica, od esplicativa 
(rispetto a tutta la fenomenologia medianica) tanto a carico della 
interpretazione aberrante riguardo alia vita « nota », quanto a ca
rico della interpretazione coerente con la medesima, si ritiene le- 
cito ed anzi doveroso di cercare anzitutto fin  dove si possa giun- 
gfre davvero, mediante coraggiose ma sempre « coerenti » estensioni 
della interpretazione biologica; 30), per far questo, si propone di 
fare un poco di cammino insieme; ma lasciando provvisoriamente 
in disparte del tutto quell’eventuale —  anzi per me improbabile —  
punto d’arrivo ultra-biologico, post-mortale, che voi signori met- 
tete invece, in modo piu o meno esplicito, a base di tutto, anche 
se accettate talvolta qualche altra « spiegazione > intercorrente.
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♦* *

S ’ intende che ognuno e liberissimo di respingere quella mia 
pro post a di « fare un poco di cammino insieme » con me. Ma se 
qualcuno l’accetta, bisogna ch'egli si rifaccia indietro di parecchio: 
sacrificando in blocco (per cominciare) tutte quante senza eccezione 
le presume rivelazioni, dimostrazioni, e identificazioni spiritiche. 
Infatti, queste sembrano, ed eventualmente sono, « coerenti » sol- 
tanto con quella determinata forzione di fatti piu o meno bene 
osservati, che possono servire (se pur solo in apparenza, come piu 
oltre diro) alio « spirftismo ». Ma non sono * coerenti » con tut to 
quanto i l  lomplcsso dei fatti nei quali anche lo spiritismo necessa- 
riamente si muove. sebbene assai spesso cio sia dimenticato. Poiche, 
invero, anche le piu trascendentali rivelazioni « spiritiche > hanno 
luogo soltanto e sempre la dove sono dei vivi; presenti, prossimi, 
o lontani, ma vivi. Senza vita, niente metapsichica, e percio niente 
spiritismo. Per cui anche lo « spiritismo », se vuol cercare la 
« coerenza » completa, deve rifarsi dalla vita, come punto di par- 
tenza, e non dalla morte.

Quanto al punto darrivo, ecco qua: se dopo aver dato fondo 
a tutto lo scibile biologico, e percid anche psicologico, si trovera, 
nettamente, che rimane un residuo non coerente con quello scibile, 
nonche di natura tale da farlo ritenere, con forte presunzione, « spi- 
ritico », allora e soltanto allora diremo tutti (me compreso): « per 
la coerenza reciproca dei fatti biologici tutti quanti, non basta piu 
il criterio b iologico*. E, occorrendo, rifaremo allora dalle fonda- 
menta scienza e magari filosofia —  come gia fanno fin d’ora (con 
zelo un poco prematuro) alcuni « filosofi » specialisti di cicli co- 
smici pieni di drammatici particolari.

Ma di parlare di quel mirabile « punto d’arrivo » sara tempo, 
forse, per i nostri nipoti. Accontentiamoci piu modestamente, per 
adesso, del « punto di partenza »; il quale del resto e pieno di cose 
non meno mirabili, sebbene consuete, o addirittura « com uni». 
E non si creda che sia roba da poco, Tosservazione spassionata 
ed approfondita delle cose consuete! Chi voglia tentarla dovra pas- 
sare, presso alquanti « spiritualisti », per un gretto adoratore della 
« scienza » e dei suoi « castellucci di carta*, come li chiama il 
Bozzano: e, nel contempo, passera invece per « mistico » presso 
alquanti scienziati. Una sorte invidiabile, —  che potra dunque 
toccare anche a me. Ma pazienza! Io dico quello che penso.



I

E penso die la suddetta osservazione spassionata insegna due j
o tre cose interessanti. Anzitutto insegna che bios e psyche sono j!  
concetti correlativi, e che vi e sempre « p.siche » la dove vi e 
« vita ». E nel medesimo tempo insegna che il qualsiasi concetto 
che alcuno voglia farsi di un organismo di qualsiasi grado, e neces• 
sariamente « polizoico », e percio « polipsichico ». E  infine, che le 
facolta o dimensioni (quest’ ultima parola presa in senso matema- 
tico, non volumetrico) di un organismo qualsiasi rispetto ad un 
altro, sono superiori, o « supernormali », precisamente col crescere 
della complessita organica, cioe polizoica e polipsichica, dell’orga- :
nismo stesso. |

Ecco, invero, una lunga via da percorrere, per giungere fino i
al « supernormale » medianico, vale a dire fino al « supernormale > j
di un particolarissimo caso della vita: ma e comunque una via che 
si svolge sempre a traverso la vita medesima, ed in coerenza con 
tutti g li altri < casi » di essa. !

Orbene, lungo quella via si scorge assai presto (pur di tenere 
aperti, con gli occhi del corpo, anche quelli della mente) che il 
polipsichismo e una cosa molto tipica del bios, anche alPinfuori 
dei « semplici » fatti orgauici, vale a dire dei fatti del metabo- 
lismo e dell’accrescimento. V i sono cioe dei fenomeni molto dif- 
fusi, ed altri piu rari, che parlano tutti a favore dell’ ipotesi di un 
certo quale « polipsichismo » in senso piu stretto, e nel contempo i
piu speciale. Sono quei fenomeni che fanno necessariamente pen- 1
sare ad una specie di reciproca < cessione » di psichismo fra orga- |
nismi diversi; dal la quale cessione (accompagnata spesso, ma non |
sempre, dal visibile contatto fisico) risulta qualche cosa di nuovo: 
un prodotto per eccellenza (e non una semplice somma), un^« si- 
sterna » nuovo, —  una « persona » polipsichica nuova rispetto alle j
parti componenti, che sono altrettanti enti autonomi, vale a dire 
« individui » capaci di autonomia.

Per citare uno solo di quei fatti, che pero e tanto grandioso 
da includere in se le condizioni essenziali di tutta quanta la vita, 
cosi com’essa si e sviluppata sulla Terra, faro cenno della sim• 
biosi: la piu misteriosa, la piu « psichica », e la piu fondamentale 
premessa dell’afifermazione organica. Senza simbiosi, vale a dire, 
nel nostro linguaggio, senza polipsichismo interindividuale, nessuna 
possibility di tale affermazione! Ogni organismo b necessariamente >
collegato ad un altro, a molti altri, anche all* infuori dei visibili ,
contatti della contiguita fisica: ogni organismo e collegato agli 
altri mediante i contatti senza numero della contiguita psichica: e !
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piu particolarmente, alcuni organismi formano con altri, anche di 
specie mclto diverse, « sistemi » nuovi, nei quali troviamo i rap- 
porti reciproci piu varii, lungo una scala che va dal parassitismo 
alia mutuality e viceversa. Ognuno di questi « sistemi > nuovi e a 
sua volta, in un certo senso, un organismo supra-ordinato: e per- 
tanto e anch’esso un sistema polizoico e polipsichico. Ma per con- 
correre a formarlo vi e stata, necessariamente, cessione di psichismi 
singoli al psichismo collettivo. Cio si applica, sem pre.a gualsiasi 
comunita organica: le societa umane sond escmpi altrettanto validi 
quanto le societa microrganiche. Si pensi alle facolta e dimensioni 
(di ogni genere) della nazione rispetto al singolo cittadino; si pensi 
alle possibility « supernormal » tanto imprcssionanti di quella mi- 
croscopica Baciilaria paradoxa che ho descritta nel mio libro, ri
spetto ai singoli frustoli di tale Diatomea. Cito due casi estremi, 
poiche qui non mi e possibile dilungarmi di p iu : chi voglia par- 
ticolari, si compiaccia di ricercarli nel mio volume antecedente, 
A lle  Fonti della Vita, ove ne trovera in abbondanza.

Beninteso, il rapporto « supernormale » del gruppo umano ri
spetto ai suoi componenti non t  idenlico a quello che intercorre 
fra le colonie dell'alga suddetta ed i singoli frustoli di essa; e 
nemmeno e identico al rapporto medianico. Sono, tutti quanti, si
stemi reciprocamente omologhi, cioe simili e diversi nel contempo. 
In che cosa consista questa omologia —  concetto che ritengo im- 
portante assai, e necessariamenle correlativo a quello di polipsi- 
chismo —  1’ ho detto diffusamente nella mia Metapsichica: ed ivi 
ho anche cercato di mostrare dove precisamente s ’ inserisca il « rap
porto medianico » nella scala organica, e com’esso nasca. Qui posso 
aggiungere soltanto questo: che, nella serie di tutti quei sistemi 
omologhi, la « forma » costante, cioe la loro simiglianza, sta nella 
pluralita e nella dissociabilita psichica; con dissociabilita cre- 
scente nel caso medianico. £  la dissociazione psichica, talvolta 
imponente addirittura, in questo ultimo caso, e un fatto notorio di 
osservazione.

*
* *

Come si vede, siamo alquanto lontani dalle « creazioni psico- 
fisiche collettive » dell’ Ochorowicz e di altri. Queste intuizioni, 
guadagnate in alcune sedute con qualche medium che sembri av- 
valorarle, sono di tipo estetico piuttosto che scientifico: il che non 
toglie che possano essere anche giustissime. Ma nel caso del « po-
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lipsichismo » che qui ci occupa, si tratta di ben altra cosa: e se 
intuizione vi e, devesi dire di tipo « scientifico». Questo per la 
forma. Quanto alia sostanza, la differenza e che il mio < polipsi- 
chismo », collegato alia corrispettiva «omologia », nasce fra i mi* 
crorganismi, e finisce (per ora) nelle sedute medianiche, senza mai 
uscire da quella tale desiderabile « coerenza » generale.

Detto cio, riprendiamo un momento in esame, sulla scorta dei 
fatti, gli accennati due appunti che il Bozzano mi ha mossi.

Cominciamo dal secondo: non ostante il frequente cambiare 
del « circolo », g li eifetti restano « identici a se stessi ». It ben si* 
euro l ’amico Bozzano di questa presunta identita? Per mio conto, 
e proprio qui che deploro la mancanza di quella vera indagine 
psicologica della persona medianica, cui accennavo parlando del 
fantasma della « K atie K in g s . Io scrissi, per l ’appunto, che in 
luogo delle < bubbole » sul presunto passato terrestre di quel fan
tasma sarebbe stato immensamente piu fruttifero un esame psico- 
analitico di esso. L ’ottimo Bozzano —  e mi duole di avergli fatto 
dispiacere senza volerlo —  si e piuttosto adontato di quelle « bub
bole ». Anzi, con le altre osservazioni gia elencate piu sopra, questo 
adontarsi del Bozzano chiude la scrie delle poche, cortesi opposi- 
zioni ch’egli mi ha fatte. Ritornerd piu oltre sul senso —  non 
avvertito dal Bozzano — che ho dato a quella incriminata parola. 
Qui voglio dire soltanto che della eventuale diversita intrinseca, 
cioe psicologica, di una qualunque delle « apparizioni » K atie K ing 
con altra precedente, nulla, purtroppo, sappiamo. Resta la pre
sunta identita estrinseca. Molto superficialmente considerata, questa 
potra sembrare, a ll’ ingrosso, constatabile. Ma non cosi sembro a 
quel buon osservatore che fu il Crookes: egli parla molto chiara-

...........  1 mente di differenze di statura, di fattezze, di espressione, di voce
• della _« K atie K ing », da una seduta a ll’altra. E  tali differenze, tal- 

volta sensibilissime, hanno avvertito tutti, chi piu chi meno, gli 
osservatori dei varii medium a materializzazioni: dal Morselli con 
la  Paladino, alia Bisson con la Eva.

L ’altro appunto del Bozzano —  apparentemente piu grave —  
riguarda il fatto che il medium puo anche operare « da solo». 
Ma e ben sicuro l ’amico Bozzano che si possa mai essere « soli » 
—  specie quando si ha la disgrazra di possedere un psichismo cosi 
profondamente dissociabile, da liberare quelle forti * valenze psi* 
chiche », avide di saturazione, delle quali ho parlato ? Che cosa 
possono significare pochi metri di distanza da qualche altro « psi
chismo », per uomini come il Bozzano, che credono al reciproco
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influsso di psichismi vivi a migliaia di chilometri 1’ uno dall’altro, 
e perfino all’influsso di psichismi vivi per parte di « spiriti » che 
stanno addirittura nell’al di la?

Per mio conto, io ritengo che se un medium fosse, in ipotesi, 
proprio solo nel mondo, egli non sacebbe piu medium, per defini- 
zione. Tutta la fenomenologia metapsichica concorre a darmi questa 
impressione. I primissimi accenni del « supernormale» psichico 
sono gia polipsichici. La piu elementare forma di « telepatia» 
banale implica gia uno stretto rapporto fra due o piu psichismi. 
Ed anche alquanti rapporti che potevano sembrare da « mente a 
cose », lo ha dimostrato l’Osty nella sua bellissima e recente opera 
La Connaissance supranormale, sono invece rapporti da « mente a 
mente ». Senza un altro psichismo col quale mettersi nello "spe- 
ciale~ rapporto (gia medianico, secondo me; o se si vuole, pre- 
medianico), il « chiaroveggente » non vede nulla. Questa e, ritengo, 
una importante scoperta: occorre tenerne gran conto. E cosi, per 
gradi, polipsichismo su tutta la linea — fino ai piu mirabili fan* 
tasmi personificanti.

Ma, vorra forse dirmi l'amabile mio contradditore, qui vi voglio! 
Proprio voi, che proclamate la bonta della vostra ipotesi perche 
fondata sull’osservazione, non vedete che quando il fantasma da 
segno di essere quel tale spirito di defunto, senza possibility per 
voi di metterlo in contraddizione con se stesso, ne di provare il 
contrario, e con alquante difRcolta logiche per ogni altra spiega- 
zione, come telepatia selettiva ed universale fra vivi, ecc., — non 
vedete che il buon senso v’impone di fondarvi allora su quella 
osservazione, solida e sana, per proclamare con scmplicita: « ma 
questo fantasma e probabilmente quello che dice di essere! ».

Io diffido moltissimo del « buon senso » e della.« semplicita ». 
E non gia per partito preso, sibbene a cose vedute. dopo alquanta 
esperienza. Se la ipotesi che lo spiritista mi richiede di fare, per 
quanto ardita, fosse « coerente » con tutto il resto del mio poco 
sapere faticosamente acquisito, direi subito: ben venga. Ma essa 
non e affatto « coerente » cosi: essa presume da me l’accettazione 
di qualche cosa di enorme, rispetto alia biologia nota: l’accetta- 
zione di una sopravvivenza, di una vita dopo la vita, cioe dopo la 
fine, dopo il cessare, di cio che chiamiamo vita. E allora — pur 
continuando a nulla negare come « impossibile », si badi! — ho 
il diritto, e forse il dovere, di pensare che la « evidenza » delle 
identificazioni spiritiche somigli perfettamente alia « evidenza » con 
la quale il sole gira intorno alia terra. Vi sono, davvero, poche
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cose piu evidenti di questa! Eppure, quasi tutti crediamo (e forse 
abbiamo torto, si noti bene) che sia la terra quella che gira intorno 
al proprio asse. Cid perche questa ipotesi, per quasi tutti ancora, 
e piu « coerente » con l ’ insieme delle nostre cognizioni.

Nel sistema di Tolomeo, viceversa, la « coerenza » di quella 
« osservazione », cioe di quella evidenza, col buon senso e con la 
scienza d'allora, vi era, e perfetta. Poi vennero Copernico, Galileo, 
Newton. E sembrd « evidente» la rotazione del pianeta. Oggi, 
siamo ad un terzo punto: siamo nel segno zodiacale del relati- 
vismo. (E non soltanto einsteiniano. Einstein e figlio del suo tempo; 
non viceversa). E il relativismo scientifico, alia domanda se giri 
la terra o se, invece, giri l’ universo attorno ad essa, risponde: se 
cosl vi piace, la terra gira. Ma se vi piace l ’alternativa opposta, 
essa non e da meno. Tutto dipende dalle condizioni dell’osserva- 
zione. Forse, non « g ira n o » ne la terra ne il so le : comunque,

, manca un punto di riferimento, manca uno « spazio assoluto » per 
I provare con l’esperienza un movimento assoluto. L ’ unica realta 
! oggettiva, per noi, e costituita dalle relazioni fra le varie gran- 
| dezze, cioe fra i varii « fenomeni » della natura. L ’ ipotesi che la 
! terra giri e soltanto piu pratica, piu comoda dell’altra, e nulla piu.

Orbene, in fatto di metapsichica, io mi trovo precisamente a 
quel terzo punto del pensiero scientifico moderno. Per dir la cosa 
in forma un poco paradossale: io non credo (almeno fino a nuovo 
avviso) al « defunto assoluto »; bensi al « defunto relativo ». Ed ho, 
per questo, un precedente molto autorevole: un pensiero analogo 
del grande Schopenhauer, che ho citato in questo nesso alia fine 
del mio libro, e ho posto come epigrafe di questo articolo, il 
quale (ben prima dell’avvento einsteiniano!) ha espresso la relati- 
vita della « oggettivaaione » di un defunto, « ripetuto » eventual- 
mente da 11a subcoscienza di un vivo, in quanto anche costui e 
« oggettivazione » del medesimo soggetto (cosa in se, volonta del 
mondo) universale.

Il profondo pensiero accennato dello Schopenhauer mi offre, 
come ho detto, un precedente analogico. Ma non piu di questo. 
Il mio relativismo metapsichico e di natura diversa, e si fonda 
sopra una teoria del simbolo, tutta impostata su basi biopsichiche 
reali. Di tale teoria, che ritengo provvisoriamente adeguata, come 
strumento euristico, al valore che possono avere gli accennati con
cetti di polipsichismo e di omologia, ho esposto un sunto nel vo
lume suddetto. Qui diro che, in sostanza, noi non abbiamo alcun 
diritto di ritenere * assoluta » l’apparente realta comunque offer-
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taci dalla persona medianica considerata come un prodotto poli- 
psichico fra vivi, piuttosto che l’apparente realta offertaci dal sup- 
posto « defunto » rivelato dalla seduta, — o viceversa. Sono, l ’ una 
e l ’altra, realta relative. Manca, per ognuna di esse, il punto di 
riferimento, lo « spazio assoluto * sul quale proiettarle. Dire l ’ una
0 l ’altra cosa, e, fino a nuovo avviso, dire assolutamente lo siesso, 
con parole diverse. Sono due notazioni, due cifre-sim boli di una 
sola « verita » occulta, ossia per ora ignota. La ipotesi necroman- 
tica e soltanto la piu comoda e facile. Ma nessun ragionamento, 
come nessuna osservazione, potra farci fare un solo passo verso 
la effettiva soluzione di questo dilemma: e la « persona medianica », 
quando essa sembra impersonare in modo tanto plausibile il de
funto, la identica persona di costui gia vivente, oppure soltanto 
la tnnsihera di- esso, assunta dalla « persona » polipsichica fra vivi, 
mediante quel medesimo abilissimo mimetismo (simbolismo) che gia 
informa in modo cosi singolare gli atti della « persona » polipsi
chica di ogni organismo ? —  Ahime, la nostra parola « maschera » 
e semplicemente la traduzione della « per-sona * latina; e, dav- 
vero, « persona » significa soltanto e setnpre « maschera », per noi...

Ecco perche mi permisi di chiamare « bubbole » quelle pretese 
rivelazioni della < K atie K in g  » circa la sua precedente v ita : non 
dunque perche le ritenessi poco rispondenti ad eventuali fatti av- 
venuti davvero, bensi perche le credo incapaci di recare, in qual- 
siasi caso, una qualsiasi luce sulla vera natura del fantasma. Se, 
in ipotesi, quelle rivelazioni si fossero poi dimostrate « veridiche », 
per me si sarebbe con cio dimostrata, una volta di piu, soltanto 
la mirabile abilita mimetica e drammatica della persona medianica. 
Non piu mirabile, del resto, che l’abilitft diversa, mediante la 
quale tale < persona » e capace di far viaggiare per l ’aria mobili 
pesanti, e in genere di sconvolgere (in apparenza) le consuete leggi 
della fisica, —  cosi come le rivelazioni veridiche seinbrano talvolta 
sconvolgere (in apparenza) le consuete leggi della biologia.

V

*
. * *

Ma con alcune delle considerazioni suesposte noi siamo gia 
usciti dai limiti dell’ indagine di tipo « scientifico ». E se, per li
bera conyenzione, decidiamo di rimanere in quei limiti, altri sono
1 problemi dei quali dovremo occuparci.

Da questo punto di vista, la controversia pro e contro la so- 
pravvivenza non ha piu senso di sorta. Per una metapsichica scien-
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tifica non si tratta, per ora, di mostrare o meno che le anime so- 
pravvivano. Si tratta invece di mostrare come avvengano quei 
misteriosi fenomeni, che giungono fino a dare talvolta la « evi* 

I denza » di quel sopravvivere. Ossia si tratta di conoscere 1’ intimo 
j meccanismo fisico e psichico, e la possibile classificazione da fare, 
' di tutti quei fenomeni che noi chiamiamo « supernormali »; siano 

essi di tipo < fisico » (cioe, come io preferisco dire, dinamico, ri- 
spetto alia « materia » normale), siano essi di tipo « intellettuale » 
e soggettivo (cioe statico, nel mio linguaggio).

Di quella conoscenza sistematica noi siamo adesso ai primis- 
simi albori; ed e gia molto, data l’enorme ostilita finora opposta 
dalla scienza ufficiale a questi studii. Ma l’ostilita comincia, da 
poco, a diminuire: i pionieri possono gia sorridere. Presto verra 
il momento in cui tutti dichiareranno che « l’avevano detto an- 
ch’essi da un pezzo ». Ma quale immenso cammino da fare, ancora! 
Prim^ di parlare di « spiriti » piu o meno o probabili o provati, 
dovremo sapere che cosa sia la « sostanza » medianica, o ectopia- 
sma, che produce i fantasmi: dovremo aver fatto l’accurata inda- 
gine della psicologia profonda di questi; dovremo capire almeno 
alcuni elementi del meccanismo di certi fenomeni come la psico- 
metria, la premonizione; nonche, tornando al fisico, di certi altri 
fenomeni come le distereosi (smaterializzazioni) e gli apporti, le 
complete levitazioni di alcuni medium, i fatti d’incombustibility, 
d’ invisibilita, di sdoppiamento... Ci vorranno molti anni di ricerche 
non facili, e molto assidue, prima di giungere alia disamina degli 
eventuali cicli cosmici dei defunti!

E, infatti, quasi completamente oscura quella lunga via. Non 
siamo anzi nemmeno ben certi di tutte le cose asserite come 
« fatti »: alia classifica deve dunque precedere ancora, in parte, 
perfino la constatazione! Sarebbe quindi molto prematura qualsiasi 
teoria specifica: sia questa spiritica, o meno. Tuttavia debbo dire 
che, pur se prematura come teoria specifica, la ipotesi polipsi- 
chica, nata fu o ri dei fenom eni medianici, potrebbe avere fin d’ora 
un certo valore, a titolo provvisorio, come direttiva da seguire. 
Invero, come abbiamo veduto, essa non contraddice i fatti gia 
noti della vita (compresi quelli della nascente disciplina della vita 
supernormale), anzi sembra coerente con cio che la vita ci mostra 
finora di piu tipico. E d’altra parte, una sua non illogica esten- 
sione potrebbe torse consentire qualche spiraglio di luce anche 
sui fatti « supernormali » piu difficili da comprendere.

Bisogna tornare un momento alio Schopenhauer, e rammen-



tare com’egli abbia cercato di sistematizzare la « magia » (vale a 
dire il medianismo dinamico) rispetto- alio scibile delle scienze 
naturali del suo tempo, ch'egli conosceva magistralmente: donde, 
forse, quel senso di vivo e di vero che, piu di molte altre, ci pro- 
cura la filosofia di quell’autore. Lo Schopenhauer trovava nel 
grande serbatoio psichico super-tndividuale, collettivo, l’origine della 
potenza che, a traverso certi organismi, viene sprigionata nei 
fatti della « magia ». Ed ecco una direttiva tuttora plausibilissima,

1
e forse molto feconda, per la metapsichica moderna! Invero, non 
e affatto « incoerente» il pensiero che il psichismo della persona 
collettiva, se questa esiste, possa dar luogo a fenomeni fisici su- , 
periori alle nostre forze umane; ch’essa sia quadridimensionale;[ 
che per essa non vi sia che un « presente » continuo, ivi compreso 
cio che per noi e invece « futuro »; ecc., ecc.

In attesa che qualcuno dei nostri successori giunga eventual- 
mente ad alcunche di concreto in quella direttiva, io mi limito ad 
osservare che anch'essa e nettamente polipsichica. La presunta per
sona polipsichica generale costituirebbe ne piu ne meno che un 
sistema omologo, anzi precisamente il sistema omologo limite, ri
spetto a tutti g li altri casi di « poli psichismo >. Ancora una volta, 
eccoci lontani assai da qualche « creazione psicofisica collettiva » 
nata e consumata fra le pareti di una camera, oltre la quale l ’os- 
servatore non ha « veduto » che il vuoto: mentre il « vuoto » non 
e da nessuna parte.

Vorrei aggiungere, come chiusa, una parola che non ha molto 
da fare con il polipsichismo —  come non ha molto da fare in ge- 
nere con qualsiasi teoria di tipo scientifico. Vorrei assicurare l’amico 
Bozzano che, in fondo, noi siamo assai piu vicini 1’ uno a ll’altro di 
cio ch’egli forse pensi. Cio che ci divide, insomma, e una parola: « spi- 
riti »; dietro la quale ne io ne lui sappiamo cio che in effetto si 
nasconda. Cio che ci unisce, per contro, e un’altra cosa, per la cui 
denominazione difficilmente troviamo la parola, mentre invece ne 
conosciamo la sostanza contutta la possibile certezza. Si tratta di una 
determinata « visione del mondo », e della posizione nostra rispetto 
al mondo; le cui basi essenziali rimangono integre, quali che siano 
le superstrutture logiche piu o meno caduche, impostate su di essa.

Io mi sento piu vicino al Bozzano spiritista, sebbene spiritista 
io non sia, che a qualche scienziato non spiritista. Cio dimostra 
che anche divergendo in un senso, si puo convergere nell’altro. 
Ed & questo altro < senso » della vita proprio quello che conta, in 
fondo. Per il Bozzano come per me, come per coloro che hanno
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fondato e dirigono questa Rivista, i termini umanita, bonta, e simili, 
stanno ad indicare non soltanto fenomeni, ma yalort. Detto questo, e 
detto tutto. E allora, tralasciamo di legare alle sorti di una qual- 
siasi teoria piu o meno « scientifica », le sorti di cio che piu conta!

Come ho detto nella mia Metapsichica, g li spiritisti hanno 
torto, secondo me, volendo identificare ad ogni costo spiritismo e 
spiritualismo. Questo sussiste con o senza quello, se alio « spiri
tismo » si vuol dare un contenuto « scientifico », che allora lo rende 
identico alia < metapsichica » pura e semplice.

Se invece si vuol dare alio spiritismo un contenuto « reli- 
gioso», allora esso vale quanto una qualsiasi altra religione, cioe 
moltissimo per il sentimento, e nulla del tutto per la scienza; ne, 
an che allora, potra comunque dividere gli uomini. Come un bud- 
dista ed un cristiano possono essere piu vicini l ’uno all'altro che 
due bramini fra di loro, e viceversa, cosi molti spiritisti e molti 
loro « avversarii » potranno continuare ad intendersi molto bene, 
mediante le molte cose che li fanno consimili: mentre alquanti 
spiritisti, ed altrettanti non spiritisti, rimarranno profondamente 
divisi da parecchi dei rispettivi colleghi, non ostante la consimile 
« fede » che apparentemente li unisca.

Genova. W i l l i a m  M a c k e n z i e .

A1 prossimo fascicolo.

In merito all’articolo sopra pubblicato del dott. William Mackenzie, 
riceviamo dal nostro collaboratore ordinario sig Ernesto Bozzano, la se- 
guente lettera:

Savona, 27 giugno 1923.
Chiarissimo Sig. Direttore,

R icevo soltanto oggi (20 giugno) il manoscritto in cui l ’amico 
Mackenzie, risponde ad alcune critiche da me rivolte alle sue 
teorie. Non mi e possibile replicare in questo medesimo numero, 
poiche me ne manca il tempo, e mi riserbo a farlo nel numero 
prossimo. A vevo anzi deciso di non rispondere, poiche mi pareva 
che i molti lati vulnerabili delle argomentazioni con cui l ’ amico 
risponde alle mie critiche fossero abbastanza evidenti per essere 
facilmente rilevabili da qualunque lettore versato in argomento; 
ma intervennero le esortazioni di persone assennate le quali mi 
consigliarono a non disertare il mio posto di combattente per un 
alto ideale; e pertanto cambio di proposito e rispondo.

E . B o z z a n o .
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RACCONTI INCREDIBILI
D I  F E N O M E N I I M P O S S 1 B I L I ?

Antiquitas proximc accedit ad Deos 

Cicerone.

Molti sono i racconti che sembrano incrediHli di fenomeni 
spiritici, che riteniamo impossibilt, registrati nelle storie antiche; 
ma se ricordiamo il ssggio  monito di Arago: < Fuori delle mate- 
matiche pure, pronunziare la  "parola~T»7fossifiile e mancare di pru- 
denza », bisogna sospendere ogni giudizio, pensando che fericu- 
losum est credere, e't non credere, Di tali racconti si potrebbe 
agevolmente fare un lungo elenco —  ma qui ci piace recare un 
esempio solo come saggio del genere.

Pausania nel libro v i  Eliae riferisce che Lybas, uno dei com- 
pagni di Ulisse, gittato dalla tempesta sulle coste d’ltalia, in un ac- 
cesso d’ebbrieta, avendo disonorato una fanciulla, fu lapidato dai 
naturali del paese. Dopo di che i suoi Mani si diedero a desolare 
lacontrada con tanti flagelli, che gli abitanti si videro costretti ad 
espatriare. Consultato l ’oracolo, questo promette pace a condizione 
che ogni anno si sacrifichi ai Mani dell’ucciso la piu avvenente 
donzella del paese. La condizione e accettata, i flagelli cessano, 
e gli abitanti rassicurati ritornano ai loro focolari. Intanto avvenne 
che un giorno Eutimio. uno dei piu celebri atleti della Grecia, 
s’incontro colla leggiadra vittima espiatoria —  e nel vederla e 
compiangerla se ne invaghi perdutamente, e per strapparla al 
supplizio, si decise a lottare a corpo a corpo collo spettro, a costo 
anche di restare soccombente. Venuto il giorno stabilito pel sa- 
grificio, Eutimio, impugnate le armi, si avventa contro il fan- 
tasma, e combattendo disperatamente lo atterra, e strascinandolo 
lo gitta nel mare. A l prode vincitore la citta di Temessa eresse 
una statua e accordatagli la mano della giovane liberata, fe’ cele- 
brare le nozze con solennissime pompe. Dopo una lunghissima 
vita Eutimio cessd di vivere, sema morire come gli altri uomini:
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neque ornnino mortuum,~sed alio quodatn mo do hominem esse desuisse, 
dice lo storico, il quale afferma di avere raccolto il fatto ex an- 
tiquitatis monumentis, cioe da antichi documents Strabone, Eliano 
e Suida confermano i fatti con minutissima cura, aggiungendo che 
gli abitanti di Locri, patria di Eutimio, g l ’innalzarono anche 
statue, come la citta di Temessa. Un altro fatto consimile ci ha 
trasmesso la storia riguardante Euribate, figlio di Eufemio.

*• *

Ed ora che pensare di fatti del genere ? Dubitiamo pure, se si 
vuole; ma negare non ci e permesso. Io penso invece che erriamo 
piuttosto nel rigettarli che nell’ammetterli, se teniamo presenti i 
fenomeni dello Spiritismo, il quale non ci ha ancora messo sotto gli 
occhi tutto il panorama dei suoi svariatissimi fenomeni. Lo Spiri
tismo e una scienza condenda, non condita —  e non ci ha ripro- 
dotto tutto il materiale che fu noto in tempi da noi lontani. 
Quanti fenomeni inediti dovra porre ancora in luce! Da testimoni 
fededegni mi e stato talora narrato che il fantasma solidificato di 
John K in g  nelle sedute colla Palladino, abbia lottato con qualche 
robusta persona fra i sedenti, abbattendola sopra un divano. F . 
Verdinois pur narro d’un caso simile occorso al d ’Annunzio. Ben 
altro che semplice animismo ! Ora e impossible il caso opposto?

La singolarita sta nel fenomeno di una materializzazione sub 
dio e coram poptilo, cosi durevolmente consistente da permettere 
che l ’atleta l’avesse trascinata e poj precipitata nel mare — e dopo 
questa esecuzione, ogni infestazione devastatrice dello spettro fosse 
definitivamente cessata. Ma dovremmo pur ammettere quel che 
narrano gli storici romani intorno ai Lemurali, quando l’intiera 
popolazione si recava a ll’entrata di una caverna presso una pietra 
misteriosa, detta manale da Mani, rimossa la quale, gridavasi: 
mundus subterraneus patet, e tosto vedevansi le Ombre uscire dai 
sepolcri e ritornare alia luce: ognuno vi riconosceva fra queste i 
proprii defunti! Negheremo quanto asseverano concordi autore- 
voli istorici ad una voce? Erano manifestazioni in grande e al- 
l ’aperto, non sapremmo dire se spontanee, o provocate da inconscia 
medianita collettiva per unanime evocazione.

In quanto alia fine  della vita di Eutimio, non sarebbe stato 
Punico caso il suo di non essere passato pel processo normale 
della morte, ricordandone altri simili, come di Elia, di Romolo... 
e quelli, che, ut dicitur, fertu r  et putatur, si narra oggi di alcuni
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alti iniziati della Y oga indiana, i quali spariscono dall’esistenza 
terrena senza attraversare il comune varco della morte. Sarebbe 
un fenomeno di smaterializzazione, o di gassificazione volontaria 
e spontanea? A i posteri l ’ardua sentenza; si vera sunt exposita, 
s’intende bene. Siamo sempre l i : non sappiamo dove finisce in 
Natura il possibile, e dove comincia l ’impossibile, mentre il ere* 
dibile e l’incredibile sono arbitrarii, e non fanno n£ storia, ne 
scienza, ne logica: solo experientia docet —  col soccorso della ratio 
e feW  observatio. Rammento a me stesso che il Leopardi, scettico 
di natura, ma critico emunctac naris, ammoniva i 1'acili Pirroni, 
scrivendo: « L ’incredulita e divenuta madre di pregiudizi piu per- 
niciosi di quelli che la credulita ha mai prodotti > (Erroripopolari).

Attendiamo che la casistica dello Spiritismo si moltiplichi e 
si allarghi —  che i fatti sporadici divengano man mano pande- 
mici, che s’intensiiichino col diminuire dello scetticismo filosofi- 
stico e della tremarella e orripilazione materialista, cause inibi- 
torie potenti, e col difFondersi delle nuove convinzioni spiritua- 
liste; e allora g li elementi per un giudizio piu esatto e profondo 
cresceranno a dismisura, e tanti attuali creduti impossibili diver- 
ranno —  o meglio, ridiverranno —  realta, e tanti iticredibili vol- 
gari verita.

Ma, oltre alle condizioni mentali e morali, occorrono pure 
quelle telluriche ed etnologiche ambientali, che non sappiamo se 
siano proprio identiche a quelle dei tempi antichi, dopo tanti mu- 
tamenti prodottisi nella vita sociale, perche il fenomenismo spiri- 
tico si possa riprodurre in vasta scala e colla medesima intensita 
grandiosa primeva. Fu sentimento antichissimo che nell’eta d’oro 
gli Dei si lasciassero di tratto in tratto vedere dagli uomini: in 
cid concorda la tradizione etnica colla biblica, da Mose ad Omero, 
da Platone a Plotino, da Cicerone a Catullo. 

t° novembre 1921.
V incenzo Cavalli.

L ’ inverosim ile.

Vi sono parecchie cose inverosimili che pur son vere, si suol dire 
per proverbio. Questa detto non e paradosso. II verosimile altro non e' 
che un giudizio fra un vero opinato astratto e che e determinato su cio 
che per lo piu accade. Il vero per lo contrario e cio che di fattd esiste. 
Ora fra il vero soli to e il vero insolito vi e forse contradizione ?

R o m a g k o s i .
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ANIMALI

E MANIFESTAZIONl METAPSICHICHE
(C on tin uas. e f in e :  v. fa s t , prtced. pag. 73)-

— Caso L V .  —  James Coates, autore di un notissimo libro 
sulla « Fotografia Trascendentale », invia al « L ight > (1915, pa- 
gina 357), il seguente episodio di chiaroveggenza canina:

Io possedevo un cane della razza di Pomerania, di nome « Tobby >. 
grande nostro favorito, e che avevamo portato con noi a Rothesay nel* 
1’anno 1893. Circa due anni dopo, durante una nostra assenza da casa, 
Tobby fu terribilmente malmenato da un cane del vicinato, e non tardo 
a morire per le complicazioni sopravvenute. Dopo circa un mese, o forse 
sei settimane, mi venne regalata una cagna < fox-terrier», di nome 
< Katie*. Ed ecco il fatto strano cui assistemmo in tale circostanza. Per 
parecchie settimane essa non oso accostarsi all’angolo della cucina dove 
Tobby era solito giacere, e immancabilmente, quando entrava in cucina, 
abbaiava furiosamente in quella direzione, proprio come se in quell’an- 
goto essa vedesse un altro cane.

Io lessi o mi vennero raccontati altri episodi di cani che vedevano 
fantasmi, che abbaiavano ad essi e se ne spaventavano. Vero o no, sta 
di fatto che la mia Katie, per parecchie settimane si comporto come se 
vedesse Tobby e se ne spaventasse. Come spiegare altrimenti la circo
stanza ch’essa non osava accostarsi, e tanto meno accovacciarsi nell’an- 
golo della cucina che Tobby aveva eletto a suo giaciglio favorito 
in vita ?

... Tra le buone prove avanzate in dimostrazione della sopravvivenza 
dell’anima umana, si annovera quella desunta dal possesso da parte del- 
l’uomo di facolt4 chiaroveggenti; e cio per la considerazione che le 
facolti stesse trascendono ogni visione terrena, e non dipendono dall’e- 
sercizio delle facolta sensorie. Ora, se e provato che i cani posseggono 
a loro volta facolti chiaroveggenti, che desumerne? Mi limito a rispon- 
dere in questi termini: Cio che & buona prova in rapporto alia soprav
vivenza umana, non puo non dimostrarsi tale anche in rapporto alia 
sopravvivenza animate...
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A  tutto rigore, il caso citato dovrebbe considerarsi debole 
dal lato dim ostrativo; tenuto conto che in assenza di una persona 
la quale abbia condiviso con l ’animale le medesime impressioni 
supernormali, nessuno sapra mai positivamente che cosa vedesse 
nell’angolo della cucina la cagna in questione. Cio dichiarato, in 
omaggio ai metodi d ’indagine scientifica, aggiungo che vi sono 
situazioni di ambiente le quali non ammettono interpretazioni 
multiple del medesimo fatto, e in conseguenza, permettono di 
trarne induzioni molto prossime alia verita anche in difetto di 
testimoriianze dirette. E  questo mi pare il caso dell'episodio esposto, 
inquantoche se la cagna abbaiava furiosamente e costantemente 
in direzione del medesimo angolo di cucina, nel quale era solito 
giacere il cane defunto, dimostrandosene abbastanza impaurita per 
non osare accos1;arvisi, e tanto meno giacervi, ci<5 significa ch’essa 
si comportava alia guisa di qualunque cane il quale si trovi in 
presenza di un uomo o di un animate sconosciuti. E  cosi essendo, 
che cosa d'altro se ne potrebbe inferire a ll’ infuori della conclu
s io n  logica che nell’angolo in discorso essa scorgeva il fantasma 
del cane defunto ? Tale conclusione apparirebbe ardita qualora non 
si conoscessero esempi di visioni di fantasmi da parte di animali; 
ma dal momento che tali incidenti risultano invece frequenti e 
scientificamente accertati, nulla osta a che, per legge di analogia, 
si abbia a spiegare nel medesimo senso l'episodio esposto.

—  Caso L V I .  —  Lo tolgo da un articolo pubblicato sul 
« L ight > (1915, pag. 215) dal R ev. Chas. L . Tweedale, autore di 
parecchie opere interessanti in argomento metapsichico. E gli, tra 
l'altro, riferisce:

Circa due anni or sono (annotai I’evento sul mio taccuino), mia 
moglie con la domestica sedevano una sera conversando in una piccola 
camera della casa. Improvvisamente avvertirono il rumoroso russare di 
un gatto vicino ad esse. Entrambe lo localizzarono in un punto preciso, 
aderente alia gonna di mia moglie. Si prolungo per un dato tempo; 
quindi cesso, per farsi udire distintissimo in sua vece il rumore delicato 
che produce la lingua di un gatto quando lambisce il latte. Non sapendo 
che pensarne, mia moglie prese a chiamare il suo gatto; poi rovistarono 
insieme minuziosamente la camera, ma inutilmente. Tornarono a sedere, 
riprendendo a conversare; ma quasi subito ricomincio il rumoroso rus
sare del gatto inyisibile; al quale succedette l’altro suono di una lingua 
di gatto che lambisce un liquido. Esse rovistarono una seconda volta la 
camera, ma sempre inutilmente.
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Rimane da osservare che da qualche giorno il nostro gatto era scom- 
parso. Quando mia moglie con la domestica vennero a raccontarmi l’espe- 
rienza avuta, io dissi loro: « Cio significa che noi non rivedremcT piu 
vivo il nostro gatto ». E cosi fu; il povero animate aveva fatto la fine 
di molti gatti in queste regioni; i quali sono uccisi malvagiamente ».

In questo esempio la manifestazione supernormale e puramente 
auditiva; il che non menoma in nulla il valore teorico dell’ inci* 
dente; il quale e notevole per la sua natura collettiva. Infatti la 
circostanza che due persone avvertirono simultaneamente le mede- 
sime impressioni auditive, localizzandole esattamente nel medesimo 
punto, e garanzia della veridicitk supernormale dell’episodio stesso. 
E non pare dubbio il rapporto di causa ed effetto tra il fatto 
della scomparsa e dell’uccisione del gatto domestico, e la mani* 
festazione supernormale occorsa in casa del R ev. Tweedale. Ri* 
mane in dubbio se il fatto debba considerarsi una manifestazione 
telepatico-spiritica (vale a dire post-mortem), o invece un caso 
telepatico all’istante della morte; dubbio legittimato dall’assenza 
di notizie circa il momento in cui venne a morte il gatto scorn* 
parso. Nondimeno, siccome il gatto mancava da casa da parecchi 
giorni, ed e presumibile che fosse ucciso il primo giorno della sua 
scomparsa, cio renderebbe maggiormente attendibile la spiegazione 
telepatico-spiritica del caso.

—  Caso L V II. —  Lo ricavo dal « Journal o f the S. P. R . » 
(Vol. X V , pag. 249; ed e un caso rigorosamente documentato, il 
quale fu inviato alia predetta societa entro la settimana in cui 
avvenne.

Miss B. J. Green scrive:

* Mia sorella H. J. Green aveva una gattina favorita, di razza per- 
siana puro sangue, manto azzurro caratteristico, piccole proporzioni, il cui 
nome era < Smoky ». Non esisteva nel villaggio altro gatto della mede • 
sima razza, e neanche uno qualunque che lontanamente la rassomigliass e. 
Nella primavera essa cadde ammalata, e mori verso la raeta di giugno 
1909. II giardiniere la seppelli in un’aiuola, piantando un cespuglio di 
Dalia sulla sua tomba. Qualche tempo prima della sua morte, la gattina 
era stata assalita e malmenata da un cane, che le aveva rotto alcune 
costole. In seguito a cio, essa camminava zoppicando e col corpo inch - 
nato da una parte. La sua morte fu conseguenza delie ferite riportate.

Nel giorno di martedi, 6 luglio 1909, io sedevo con mia sorella a 
colazione, e stavo leggendo ad alta voce una lettera. Avevo le spalle
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ri volte alia finestra, che si apriva alia sinistra di mia sorella. D’improv- 
viso vidi quest’ultima a guardare fuori della finestra con espressione di 
stupore quasi pauroso. Chiesi: « Che cosa c’e ? » — Rispose: « Vedo 
• Smoky » che cammina in mezzo all’erba ». Ci precipitammo alia finestra 

e scorgemmo effettivamente « Smoky*, in apparenza molto malata, col 
manto arruffato e lo sguardo stralunato, la quale camminava zoppicando 
attraverso l’aiuola di fronte alia finestra, a tre o quattro metri da noi. 
Mia sorella la chiamo; ma siccome la gattina non dava segno di sentire, 
le corse incontro continuando a chiamarla. Io rimasi alia finestra e vidi 
la gattina incamminarsi in un viale che conduceva in fondo al giardino. 
Mia sorella le tenne dietro, sempre chiaroandola; ma con sua sorpresa, 
« Smoky » non si volto mai, come se non sentisse, e al momento in cui 
s’ introdusse in un cespuglio, non la vide piu. Dopo circa dieci minuti, 
mia sorella e un'amica ospite nostra, videro nuovamente « Smoky » che 
camminava entro la siepe di fronte alia finestra. Mia sorella le usci in
contro, ma piu non la vide. Mezz’ora dopo apparve nel corridoio che 
conduce in cucina, e fu vista dalla domestica, che tolse una scodella di 
latte, andandole incontro per dargliela; ma la gattina continub la sua 
strada, uscendo nel giardino, e scomparendole dinanzi.

Allora chiedemmo di lei alle famiglie del vicinato, ma nessuno 
l’aveva vista, o aveva visto gatti che la somigliassero.

La conseguenza di tali visioni fu che noi dubitammo vi fosse stato 
un equivoco circa la morte della gattina, sebbene la nostra arnica, il 
giardiniere ed il garzone ne avessero visto il cadavere. II giardiniere, anzi, 
rimase cosi indignato per la nostra supposizione ch’egli non avesse sep* 
pellito la gattina, che si reed sul posto, sradico la pianta di Dalia, e ne 
trasse fuori il cadavere di < Smoky ».

Noi non sappiamo che pensare dell’evcnto occorso, il quale fu testi- 
moniato da quattro persone: Miss B. J. Green, miss H. L. Green, miss 
Smith, e Kathleen B. (la domestica)... Mia sorella dice che quando tenne 
dietro alia gattina la prima volta, essa camminava piuttosto velocemente, 
ma inclinata su di un lato, come faceva prima della sua morte: (Firmata: 
B. J. Green).

(In una lettera successiva, la relatrice parlando della seconda volta 
in cui sua sorella tenne dietro alia gattina, scrive: • La gattina non salto 
sul muro di cinta, ma disparve quando fu prossima ad esso»). Il

Il caso csposto e molto interessante e suggestivo; anzitutto 
per la natura incontestabile del fatto; poi, perche furono quattro 
le persone che in momenti diversi videro il fantasma della gattina 
defunta; cio che vale ad escludere 1’ ipotesi allucinatoria pura e 
semplice. Posto cio, non rimangono che due sole ipotesi con cui 
spiegare i fatti, la prima delle quali consisterebbe nel presumere 
che si trattasse della visione di una gattina vivente scambiata per



E. BOZZANO

quella defunta; e la seconda risulterebbe quella telepatico-spiritica. 
Ho accennato alia prima ipotesi per puro debito di relatore, poiche 
i lettori avranno gift rilevato come tale presunzione non regga di 
fronte a ll’analisi dei fatti. Anzitutto perche nel caso in esame si 
trattava di una gattina esotica, unica nel villaggio in cui si svolse 
l ’evento, e caratterizzata da un manto di colore insolito tra i fe lin i; 
tutte circostanze che rendono assurdo il presumere che quattro 
persone, in piena luce del giorno, s ’ingannassero nell’identificarla. 
In secondo luogo, perche venne osservato che la gattina apparsa 
camminava zoppicando, precisamente alia guisa di quella defunta. 
In terzo luogo, perche la gattina-fantasma non diede mai segno 
di avvertire le persone che la chiamavano, cio che risulterebbe 
inverosimile se si fosse trattato di una gattina vivente, e che, per 
converso, risulta la caratteristica della maggior parte dei fantasmi 
telepatici e telepatico-spiritici, i quali non hanno consapevolezza 
dell’ambiente in cui si trovano. Infine, giova rilevare che la gat
tina apparsa, scomparve varie volte dinanzi ai percipienti in modo 
subitaneo e inesplicabile. Non aggiungo altro, poiche il gia detto 
mi pare che basti a dimostrare che l ’ipotesi della visione di una 
gattina vivente scambiata da quattro persone per quella defunta, 
non regge di fronte a ll’analisi dei fatti. E  cost stando le cose, si 
e tratti a concludere che 1’episodio in esame e un esempio genuino 
di apparizione del fantasma di un animate defunto.

—  Caso L V I I I .  —  Lo ricavo dal « L ig h t*  (1911, pag. toi). 
Il R ev. Chas. L. Tweedale, di cui si ebbe gia a citare un’esperienza, 
invia quest’altra relazione intorno a un incidente interessante che, 
come l ’altro, occorse in casa sua, dove si svolsero per oltre un 
anno delle manifestazioni supernormali imponenti. E gli scr iv e :

In questi ultimi cinque mesi, noi abbiamo assistito alle manife
stazioni spontanee piu straordinarie, le quali sorpassano di gran lunga 
quelle storiche occorse nel presbitero del Rev. Wesley. Recentemente 
abbiamo tutti ascoltato una « voce diretta » che ci chiamava per nome 
in pieno giorno, nonche assistito alle ripetute apparizioni di un fantasma 
femmineo di alta statura, vestito di bianco, e che tutti i componenti la 
famiglia poterono vedere, me solo eccettuato; che pero ebbi a udirne la 
voce risuonare nell’ambiente, meravigliosamente dislinta, come se scatu- 
risse dall’aria, e in presenza dell’intera famiglia. L’apparizione fu vista 
ripetute volte collettivamente da varie persone, quasi sempre in buona 
luce, e qualche volta in piena luce del giorno. in due circostanze, il 
fantasma ha conversato coi presenti. Circa quindici giorni or sono, tali
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meravigliose manifestazioni culminarono nell’apparizione in pieno giorno 
del fantasma biancovestito in compagnia di un cane. In un dopopranzo, 
essi furono visti insieme due volte da diverse persone successivamente; 
e sempre in quel medesimo dopopranzo, il cane fu visto per altre tre 
volte da solo; e una volta furono quattro le persone che lo videro col- 
lettivamente; fra le quali si trovava una mia bimbetta di due anni, che 
rincorse il cane-fantasma fin sotto il letto, dov’era scomparso, gridan- 
dogli dietro: • Bau ! Bau! ». Ripeto che tutto cio avvenne in piena luce 
del giorno. Da quel dopopranzo ad oggi l'animale fu visto parecchie 
altre volte.

Tutti coloro che lo videro sono concordi nel descrivere un cane di 
razza « terrier.», alto, bianco, con una grossa macchia nera irregolare 
sulla schiena, situata sul lato destro della spina dorsale, orecchie diritte 
e corte, coda eretta. Inoltre fu osservato ch’egli pareva scosso da un 
tremito violento, e che il pelo del suo man to era insol itamente corto e 
lucido. Ora tali generality corrispondono esattamente a quelle di un cane 
da me posseduto, morto circa dodici anni or sono, e del quale io avevo 
pressoche dimenticato l’esistenza. Nessuno di coloro che lo descrissero 
l’a\eva conosciuto in vita, e neanche saputo della sua esistenza. Mia zia 
(poiche e il fantasma di lei che si manifestaj e morta sei anni or sono; 
e il cane che l’accompagna era stato un suo grande favorito. Notevole 
il fatto che il cane in discorso era caratterizzato da una esuberanza di 
vitality, la quale si estrinsecava in forma di un tremito violento che scuo- 
teva il suo corpo ogni qual volta fosse risvegliata la sua attenzione. 
Aveva inoltre una grossa macchia nera irregolare sulla schiena, proprio 
sul lato destro della spina dorsale. Non dimentichiamo che tutti questi 
particolari veridici erano assolutamente ignorati da coloro che videro e 
descrissero il fantasma del cane.

Ricordo ancora che in precedenza alia sua manifestazione, si erano 
uditi latrati e raspamenti caratteristici, simultaneamente all’apparizione 
del fantasma femmineo: ma siccome nessuno aveva ancora visto fantasmi 
animali, tali manifestazioni ci riuscivano inesplicabili; fino a quando 1’ap- 
parizione del cane venne a dilucidare il mistero.

II significato teorico di questo memorabile evento emerge palese; e 
cioe, tende a dimostrare cio che logicamente si doveva presumere: che
10 spirito di un cane, conforme a quello della sua padrona, puo soprav- 
vivere alia morte del corpo.

Nel caso citato sono degne di rilievo le seguenti circostanze: 
che il fantasma canino fu visto ripetute volte, sia collettivamente 
che successivamente, in piena luce del g io rn o; ehe una volta fu 
visto da una bimbetta di due anni, la quale lo rincorse fin sotto
11 letto, gridandogli dietro fanciullescamente: « Bau! Bau! »; che 
fu descritto qual era da persone che non lo conobbero in vita, e
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infine, che in precedenza alia manifcstazione del fantasma canino, 
si erano uditi latrati e raspamenti caratteristici; tutte circostanze 
che concorrono ad escludere tassativamente l ’ipotesi allucinatoria 
pura e semplice, e che concorrono invece a dimostrare la natura 
supernormale ed estrinseca dell'apparizione.

Ne consegue che le conclusioni del rev. Tweedale sembrano 
emergere incontrastabili dai fa tt i, tanto piu che l ’apparizione del 
fantasma canino non pud considerarsi separatamente dall’altra 
apparizione del fantasma femmineo che l ’accompagnava durante il 
memorabile periodo di manifestazioni spontanee descritte in una 
lunga relazione dal rev. Tweedale. Cid posto, e razionale inferirne 
che se l’identificazione del fantasma femmineo con la zia defunta 
del reverendo in discorso, deve ritenersi una buona prova in 
favore della sopravvivenza dello spirito di lei, in tal caso non si 
potrebbe concludere diversamente per il fantasma canino che, 
come l ’altro, era stato a sua volta identificato.

— Caso L IX . —  Il sig. James Coates, di cui si ebbe a ci- 
tare un’ altra esperienza, invia al < Light » (1915, pag. 356), 
questo incidente che gli e personale:

Nell’estate del 1887, io mi trovavo a Rothesay con la famiglia: e 
mio cognato Giorgio Anderson, di Glasgow, mi mando in regalo un bel 
cane di razza « collie ». Era un animate molto vivace, e, purtroppo, an- 
che indisciplinato. Io non ero troppo qualificato per educarlo, e « Rover » 
metteva sovente se stesso e noi tutti in imbarazzo per le sue gesta.

In quel tempo noi avevamo per abitudine di recarci nel dopopranzo 
a pescare nella baia di Glemburn. II cane ci accompagnava, e quando 
noi salivamo in barca, egli attendeva il nostro ritorno scorazzando libe- 
ramente su e giu per la spiaggia. Tutto andd bene per circa un mese: 
ma un giorno il capo della polizia mi mando a chiamare privatamente, 
per dirmi che un cane identico al mio aveva spaventato un cavallo attac- 
cato a una carrozza, che la carrozza. aveva ribaltato, gittando a terra la 
signora che in essa si trovava. In seguito a cid, il capo della polizia mi 
consigliava a disfarmi immediatamente del cane, se non volevo incorrere 
in penaliti. Non vi era modo di sottrarsi all’invito, e percio consegnai 
il cane a un funzionario, con l’ordine espresso di recarsi alia baia ad 
annegarvi la povera bestia.

Rimasi profondamente addolorato per la sorte toccata al nostro 
Rover, e i miei figli se ne dimostrarono desolati, poiche il cane si era 
loro affezionato in modo speciale; ma si dovette ottemperare alia legge.

Continuammo a recarci alia pesca ogni dopopranzo; e il terzo giorno 
dal la morte di Rover, quando eravamo di ritorno, a breve distanza dal
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cancello di casa, tutti e tre simultaneamente esclamammo: «Qui c’ e 
Rover! Ecco Rover! » Ed infatti eg!i era la che ci aspettava dalla porta 
di casa! Evidenteraente l’uomo cui avevo dato I’ordine di sopprimere il 
cane, non l’aveva fatto. Cost pensai subito; ed era naturale il pensarlo, 
dal momento che Rover ci stava dinanzi, vicino al truogolo da lavare, 
scodinzolando e guardandoci con espressione di giubilo. Aprimmo il 
cancello, e ci dirigemmo alia sua volta; ma improvvisamente io vedemmo 
sparire! Non pub esistere dubbio sul fatto che l’abbiamo visto efl'ettiva- 
raente, certissimamente tutti e tre. La mia signora insiste nell’affermare 
che il cane appariva fosforescente; mapermeeper mia figlia era il nostro 
Rover, ne piu ne meno.

... A costo di passare per ingenui, noi persistiamo ad essere convinti 
di aver visto simultaneamente il fantasma obbiettivo del nostro cane 
Rover; il quale apparve a tal segno naturale, da farmi presumere che il 
funzionario al quale lo avevo consegnato, avesse trasgredito i miei ordini... 
Non ho spiegazioni da far valere in guisa particolare; osservo soltanto 
che... il fatto di tre persone le quali videro collettivamente un cane, il 
quale era stato annegato tre giorni prima, costituisce una prova della sua 
sopravvivenza che e piu convincente di tante altre da noi spiritisti accet- 
tate per valide nelle nostre sedute.

Come si vede, le conclusioni dei relatori-percipienti sono tutte 
concordi nell’affermare la loro incrollabile certezza di essersi tro- 
vati di fronte a fantasmi obbiettivi di animali; e invero, non si 
potrebbe dar loro torto, neanche da un punto di vista rigorosa- 
mente scientifico; specialmente nelle circostanze degli ultimi quattro 
casi citati, i quali risultano d’ordine « collettivo », e due tra essi 
anche d’ordine < successivo »; vale a dire che i fantasmi animali 
furono percepiti da persone diverse, in tempi diversi, e ad insa- 
puta gli uni degli a ltr i; tutte circostanze che valgono ad elimi- 
nare in guisa risolutiva la §piegazione allucinatoria dei fatti, che 
e I’unica ipotesi scientificamente opponibile a quella trascenden- 
tale telepatico-spiritica.

Conclusione.

Giunti al termine della presente classificazione, non rimane che 
rivolgere uno sguardo retrospettivo al cammino percorso, ricor- 
dando le principali considerazioni suggerite dai fatti, e condensan- 
dole in una sintesi conclusionale.

Circa le ripetute nostre affermazioni in favore della rcale 
esistenza di manifestazioni telepatiche in cui sono « agenti » o
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« percipienti » gli animali, nonche di fenomeni d’infestazione, o di 
apparizioni d’altra natura, in cui gli animali sono percipienti col* 
lettivamente a ll’uomo, non pare scientificamente legittimo accam- 
parc ulteriori riserve o duhbiezze, poiche i casi enumerati nella 
prima e nella seconda monografia, bastano a dimostrarle fondate. 
Infatti, nei casi riportati sono rappresentatc le principali modalita 
delle manifestazioni telcpatiche quali si realizzano tra gli uomini, 
come pure le principali modalita che caratterizzano fra gli uomini 
la percezione di manifestazioni infestatorie, o di apparizioni e ma
nifestazioni d'altra natura. Inoltre, a riprova delle nostre afferma- 
zioni si erigono in guisa risolutiva i dati statistici ricavati dai 69 
casi enumerati nella prima monografia; dati che in vista della 
loro importanza teorica, giova qui completare, rilevando che in 
questa seconda monografia, g li episodi di animali che percepirono 
manifestazioni supernormali in precedenza a ll’uomo, risultano 10, 
che aggiunti ai 13 della prima serie, formano un totale di 23; e 
che quelli in cui gli animali diedero segno di percepire manife
stazioni supernormali che per l ’uomo passavano inavvertite, risul
tano 3, che aggiunti ai 12 della prima serie, formano un totale 
di 15. Ora tale somma di episodi appare sufficiente onde autoriz- 
zare a ricavarne quelle inferenze teoriche che gli episodi stessi 
suggeriscono; e la principale inferenza da trarne e che i casi in 
cui gli animali percepiscono in precedenza a ll’uomo manifestazioni 
supernormali, o le percepiscono quando per l'uomo passano inav
vertite, presentano valore risolutivo nel senso della tesi sostenuta, 
in quanto dimostrano che non esistono ipotesi razionali da con- 
trapporre a quella che considera gli animali forniti di facolta 
supernormali subcoscienti, a somiglianza dell’uomo.

A  rincalzo di tali conclusioni, in questa seconda monografia 
venne aggiunto un nuovo ordine di manifestazioni animali, quello 
dei cani « ululanti alia morte »; vale a dire dei cani che prean- 
nunciavano con ululati caratteristici e profondamente lugubri, la 
morte imminente di una persona famigliare, e vi persistevano fino 
alia morte della persona medesima; manifestazioni che dimostra- 
vano l’esistenza nelle subcoscienze animali di facolta prem onitorie; 
e cioe di un’altra importante facolta supernormale da unirsi a 
quelle sopra enumerate.

Ne derivava che in base ai fatti raccolti, era lecito affermare 
senza tema di errare che il verdetto della scienza avvenire non 
poteva non risultare in favore dell’esistenza nella subcoscienza 
animate delle medesime facolta supernormali che si rinvenivano in
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quella umana ; e siccome il fatto dell’esistenza latente nella subco- 
scienza umana di facolta supernormali indipendenti dalla legge di 
evoluzione biologica, risultava la migliore delle prove in favore 
dell’esistenza nell’uomo di uno spirito indipendente dall’organismo 
corporeo, e pertanto sopravvivente alia morte dell'organismo stesso, 
allora appariva razionale e inevitabile inferirne che dal momento 
che nella subcoscienza animale si rinyenivano le medesime facolta 
supernormali, anche la psiche animale fosse destinata a sopravvi- 
vere alia morte del corpo.

Senonche tali considerazioni logicamente irreprensibili, ave- 
vano ancora bisogno di una convalidazione complementare sul 
terreno sperimentale; poiche se l’ipotesi dell’esistenza negli ani- 
mali di una psiche sopravvivente alia morte del corpo era fondata, 
allora dovevano riscontrarsi casi di apparizioni post-mortem di 
fantasmi animali, analogamente a quanto si verificava per l ’uomo. 
Orbene, anche a tale dimostrazione complementare si prow ide 
con questa seconda monografia, in cui si raccolsero in numero 
adeguato gli episodi richiesti, nei quali si rilevavano le medesime 
caratteristiche valevoli quali prove d’identificazione spiritica nei 
casi corrispondenti di fantasmi umani.

Ricorderemo in proposito che si citarono esempi di manife* 
stazioni auditive in cui fu percepita l ’eco rumorosa di azioni che 
caratterizzavano in vita l ’animale defunto (come, ad esempio, l’eco 
di pietre rotolanti sul pavimento, conforme al giuoco preferito in 
vita dal cane che si manifestava); come pure, che si citarono 
esempi di chiaroveggenti che all’istante della morte di un dato 
animale, ne videro il « doppio », o « perispirito » elevarsi in aria, 
per quanto ignorassero la presenza nella camera, o nella casa, 
dell’animale stesso. In altri esempi, fu questione di apparizioni di 
animali da poco defunti, i quali si manifestavano sotto il medesimo 
aspetto, i medesimi atteggiamenti, le medesime imperfezioni che 
li caratterizzavano in vita (come nei caso di una gattina che zop- 
picante in vita, si manifesto zoppicante dopo morta, e cio a diverse 
persone collettivamente e successivamente). Si cito un esempio in 
cui il fantasma di un cane defunto fu visto collettivamente e 
successivamente da persone che ne ignoravano 1’ esistenza, e 
che lo descrissero tutte esattamente; prova d’ identificazione ec- 
cellente, inquantoche siffatte modalita di estrinsecazione vale- 
vano ad escludere le ipotesi della suggestione, dell’autosugge- 
stione e dell’allucinazione. N oto,infine l’apparizione di fantasmi 
di cani defunti i quali si manifestavano di conserva ai fantasmi
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dei loro padroni ugualmente defunti; nelle quali circostanze 
cssendosi riconosciuta 1’ identita del fantasma umano, con le 
conseguenze teoriche che ne derivavano, non vi era ragione 
per non accettare le medesime conseguenze teoriche a proposito 
dell'animale dcfunto, identificato nella guisa medesima del fan- 
tasma umano.

Risultava pertanto che si era pervenuti a dimostrare l ’esi- 
stenza dei due gruppi di fatti che costituivano il quesito da risol- 
v e re ; vale a dire, che nelle subcoscienze animali si rinvenivano 
le medesime facolta supernormali esistenti nelle subcoscienze 
umane; e che i fantasmi degli animali defunti si manifestavano 
alia guisa dei fantasmi umani; dimodoche doveva considerarsi 
raggiunta la dimostrazione richiesta onde provare 1’esistenza e la 
sopravvivenza della psiche animate.

Xe derivava che l ’ipotesi in questione non poteva non consi
derarsi scientificamente legittima, per quanto ancora a titolo 
« d'ipotesi da lavoro », in attesa di considerarla verita definitiva- 
mente acquisita alia scienza, quando per Paccumularsi dei fatti, 
si fosse pervenuti ad analizzare a fondo il tema importan- 
tissimo.

Posto cio, risulta che Targomento in esame ha raggiunto uno 
stadio di maturita sufficiente per autorizzare a formulare qualche 
considerazione sulle conseguenze filosofiche e psicologiche che 
presenterebbe il fatto dell’esistenza e sopravvivenza della psiche 
animate. Ed e quanto mi dispongo a fare sommariamente, a com- 
plemento e rincalzo della tesi -sostenuta. V ale a dire che dopo 
avere fornito la prova sperimentale dell’csistenza e sopravvivenza 
della psiche animate, mi propongo dimostrarne ulteriormente la 
validita e la necessita dal punto di vista delle leggi che gover- 
nano l ’evoluzione biologico-psichica degli esseri viventi, come 
anche in nome dell’eterna giustizia.

*
jj; *

Tra g li uomini di scienza i quali professano convinzioni posi- 
tiviste, viene propugnata la teoria secondo la quale lo spirito 
degli animali, come quello degli uomini, risultando una semplice 
funzione dell’organo cerebrale, cessa di esistere quando l’organo 
in questione cessa di funzionare con la morte. Nulla d’ incoerente 
in sitfatta teoria, per la quale i destini degli animali sono equi- 
parati a quelli dell’uomo. L ’incoerenza si rivela nei credenti alia
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sopravvivenza dell'anima umana, tanto negli aderenti alle diverse 
confessioni religiose, quanto in una parte degli -adepti alle dottrine 
spiritiche, i quali presumono a loro volta che lo spirito degli 
animali risulti troppo imperfettamente organizzato per sopravvivere 
alia morte del corpo; e in conseguenza che si risolva nei suoi 
elementi costitutivi, dissipandosi praticamente nel nulla, precisa- 
mente come asseriscono gli uomini di scienza. Osservo pertanto 
come il professare simili convinzioni risulti sommamente, perico- 
loso per la dottrina della sopravvivenza spirituale umana, poiche 
con cio si verrebbe ad ammettere che una semplice differenza di 
grado nell’evoluzione dello spirito, basti a decidere dei suoi destini, 
ora caduchi senza alcun demerito, ed ora immort^li senz’ombra 
di merito. E in tal caso, che cosa pensare delle sorti di una gran 
parte del genere umano ? Infatti, qualora si rintracci la storia della 
specie umana sulla scorta della paleontologia, si arriva ad un 
punto in cui l ’uomo della piu remota antichita preistorica si con- 
fonde con le forme animali piu elevate; e qualora sulla scorta 
dell’antropologia, si segua lo stesso metodo per le razze umane 
esistenti, si fa capo a talune tribu selvagge di ben poco piu ele
vate degli animali fra i quali convivono, e in cui la degradazione 
degli individui arriva al punto da dimostrarsi essi destituiti di 
qualsiasi rudimento di senso morale, con una mentalita appena 
sufficiente a guidarli nei bisogni materiali della loro miserabile 
esistenza; cosi come avviene per g li animali. Cid posto, e sempre 
dal punto di vista indicato, sorge spontanea la domanda: « A  
quale stadio dell’elevazione psichica lo spirito di un individuo 
diviene sufficientemente evoluto per resistere alia crisi del distacco 
dall’organismo corporeo senza dissiparsi nei suoi elementi costi
tutivi ? Forse che i nostri lontanissimi progenitori, di ben poco 
piu evoluti delle scimmie antropoidi, e g li odierni selvaggi che 
ai medesimi si equivalgono, dovranno considerarsi sufficientemente 
elevati spiritualmente per meritare il dono dell’ immortalita, lad- 
dove un generoso rappresentante della razza canina che perde la 
vita nel tentativo di salvare un bimbo che annega, o che muore 
di crepacuore sulla tomba del proprio padrone, dovra perirc per 
sempre, non avendo raggiunto tale presunta barriers degli immor- 
tali ? Una differenza di grado nell’evoluzione spirituale degli esseri, 
non implies affatto una differenza qualitativa, ma unicamente quan• 
titativa \ e quest’ultima non puo rappresentare che una tappa piu 
o meno avanzata sulla via dell’evoluzione animica. Giacche la vita, 
quale si manifesta negli animali, risulta l’espressione esteriore di
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uno « spirito » ivi incamatosi in potenza, il quale non puo non 
essere identico per_essenza alio spirito che si manifesta nelle infime 
razze umane, passate e presenti,. nonche nelle razze civilissime 
odierne. In altri termini, la vita in qualunque forma e in qualsiasi 
caso, e l ’espressione in ambiente terreno, di uno spirito incarna- 
tosi in una data sintesi di materia organizzata, e vale a designare 
lo stadio di avanzamento a cui e pervenuto quel singolo spirito: 
nulla piu, nulla meno; giacche lo spirito in s6 non puo non risul- 
tare assolutamente identico a tutti gli altri spiriti che informano 
qualsiasi altra sintesi di materia organizzata, salvo sempre lo 
stadio di progresso raggiunto. Volendo chiarire tale concetto 
ricorrendo ad un esempio, si dovrebbe dire che nella guisa mede- 
sima in cui una fiamma posta in un vaso di cristallo irradia inal- 
terato il suo splendore, laddove un’altra collocata in un vaso di 
porcellana irradia luce fioca, e una terza messa in un vaso di 
argilla non irradia luce di sorta, salvo dagli interstizi che per av- 
ventura possono esistere nel coperchio (i quali, negli animali 
corrisponderebbero agli « spiragli » per cui emergono le facolta 
dall’istinto), e qualche volta, dalle crepature che possono prodursi 
nel vaso (le quali spiegherebbero l ’emersione delle facolta super- 
normali subcoscienti), cosi dovrebbe inferirsi al riguardo dei 
destini dello spirito nelle sue fasi innumerevoli d’incarnazione, 
durante le quali, sono gli involucri di cui si riveste che variano, 
non lo spirito, il quale rimane in potenza inalterato e inalte
rab le.

Posto cio, risulta palese che per riconoscere tale verita fon- 
damentale dell’evoluzione della vita nei mondi, occorre emancipare 
la mente dalle dottrine puerili assorbite nell’adolescenza, secondo 
le quali l ’anima e creata dal nulla al momento della nascita. E  
una volta liberatisi da tale assurda credenza, non rimane che ade- 
rire all’unica dottrina capace di spiegare l ’evoluzione spirituale 
della vita: quella della reincarnazione progressiva di tutti gli 
esseri viventi; dottrina nota intuitivamente alle razze piu diverse 
dell’antichita la piu remota.

V i e forse qualche cosa di antiscientifico nel presumere che 
a ll’evoluzione biologica delle specie illustrata da 11a scienza, corri- 
sponda e sovrasti un'evoluzione parallela dello spirito il quale si 
andrebbe leritamente individuando col guadagnare sempre mag- 
giore coscienza di se in forza di un progressivo accumularsi di 
esperienze acquisite nel passaggio attraverso a una miriade di 
esistenze vegetali, animali ed umane ?
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Comunque sia di cio, sta di fatto che la teoria della soprav- 
vivenza della psiche animate —  che, come si e visto, emerge incon- 
testabile dai fatti —  mancherebbe di base razionale qualora non 
si completasse con l ’ipotesi reincarnazionista, visto che non potrebbe 
ammettersi una condizione di esistenza spirituale degli animali, 
in cui un quadrupede, un rettile, un volatile, dovessero rimanere 
eternamente tali. Ne consegue che le forme animali dell’esistenza 
terrena, cosi come le graduazioni delle razze umane, non possono 
considerarsi che forme transitorie attraverso le quali tutti g li 
esseri viventi dovranno passare; senza di che la vita nell’universo 
non si spiegherebbe e non avrebbe scopo; come non esisterebbe 
giustizia nei mondi.

Insisto nel ripetere che la scala innumerevole degli esseri 
viventi, non puo non essere che l’espressione delle manifestazioni 
dell’anima nelle sue tappe progressive di elevazione spirituale. 
Cio che in virtu di una piu lunga evoluzione e divenuto attuale 
nell’uomo, rimane pctenziale negli esseri inferiori. L 'involuzione 
precede Vevoluzione. Non e la materia che fa evolvere lo spirito, 
ma k lo spirito che per evolvere se stesso abbisogna di tutte le 
fasi di esperienza conseguibili sulla terra; e in conseguenza, abbi
sogna di rivestirsi di tutte le forme successivamente piu raffinate 
che la materia organizzata puo fornirgli. Le leggi biologiche della 
« selezione naturale », della « sopravvivenza del piu adatto », del- 
l ’ c influenza dell’ambiente », non sono che gli accessori indispen- 
sabili a tale evoluzione; ma la vera causa dell'evoluzione degli 
organismi viventi e interiore, e si denomina lo « spirito ».

Una delle migliori definizioni comprensive sull’intima natura 
dei processi evolutivi nelle individuality viventi, venne dettata 
medianicamente a Lady Cathnes, che la riferisce nel suo libro, 
« Old Truth in a New L ight ». Per quanto la nobile gentildonna 
sia inglese, tale definizione venne dettata in francese, e qui la 
riproduco nella lingua in cui fu dettata:

>
Le gaz se mineralise,
Le mineral S3 vegetalise,
Le vegetal se animalise,
L’animal se humanise,
L’homme se divinise.

E  qui, a semplice titolo complementare, e alio scopo di pre
venire talune perplessita teoriche che per avventura potessero
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sorgere nella mente di qualche lettore, giovera accennare a talune 
dilucidazioni fornite in argomento dalle personality medianiche; 
secondo le quali, nelle Sfere Spirituali piu prossime a quella ter- 
rena, esisterebbero in gran numero g li spiriti degli animali supe
rior^ specialmente di quelli che convissero in terra con l'uomo, 
e che in virtu di tale convivenza acquisirono esperienza e raffina- 
mento spirituale sufficienti per soggiornare un dato tempo nelle 
Sfere spirituali. Per tutti g li altri animali insufficientemente evoluti 
non vi sarebbe intermezzo di esistenza spirituale tra l’una e l ’altra 
reincarnazione, ma un breve periodo letargico preparatorio alia 
nuova incarnazione nella forma animate che per ordine gerarchico 
risulterebbe immediatamente superiore a ll’ultima rivestita; e la 
nuova incarnazione si determinerebbe automaticamente, per effetto 
della « legge di affinita >, cosi come avviene per la coniugazione 
delle molecole in una soluzione chimica.

II dottor Geley, nella sua opera: « De l ’lnconscient au Con- 
scient » (pag. 321), in base all’indagine scientifica dei fenomeni 
medianici, e condotto a formulare delle conclusioni analoghe. 
Egli scrive :

Per l’animale o per l’uomo d’infimo grado, la fase di esistenza che 
segue alia morte non pud essere che breve ed oscura. La coscienza, che 
in essi e tuttora rudimentale, trovandosi separata dal proprio substrato 
organico, vacilla e si ottenebra; l’attrazione della materia si fa sentire 
imraediata con potenza irresistibile, e il mistero della palingenesi si compie 
senza indugio.

*
* *

Qualora si accogliessero le conclusioni sopra riferite in favore 
dell’esistenza e sopravvivenza della psiche animale, nonche del 
suo transito ascensionale attraverso la scala degli esseri per ausilio 
di progressive reincarnazioni, fino ad umanizzarsi, ne verrebbe 
rischiarato di nuova luce anche l’eterno problema che tutte le 
filosofie e tutte le religioni si proposero di risolvere: quello sullo 
* scopo della vita nell’Universo ». Guai a quel popolo il quale 
perdesse ogni fede sugli alti destini dell’essere! Tutti ricordano le 
desolate parole profferite sul letto di morte dal sommo filosofo 
Roberto Ardigo, due volte suicida: « Lasciatemi morire: a che 
serve la vita? » Parole che si ripercuotono come una tremenda 
condanna sulle teorie positiviste-materialiste professate in buona 
fede dal grande filosofo. Per cui si e tratti ad esclamare: « Ecco



un filosofo coerente alle proprie convinzioni! » La sua desolante 
concezione materialista della vita, l’aveva condotto razionalmente, 
inevitabilmente a concludere che la vita non aveva scopo, poiche 
se tutto termina con la morte del corpo, a che vale di essere 
vissuti, di avere contemplato un istante la grandezza dell’Universo, 
di avere studiato per tutta la vita, di avere tanto sofferto moral- 
mente e fisicamente ? Forse per il vantaggio delle generazioni 
future? Ma se queste a loro volta dovranno perire senza lasciare 
traccia del loro passaggio, e se con 1’andare dei secoli, causa il 
progressivo spegnersi del sole, anche il nostro mondo dovra perire 
con tutti g li esseri a cui da vita; e se questa e la sorte finale di 
tutti i mondi disseminati per l ’universo, a che serve l ’elevazione 
progressiva dell’umanita? A  quale scopo il culto dell’Arte, del 
Bello, del Buono ? La febbre del sapere ? Il votarsi a un ideale ? 
A  che serve la vita ? A  che servono i mondi ? A  che serve l ’uni- 
verso? E  sopratutto, a quale scopo tanti dolori morali e material) 
sofferti dagli esseri cui fu largito non richiesto il dono nefasto 
della vita?  Quale immenso disinganno per un’ anima eletta qual 
era Roberto Ardigo I E gli non poteva .non contemplare esterre- 
fatto il baratro immane dell’infinita vanita del T u tto ; c non poteva 
non ribellarsi a tale tragica ironia della sorte. Meglio sfidare fiera- 
mente il destino nell’unica guisa possibile a un vivente: liberan- 
dosi col suicidio dal supplizio morale di contemplare impotenti la  
tragedia dell’essere. Roberto A'rdigo fu coerente a se stesso; e  
coloro tra i filosofi i quali condividono con lui le medesime con
vinzioni materialiste, e cio malgrado non terminano come lui nel 
suicidio, sono felicemente incoerenti; il che si deve al fatto che 
nei recessi delle loro subcoscienze esiste una scintilla divina che 
sa di essere immortale, la quale perviene a trasmettere alle loro 
coscienze una vaga intuizione del v e ro ; dimodoche senza render- 
sene conto, essi pensano a un modo ed operano a un altro. R o 
berto Ardigd, invece, fu coerente a se stesso, e termino col 
suicidio.

E tempo pertanto di dissipare dall’ambiente filosofico e scien- 
tifico i vapori asfissianti del positivismo materialista, proclamando 
al mondo la lieta novella che sulla cima piu soleggiata d ell’al- 
bero maestoso dello scibile umano, e spuntata un’altra branca 
rigogliosa e feconda di frutti rigeneratori, branca che si denomina 
« La Scienza d ell’Anim a », e in virtu della quale si dimostra la 
fatuita, 1’ incoerenza, la falsita della concezione materialista del- 
l ’Universo; come pure si dimostra che il germogliare della vita
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nei mondi ha per iscopo l ’evoluzione dello spirito, che incarnatosi 
in potenza nella materia, deve assurgere alio slato di perfetta 
individualita cosciente, morale, angelica, in virtu d’ innumerevoli 
esperienze acquisite nel transitu in tutte le sintesi di materia or* 
ganizzata, esperienze che si alternano con cicli di esistenza spiri
t u a l  sempre piu sublimati, fino a raggiungere i superni fastigi 
della immedesimazione con Dio, meta suprema dell’essere. II che 
non significa annichilimento dell’Io, ma integrazione col Divino, 
senza nulla rimettere della propria individuality, cost come le 
cellule dell’organismo umano concorrono a miliardi a crearlo. 
senza nulla rimettere dell’individualita che loro e propria. In altri 
term ini: A 1 microcosmo-Uomo, sintesi suprema polizoica e polipsi- 
chica nel dominio del Relativo, corrisponde il Macrocosmo-Dio, 
sintesi trascendentale polipsichica ed Una, eterna, incorruttibile, 
inflnita, nel dominio dell’Assoluto.

*
* *

Nelle famose sentenze filosofiche conseguite medianicamente 
da Eugene Nus, ecco in qual modo si definiscono l ’anima, l’evo- 
luzione, i destini dell’essere :

— Anima: Porzione di sostanza che Dio sottrae dalla Forza Uni
versale per ogni singola individualita. Centro di attiviti assimilatrice 
incandescente, il quale riprende ad uno ad uno tutti gli attributi del 
Creatore.

— Evoluziow. Le molecole semplici, mosse per attrazione diretta 
si aggregano e si combinano onde formare degli organismi diversi, 
minimi nei minerali, gi& sensitivi nei vegetali; ed istintivi negli animali.

Progredire, per I’essere cosciente, significa modificarsi impiegando 
razionalmente gli elementi interiori ed esteriori di cui dispone.

Per gradi successivi l’essere cosciente coinpie il suo destino percor- 
rendo moralmente il lungo pellegrinaggio della vita .. Vita liberamente 
manifestata, ma subordinata a leggi necessariamente determinate dall’Or* 
dine dell’Universo.

Lo scopo supremo dei destini individual!, e quello di concorrere a 
formare l’essere collettivo, del quale noi siamo le molecole intelligent!; 
nella guisa medesima che lo scopo incosciente, o il destino delle mole
cole, delle forze puramente istintive, od anche meno che istintive, le 
quali concorrono a formare i nostri organi, era quello di creare l’essere 
individuate.

Per il Tutto come per le parti, la vita e un perpetuo divenire, e non 
k simile a se stessa in alcun momento del suo transito nel tempo.
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*
*  *

Pervenuto a questo punto, mi avvedo che le speculazioni filo- 
sofiche intorno al grandioso problema dell’essere, mi fecero per- 
dere di vista la tesi assai piu modesta che forma oggetto del 
presente lavoro; la quale consiste in un primo tentativo per dimo- 
strare con metodo scientifico la sopravvivenza della psiche animale. 
E tempo pertanto di tornare in argomento e di concludere, osser- 
vando che l ’esistenza nella subcoscienza animale di facolta super- 
hormali —  esistenza sufficientemente provata dai casi e'numerati 
in questa e nell’altra monografia —  risulta una buona prova in 
favore della sopravvivenza della psiche animale, tenuto conto che 
se per l ’uomo deve inferirsi che le facolta in discorso, rappresen- 
tino nella di lui subcoscienza i sensi spirituali preformati, in attesa 
di esercitarsi in ambiente spirituale (cosi come nell’embrione erano 
preformate le facolta di senso, in attesa di esercitarsi in ambiente 
terreno); se cosi e, ne consegue che per il fatto del rinvenirsi le 
facolta medeslme nella subcoscienza animale, deve inferirsi logi- 
camente che gli animali sono a loro volta detentori di uno spirito 
sopraw ivente alia morte del corpo. Inoltre, a siifatta dimostrazione 
altamente suggestiva, si pervenne ad aggiungerne un’altra comple- 
mentare altrettando valid a: quella desunta dai casi di apparizione 
post-mortem di iantasmi animali identificati. Da cio la legittima 
conclusione che tutto concorre a dimostrare la realta dell’esistenza 
e della sopravvivenza della psiche animale; per quanto in omaggio 
ai metodi d ’indagine scientifica, prima di pronunciarsi definitiva- 
mente al riguardo, risulti indispensabile attendere l’ulteriore accu- 
mularsi dei fatti, onde aver modo d’indagarne la genesi su vasta 
scala, analizzando, comparando, classificando lungamente ancora, 
fino alia tacitazione di ogni perplessita, legittima in argomento 
di tanta importanza psicologica, filosofica, morale. Solo in tal 
guisa cio che per ora non e che un’ « ipotesi da lavoro » sufficien
temente convalidata dai fatti per doversi prendere in seria consi- 
derazione, potra convertirsi in verita dimostrata. E  le indagini 
odierne sul tema, non lasciano dubbio sul fatto che il verdetto 
della scienza avvenire dovra pronunciarsi in tal senso.

E r n e s t o  B o z z a n o .
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MAGNETISMO TRASCENDENTALE

I colpi vibrati al magnetismo da Braid e dalla scuola di Nancy 
(Bernheim), parevano definitivi; la neuripnologia del primo, la sug
gestions fu ra  del secondo persuasero un gran numero di scienziati* 
della inutilita dei cosiddetti « passi » magnetici, non considerati 
come ausilio alia suggestione verbale. In questo decennio poi, la  
teoria del Bernheim si era imposta sempre con maggior forza, 
anche per le impressionanti guarigioni che il Bernheim aveva ot- 
tenuto applicando la terapia suggestiva.

NeH'ultima parte del libro Hypnotisme et suggestion (gia citato 
in un mio precedente articolo) questo insigne scienziato espone 
infatti una serie di casi di neuropatologia da lui guariti mediante 
la suggestione; e, in verita, si tratta di esempi cosi probanti, quel 
libro esercita tale... suggestione sul lettore, da condurlo per gradi 
alia convinzione dell’esattezza della teoria.

Ma non basta: le stesse parole di magnetismo e di ipnotismo 
erano sempre piu confuse l ’una con I’altra, tanto che mediocri vol- 
garizzatori non si peritarono di pubblicare un volumetto sull’argo- 
mento, nella prefazione del quale si afferma che magnetismo e 
ipnotismo sono la stessa cosa (!); tanto le opposte teorie hanno il 

potere di generar confusione in cervelli non scientific!.

*
* *

Nonostante questo, mentre in Italia i medici si cullavano nello 
scetticismo, o si rifiutavano perfino di applicare la suggestione 
terapeutica ritenendola dannosa, in Francia negli ultimi tre anni 
si manifestava un vivo movimento neo-magnetico, determinate in 
special modo dalle ricerche di Ettore Durville, al quale va il me- 
rito di aver risollevata e illustrata con nuovi elementi la secolare 
questione.

II movimento neo-magnetico di cui parlo h sostenuto special- 
mente da Georges De Dubor e dal dott. L. Moutin, i libri dei 
quali (rispettivamente Les mystbres de I'hypnose e Le magnitisme 
humain) rappresentano un vero passo in avanti nel faticoso cam-
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mino della ricerca spiritualista : nel primo, dopo un geniale ten
tative di riabilitazione del magnetismo, si trova una diffusa rela- 
zione delle esperienze inedite del D u iv ille ; nel secondo e molto 
interessante un nuovo metodo di magnetizzazione, cbiamato procedi' 
mento neuroscopico, del quale parlero forse in un prossimo articolo.

** *

I punti di partenza delle ricerclie compiute dal Durville sono 
stati i fenomeni conosciuti sotto il nonie di estenorizzazione della 
motricith e di esteriorizzazione della sevsibilita, studiati per la prima 
volta in modo profondo e geniale dal colonnello Alberto de R o 
chas, nei due ben noti volumi di tale titolo.

% Ettore Durville ha compiuto le sue ultime ricerche alia pre- 
senza di poche persone e la relazione che ne vien fatta dal Dubor 
nel suo libro, non e stata preceduta da altre. Traduco testualmente 
le sue p aro le:

Quando, dopo aver addormentato un soggetto, si prolungano i passi 
magnetici, si ottengono, in alcuni di essi, gli stati profondi dell’ipnosi, 
con I’esteriorizzazione della sensibilita. Se si continuano ancora i passi, 
gli strati fluidici esteriorizzati si condensano, da ciascun lato di questi, 
in due colonne di vapore, dapprima assai diffuse, ma che, a poco a poco, 
si restringono e si precisano. Continuando la magnetizzazione, una attra- 
zione misteriosa le obbliga a riunirsi; la colonna di destra va a raggiun- 
gere quella di sinistra, passando sia davanti, sia dietro al soggetto, ma 
piu spesso dietro.

A questo punto la massa fluidica non sembra ancora un essere umano; 
e una colonna vaporosa alta e larga; ma, sotto l’azione della magnetiz
zazione, questa massa diminuisce di volume, diventa piu o meno lumi- 
nosa, prende un po’ l’aspetto umano, e diventa finalmente il doppio del 
soggetto, il suo fantasma, per adoprare una locuzione piu espressiva. In 
questo momento, tale fantasma e ritto, alia sinistra del soggetto e un po’ 
davanti a lui.

Continuando la magnetizzazione, il fantasma si condensa ancora, di
venta piu luminoso e prende completamente l’aspetto e l’attitudine del 
soggetto. Quando questi e seduto sopra una poltrona, il doppio si siede 
sopra una poltrona vicina, e ripete tutti i movimenti del soggetto. Una 
specie di cordone fluidico li riunisce entrambi ed e per mezzo suo che 
passano gli elementi vitali che fanno muovere il doppio.

Magnetizzando ancora il soggetto, il fantasma prende, grazie a que
sto fatto, delle forze che gli permettono di alzarsi, di agire e di compiere 
certi atti... (Op. cit. capitolo XIV, pagg. 271 e 272).

I<>5
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Gli atti che compie il fantasma, come lo chiama impropria- 
priamente il Dubor, sono comuni atti cinetici quali si possono ri- 
scontrare nella maggior parte delle sedute medianiche : movimenti 
di tavoli, oggetti, ecc. In una seduta (pag. 281 op. cit.) i soggetti 
magnetizzati sono due, e combinano i loro effetti; ma cio che piu 
interessa e evidentemente il fatto in se stesso: il magnetismo ri- 
vendicato, il magnetismo che sconfina nel campo che sembrava 
proprio alle sole scienze metapsichiche propriamente dette.

Il Dubor non si perde ad esaminare la costituzione elemen- 
tare del fantasm a; si limita a dire che esso e « emanazione di 
tutto cio che non e corpo materiale e fisico; possiede da solo la 
facolta di pensare, di volere e di agire; diventa la sede.esclusiva 
della coscienza e deli’intelletto ».

Ma cio che a me pare sommamente importante, per quanto il 
Dubor vi accenni di passaggio, e la relazione seguente:

Siamo ancora in piccolo numero. La signora C. viene materializzata. 
Il fantasma si agita molto, viene a sedersi sul mio ginocchio sinistro, cio 
che mi provoca un formicolio abbastanza pronunciato, ma di breve du- 
rata. II fantasma va a prendere un libro nella biblioteca e lo getta a 
terra. Nel corso della seduta il signor Durville domanda al soggetto:

—  £ la vostra intelligenza, la vostra sensibilita che sono passate nel 
fantasma ?

— E tutto I E la mia vita !
—  Credete voi, se veniste a morire, che il vostro fantasma morirebbe pure ?
— No ! Jo non lo credo.

Qui e il punto capitale. Secondo ogni probability quella do
manda e quella risposta contengono la soluzione del problema.

Se, come dice il Dubor, il fantasma possiede da solo, la facolta 
di pensare, di volere e di agire, e sopraw ive al corpo, come ha 
dichiarato in quelle condizioni eccezionali il soggetto di Durville, 
la prova tanto cercata della sopravvivenza cosciente e raggiunta.

*
* *

fi illusione la nostra? e troppo pretendere il voler far assur- 
gere una frase a illuminazione di veritk ?

A lle  eventuali obbiezioni cerchero di rispondere con nuove e 
piu probanti notizie.

Genova, maggio 1923.
£ m il io  S e r v a d i o .



16 7

LA CONOSCENZA SOPRANORMALE

II dott. Eugene O sty ha pubblicato un nuovo volume d ’inda- 
gine sperimentale (i) intorno a quella classe di fenomeni della me- 
tapsichica subiettiva che si suole comprcndere sotto la denomina- 
zione generica di conoscenza sopranormale. L 'O sty  si e gia prece- 
dentemente occupato, in un lavoro analogo (Luciditd ct Intuition) 
di questa branca della nuovissima scienza, ma nel volume ora ve- 
nuto alia luce ha ripreso in esame, ex novo, 1’ importante pro* 
blema, sulla scorta, quasi per intero, delle proprie osservazioni 
personali, succedutesi nel corso di circa un decennio e tuttora in 
via di completazione.

£ utile richiamare l ’attenzione degli studiosi di scienze psi- 
chiche su l’ampia portata dell’opera in questione, sia nei riguardi 
teorici, per cio che riflette la valutazione del determinismo psi- 
chico da cui traggono origine i fenomeni sopranormali, sia in me- 
rito all’ indirizzo, in quanto dimostra la necessita d’ intrapren- 
derne lo studio, oltreche nel campo della fenomenologia inciden- 
tale e sporadica, in quello delle manifestazioni paranormali arti- 
ficialmente provocate; manifestazioni che e possibile incanalare 
secondo un preordinato schema d’indagine piu facile al controllo, 
all’esame analitico ed alia valutazione sintetica finale.

Uno dei pregi principali dell’opera emerge appunto dal carat- 
tere essenzialmente sperimentale dell’indagine compiuta dall’Osty 
sempre ripetibile e controllabile da quanti, scienziati o no, cer- 
chino di scoprire il materiale adatto, non disdegnandone antici- 
patamente l ’esame per viziato abito mentale, chiuso, da preconcetti 
e da negazioni sistematiche, ad una piu ampia disamina della pos
sibility umana.

Benche il titolo del libro assuma una formula troppo generica 
in rapporto al* suo contenuto, questo appare intenzionalmente li- 
mitato dall’A . entro confini ben definiti, che non abbracciano in

( i )  Dott. El'GKNE Osty ; La com iaissance supraiiorm ale. Etude cxpdrimentale. Paris, 
Alcan, 1933.
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tutta la loro portata ed estensione il vasto quadro della conoscenza 
sopranormale e nemmeno tutto l’elaborato accumulatosi da che 
se n’e tentata la raccolta, sullo schema di una provvisoria siste- 
mazione.

Premesse alcune nozioni d’ordine generale sulla conoscenza 
sopranormale, desunte da episodi gia noti e tratti da autori di- 
versi, l ’Osty limita la propria ricerca a una determinata categoria 
di fenomeni che, in virtu della loro specializzazione, rendono piu 
agevole l ’indagine di per se stessa sconcertante ed oscura.

La seconda parte del libro raccoglie, intatti, l ’esposizione epi- 
sodica dei casi studiati dall’Osty ed aventi per oggetto la cono
scenza sopranormale della personality umana, nei suoi stati orga- 
nici, intellettuali ed affettivi e specialmente nello svolgimento 
esteriore delle vicende della vita, secondo che la persona, oggetto 
dell’indagine, si trovi direttamente a contatto del sensitivo o Ion- 
tana da esso nello spazio e nel tempo. Non e possibile in questo 
breve cenno estenderci nell’enumerazione della casistica saliente 
che l ’Osty presents a ll’esame del lettore, e nemmeno valerci della 
citazione riassuntiva di qualche episodio caratteristico, poich£, 
isolato dal complesso degli altri fatti a cui necessariamente si ri- 
collega, diverrebbe inintelligibile nella sua essenza e sterile di ogni 
efficacia interpretativa.

La terza parte del volume e dedicata alio studio psicologico 
della conoscenza sopranormale. Anche questo interessante capitolo 
e ricco d’insegnamenti, e l ’acume d ell'A . si dimostra nell’esame dei 
vari mezzi di cui si serve il soggetto sensitivo (o meglio i soggetti, 
poiche parecchi ne ha studiato l’A.) nel porre in essere la propria 
facolta, secondo un processo che si differenzia sostanzialmente, per 
modalita ed estensione, dal processo normale dalla conoscenza.

Esaurita cost la parte espositiva ed analitica della fenomeno- 
logia in esame, l ’A . s’addentra, in un successivo sviluppo dell’in- 
dagine, nella disamina di quegli elementi direttamente acquisiti 
a ll’esperienza, che possono condurlo, in coerenza ai fatti control- 
lati, sulla via dell’interpretazione globale di essi.

N ell’impossibilita di giungere, per ora, ad una spiegazione 
esauriente sul come il sensitivo pervenga alia conoscenza, coi mezzi 
che non g li sono normali, degli eventi che hanno interessato, in- 
teressano, o potranno interessare la personality umana, l’A . s’ indu- 
gia nella ricerca degli elementi indicativi, atti ad identificare la 
fonte da cui scaturisce la nozione supernormale.

Chi fornisce al sensitivo le notizie che egli, in virtu di una
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facolta ancora ignota nella sua essenza, e capace di rilevare ? O v ’e 
la sede da cui prende origine il fenomeno supernormale ?

Sulla soluzione che 1’ Osty fornisce mette conto di. riferire 
piu minutamente.

La modalita con cui si estrinseca la conoscenza sopranormale 
allorche il sensitivo traduce lo svolgimento della vita di una per* 
sona posta in diretto contatto con lui, ha messo in evidenza un 
particolare degno di speciale rilievo; avviene, eioe, che le sue ri- 
velazioni, (nel caso p. es. di un evento futuro) assumano un an- 
damento progressive di specificazione e di precisione, sia qualita- 
tivamente che quantitativamente, nella designazione degli episodi 
della personality umana che vanno trasformandosi in realta. Il 
campo della percezione sovranormale si allarga mano mano che 
l ’incognito diventa cognito, l’ignoto noto, la virtualita attualitA, 
come se la conoscenza che si elabora negli strati profondi della 
personality fosse il portato di una capacity di raziocinio e di astra- 
zione di molto superiore a quella di cui e dotata la coscicnza 
normale. Esiste dunque un rapporto sostanziale fra il fatto premo* 
nitorio e gli elementi accessori che lo vanno determinando, rap
porto di cui e indice palese —  se 1’ esperimento ha carattere con* 
tinuativo —  la maggior copia di dettaglio e la maggior facilita di 
penetrazione messe in giuoco del sensitivo.

Da questa constatazione sperimentale parte l ’ipotesi dell’A . 
Se il sensitivo puo fornire informazioni a cui non e possibile che 
egli pervenga col sussidio dei comuni mezzi sensoriali, converra 
supporre che ne venga edotto dalla stessa individuality umana 
ch'egli traduce e che possiede gia latente in se un sistema perfet* 
tibile di conoscenza in processo di evoluzione, capace di kssimilare 
elementi inconsueti alia personality cosciente.

Non diversamente si rivela l’estrinsecazione della conoscenza* 
sopranormale, nel caso in cui la persona che ne k oggetto sia si- 
tuata lontana dal sensitivo nello spazio e nel tempo. E  bensi vero 
che allora l’insorgere della facolta chiaroveggente sembra deter
minate da un nuovo fattore, che normalmente eonsiste in un og- 
jjetto appartenente o che ha appartenuto alia persona della cui 
vita si chiede la rivelazione. Ma l ’A . dimostra come esso non possa 
costituire che un mezzo indicative, di selezione e di direzione, e 
possa talvolta anche mancare totalmente, bastando a ll’uopo un 
semplice appunto mentale, perche l’orientamento del soggetto verso 
la personality in esame sia assicurato. Ora la conoscenza sovra
normale ad obbiettivo umano, messa in rapporto alle contingenze
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di spazio e di tempo, si manifesta, appunto, come se l ’individuo 
partecipasse, praticamente e direttamente colla sua presenza, alia 
rivelazione del sensitivo; e se il dato sperimentale che ci ha per- 
messo d’identificarne la fonte, nel caso piu sopra esposto, non e una 
parvenza effimera, fittizia ed occasionale d ell’esperimentazione, e 
lecito dedurre che la genesi del fenomeno sovranormale debba 
ancora ricercarsi nell’istessa personality assente. Nella specie, biso- 
gnera ammettere che al di lit del disfacimento organico della so- 
stanza corporale, sopravviva un quid misterioso in processo di 
evoluzione, il quale, nella integrita e pienezza delle sue facolta spe- 
ciali, possa, secondo leggi che sono da ricercarsi, manifestarsi a 
mezzo di un adeguato strumento rivelatore.

Queste sono, in un riassunto forzatamente schematico, le indu- 
zioni legittimamente suggerite dall’osservazione dei fatti; induzioni 
che, sebbene di valore non assoluto, sarebbe contrario ad un sano 
criterio metodologico di rigettare, prima che dai fatti stessi risulti 
la loro erroneita.

Chiude il pregevole lavoro uno studio sul determinismo del- 
l’errore nell’esercizio della facolta chiaroveggente: capitolo dei 
piu interessanti che indichiamo a ll’attenzione di tutti coloro che, 
inesperti del meccanismo psicologico ed ignoranti delle leggi e 
delle condizioni a cui pure soggiacciono g l’individui dotati di fa
colta supernormali, credono di potersene in ogni caso valere, salva 
la minaccia di squalifica, senza adottare quei temperamenti che 
la natura ancora ignota della causa agente dovrebbe di conse- 
guenza suggerire.

G . G i a n i .

Ipotesi necessarie.

Credere e dire, come talvolta ho letto, che in m etapsichica, scienza 
nascente, conviene raccogliere fatti, molti fatti, sempre fatti e lasciare 
la spiegazione al le generazioni 'future, significa condannarsi, per partito  
preso, alia sterilita... lo  credo al contrario che nello studio delle facolti 
latenti dell’uomo, come negli altri rami della scienza sperimentale, occorra 
orientare l’investigazione, non appena sia razionalm ente possibile, verso 
la spiegazione provvisoria, porre i fatti in grado di suggerire cio che 
Claudio Bernard chiamava il • ragionam ento sperim entale*, P« ipotesi di 
lavoro • poiche l’opera veram ente feconda e quella che verifica I’ipotesi 
provvisoria con l’esperienza e ne trae tutto cio che essa contiene di vero 
e di utile.

E. Osty.
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L A  S T O R I A  D 1 « S T A S I A » .

II dott. W illiam  Mackenzie, nell’opera sua recente intorno 
alia « Metapsichica Moderna », discutendo i prodigi di calcolo 
compiuti dalla personalita medianica di « S ta s ia » nel Circolo 
Poutet di Bruxelles, riferisce com'essa dicesse di essere quella 
medesima « Stasia » che si manifestava nelle classiche esperienze 
del prof. Ochorowicz ; notizia interessante, e che riapre l’antico 
dibattito intorno alia natura di quella misteriosissima personalita 
medianica produttrice di meraviglie pel tramite della medium si- 
gnorina Tomczyk.

In quel tempo le meraviglie compiute dalla « Piccola Stasia » 
risultavano d’ordine fisico, e si erano iniziate con fenomeni di 
movimenti di oggetti a distanza (telecinesia), tra i quali notevo- 
lissima l’azione da lei esercitata su'.la pallottolina di una « rou
lette », pallottolina che andava a termarsi sui numeri richiesti dal 
prof. Ochorowicz. Indi le sue facolta, guidate, e disciplinate dal 
professore in parola, si erano rivolte a ll’estrinsecazione di una 
sorta speciale di filamenti fluidici che 1’ Ochorowicz denomind 
« raggi rigidi »; poi all'estrinsecazione di una sequela intermina- 
bile di mani piu o meno materializzate e di tutte le dimensioni, 
che il professore fotografava, pervenendo a conseguire impronte 
delle medesime nelle condizioni piu inverosim ili; come quando le 
ottenne sopra una carta sensibilizzata introdotta arrotolata in unal 
bottiglia, sull’orifizio della quale egli teneva compresso il palmo: 
della mano. Tale serie di manifestazioni culmino con la fotografia’ 
della personalita medianica di « Stasia », materializzatasi per la 
circostanza, fotografia conseguita in condizioni uniche nella storia 
delle manifestazioni medianiche. Rammento infine i numerosi feno
meni di « apporto » attraverso porte e finestre ermeticamente 
chiuse; taluni dei quali ottenuti a richiesta; come quando in una 
nevosa serata d’inverno, fu chiesta una manciata di neve, che im- 
mediatamente piombo nel mezzo al circolo (i).

( i)  Le relazioni del prof. Ochorowicz si contengono nelle annate 1909, 1910, 1911 
91a delle a Annalcs des Sciences Psychiques ».
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Orbene: l ’intrinseca natura dell’entita che produceva e pro
duce tante meraviglie, rimase sempre un enigma. Chi e dessa ? 
Forse il « doppio » della medium ? Forse una personificazione sub- 
cosciente ? Forse un’entit& spirituale ? Mistero impenetrabile. La 
« Stasia » dimostro sempre una riluttanza inesplicabile a fornire 
notizie intorno alia propria identita, e quando l ’Ochorowicz tentava 
con sotterfugi di strapparle furtivamente qualche confessione, essa 
o si schermiva cambiando discorso, o snocciolava certe vaghe in- 
formazioni, che, come vedremo, probabilmente erano bugie, e che 
contribuivano a renderla piu che mai misteriosa.

Nel libro del Mackenzie si legge che nel circolo Poutet la 
« Stasia » disse di essere il « doppio » di una persona_vivente. _ -

Noto che qualche cosa di analogo aveva gia detto al profes- 
sore Ochorowicz nella circostanza in cui essa erasi materializzata 
e fotografata. In tale occasione il professore le aveva osservato:
« La medium affermo sempre che tu le somigli, e che sei il suo 
« doppio » ; ma ora riscontro che tu non le somigli affatto ». La 
« Stasia » rispose:

10 rassomiglio maggiorraente all’altra... Quanto alia parola * doppio*, 
la medium ne fraintende il significato. Io sono vincolata a due esistenze, 
che sono due giovani fanciulle ventenni, entrambe nate all’ora mede- 
sima, e che fra cinque anni moriranno insieme: l’una e quella che tu co- 
nosci; l’altra vive in Inghilterra, ma non te ne posso rivelare il Dome.

, D'altronde essa non potrebbe confermarti le mie parole, poiche ignora 
j  la niia esistenza. Essa non e medium; o, piu precisamente, non ottiene 
J fenomeni; ma io posso sottrarre forza all’organismo di lei. Essa & in- 
I ferma, e va soggetta a frequenti convulsioni. Quando io produco feno- 

j raeni, si addormenta; quando me ne vado di qui, si risveglia...

Queste le dichiarazioni di « Stasia », le quali se non risultano 
conformi a quelle fatte nel circolo Poutet, per lo meno possono 
conciliarsi con esse. Infatti, se la r Stasia » non disse precisamente 
all’Ochorowicz di essere il « doppio di un vivente », gli disse perd 

j di essere » vincolata a due creature viventi ». E siccome essa ag- 
giunse di « rassomigliare maggiormente all'altra » —  vale a dire 
alia signorina inglese —  tutto ci6 dimostrerebbe che il vincolo 
che la unisce alle due fanciulle viventi, e qualche cosa di piu di 
un rapporto spirituale, visto che conduce a una rassomiglianza di 
forma. Che cosa significa tutto questo ? Mistero.

11 prof. Ochorowicz ritenne sempre che la « Stasia » fosse 
una « personality subcosciente », ovvero il « doppio della medium » ;
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ma quando si produsse il fenomeno impressionante della materia- 
lizzazione e dell’auto-fotografia di detta personalita, egli si sent! 
un momento scosso nella propria opinione; tanto piu che la foto- 
grafia conseguita non somigliava neanche lontanamente alia me
dium. Senonche sopraggiunsero eventi che lo fecero tornare per 
sempre alia primitiva convinzione. Ebbe egli ragione di ritornarvi ? 
Io ritengo di no; e mi accingo a dimostrarlo.

La personalita tnedianica di « Stasia » si era rivclata un’en- 
tita intelligentissima, ma piuttosto bizzarra, un pochino stizzosa, 
sopratutto desiderosa di compiere i fenomeni che le frullavano in 
capo, e in conseguenza mal sofferente la ferrea disciplina che il 
prof. Ochorowicz voleva imporle in omaggio ai dettami scientific!. 
Ne consegui che le ripetizioni interminabili e monotone della me- 
desima esperienza, ebbero per eifetto di stancare e di stizzire la 
« Stasia », la quale qualche volta prorompeva in apostrofi piu o 
meno irriverenti o vo lgari; e tal altra si sfogava facendo il como- 
daccio suo; vale a dire, che invece di materializzare per la cente- 
sima volta una mano affinche il professore la fotografasse, o in
vece di produrre per la millesima volta dei « raggi rigidi », essa 
gli « apportava » —  poniamo il caso —  un gettaeenere attraverso 
due porte ermeticamente chiuse, in corrispondenza con la circo- 
stanza che il professore aveva accesa una sigaretta. Tali manife- 
stazioni spontanee irritavano l'uomo di scienza, il quale non man- 
cava di redarguirne la c Stasia »; la quale finiva per rabbonirsi 
e chiedere perdono, salvo a ricominciare alia prima occasione. 
Qualche volta pero essa si rendeva colpevole di ben altre mara- 
chelle; cosi, ad esempio, quando il professore chiedeva la ripeti- 
zione di un dato fenomeno in momenti in cui le condizioni di 
esaurimento della medium non lo permettevano, essa lo serviva 
ugualmente producendo un finto fenomeno; vale a dire che da un 
certo punto di vista si trattava ancora di un fenomeno genuina- 
mente medianico, con la differenza che la manifestazione richiesta 
era l ’opera di un « trucco » —  dird cosi —  trascendentale. Tutto 
cio condusse a una rottura definitiva tra il professore e la « Stasia » ; 
poiche in una di siffatte circostanze il professore le chiese solen- 
nemente di dargli la sua parola d’onore che non avrebbe piu truc- 
cato, neanche a titolo di scherzo. La « Stasia > rispose: < Non te 
la posso dare ! La tentazione e piu forte di me ! Se ti do la mia 
parola, sono sicura che non la mantengo... ».

Il professore soggiunse: « Quand’e cosi, ti prego di non in
tervenire piu alle nostre sedute! ».
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« Stasia », stizzita, ribatte: c Ebbene, io me ne vado... ».
A questo punto, la medium in « trance» interloqui escla- 

mando: « Buon viaggio! Levati di qui per sempre, ingannatrice ! * 
E cosi dicendo, scaglid un oggetto in direzione della « Stasia ».

La rottura divenne completa e definitiva: la « Piccola Stasia » 
non si manifesto piu.

Questo l’antefatto. Ora avvenne che quando il prof. Ochorowicz 
riprese le sedute, ebbe ad avvedersi con sorprssa e con soddisfa- 
zione che i fenomeni continuavano ad estrinsecarsi nella guisa 
identica di prima, per quanto non fosse presente nessuna perso
nality medianica; cio che valse a convincerlo definitivamente che 
la personality della < Piccola Stasia» era un’effimera creazione 
della subcoscienza della medium, e che il « doppio » della medium 
era il genuine produttore dei fenomeni. In tale circostanza essen- 
dosi egli awisto che l’assenza della « Piccola Stasia » lo privava 
degli utilissimi schiarimenti che la medesima gli forniva sui feno
meni occorsi, pensd di rivolgersi a un’altra personality medianica,

 ̂ di nome Woytek, solita a manifestarsi di conserva con la « Pic
cola Stasia » ; ma questa personality non rispose mai alle insistenti 
evocazioni dell'Ochorowicz (vedremo in seguito per quali motivi 
essa piu non si manifestasse dopo la partenza della « Piccola 
Stasia »). Allora l’Ochorowicz si rivolse al « doppio » della me
dium ; e questi, dopo un lungo mutismo, fini per rispondere, for- 
nendo gli schiarimenti richiesti esattamente come faceva la « Pic
cola Stasia »; cio che valse a ribadire nell’Ochorowicz la convin- 
zione che il « doppio » della medium era 1’artefice di tutto.

Orbene : e precisamente a questo punto che la grande perspi- 
cacia indagatrice del prof. Ochorowicz viene meno in guisa ine- 
splicabile; giacch£ tutto concorre a dimustrare che se i fenomeni 
e le conversazioni continuavano ad estrinsecarsi come prima, cio 
era dovuto al fatto che la personality medianica della « Piccola 
Stasia » continuava ad intervenire, per quanto si guardasse bene 
dal far trapelare il sospetto della propria abborrita presenza. Non 
e detto pero ch’essa riuscisse a meraviglia nel suo proposito di 
mantenere l’anonimato, poiche invece andava soggetta a frequenti 
distrazioni, che avrebbero dovuto risultare piu che sufficienti a 
tradirla. E tali distrazioni cominciarouo subito dal primo giorno 
in cui si decise a rispondere al professore sotto le spoglie del 
« doppio senza nome ». L ’Ochorowicz osserva in proposito:

Giova rilevare che la scrittura automatica, la quale al principio di 
questa conversazione era identica a quella della « Piccola Stasia », tutto ad
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\ un tratto, nel del mezzo di una parola, si muto in una scrittura raddrizzata,

tme se il « doppio senza nome » si fosse improwisamente awisto che non g li con- 
niva presentarsi con la medesima calligrafia della « Piccola Stasia ».

Questa, secondo l'Ochorowicz, la spicgazione presumibile del- 
l ’ incidente; ma risulta invece palese che la versione logica del 
medesimo (tanto piu se si considera in unione agli altri incidenti 
congeneri che si produssero in seguito), avrebbe dovuto risultare 
ben diversa; e cioe, egli avrebbe dovuto inferirne che non si trat- 
tava punto di un < doppio senza nome » il quale avcsse giudicato 
sconveniente il presentarsi con la calligrafia della « Piccola Stasia », 
ma bensi di quest’ultima in persona, la quale imprudentemente 
aveva ripreso a scrivere con la propria calligrafia; ma per avve- 
dersene bentosto, ed alterarla in fretta, nel bel mezzo di una parola.

In un’altra seduta l’Ochorowicz rivolge al presunto « doppio 
senza nome » la seguente domanda: « Dammi qualche spiegazione 
intorno a ll’ultima seduta ». Viene risposto: « Buon giorno. Rivol- 
gimi delle domande, ed io procurero di rispondere ». E  l ’Ocho
rowicz rileva :

Questo «Buon giorno > e davvero caratteristico, poiche era proprio 
con tale frase di saluto che iniziava i suoi colloqui la «Piccola Stasia », 
ora sostituita da un fantasma senza nome.

Ed anche per questo incidente risulta palese che quel caratte
ristico « Buon giorno » era un altro intempestivo lafisus calami 
della « Piccola Stasia », soggetta a deplorevoli distrazioni che la 
conducevano ad ogni istanie sull’orlo dell’abisso.

In altra occasione, l ’Ochorowicz osserva:

La matita della medium disegna automaticamente una sorta di luna 
crescente; poi traccia dei zig-zag, e finalmente scrive qualche cosa di 
poco intelligibile in grossi caratteri, come aweniva nelle prime manifesta- 
zioni della « Piccola Stasia ».

I

Si noti che nel periodo riportato e proprio l ’Ochorowicz che 
sottolinea la frase finale; e lo fa senza che in lui sorga ombra di 
sospetto intorno alia genuina interpretazione del fatto.

Ancora una citazione. L ’Ochorowicz chiede al « doppio senza 
nome »: « Dammi qualche informazione su te stesso ». Viene ri
sposto: « Io debbo andarmene. Addio ». L ’Ochorowicz commenta:

Risposta poco soddisfacente; ma interessa rilevare che la fraseo- 
logia del « doppio senza nome » assume questa volta forma spiritica.
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Infatti e chiaro che il « doppio » della medium non avrebbe 
potuto andarsetie; e in conseguenza risulta anche piu chiaro che 
chi disse di doversene andare (evidentemente per non rispondere 
alia domanda intempestiva del professore) fu la « Piccola Stasia ».

E qui giova far seguire alcuni schiarimenti intorno a ll’altra 
personality medianica di « W oytek », che, come si e visto, non 
rispose mai alle insistenti evocazioni dell’Ochorowicz dopo la di- 
partita della « Piccola Stasia ». L ’Ochorowicz ritenne sempre che 
tale personality fosse assolutamente effimera, ed aveva ragione di 
pensarlo; ma egli non pervenne a'comprendere che cosa realmente 
la medesima rapprcsentasse nei suoi rapporti con la « Piccola 
Stasia ». « W oytek » comparve bruscamente sulla scenaquando la 
« Piccola Stasia » aveva gia meritato e subito una lunga sequela 
di rabbuffi da parte del professore; ed al giorno della sua comparsa, 
egli interveniva soltanto quando la € Piccola Stasia > aveva bi- 
sogno di lui, e sopratutto quando essa si sentiva minacciaia da un 
altro dei soliti rabbuffi; nel qual caso si salvava affermando che il 

■ colpevole era « W oytek », non lei; e il professore si rabboniva. 
In altri termini: « W oytek » non era che un puro nome inventato 
dalla « Piccola Stasia », sia per proteggersi contro i rabbuffi del 
professore, sia per darsi come assente quando non voleva produrre 
i fenomeni richiesti. Ed ecco spiegato per quale motivo la per
sonality medianica di « W oytek » non rispondcsse mai alle evo
cazioni dell’Ochorowicz, dopo la partenza della « Piccola Stasia ».

Questa la genuina versione dei fatti; ed e sorprendente che 
l ’Ochorowicz, al quale non erano sfuggiti i rapporti che vincola- 
vano « W oytek » alia « Piccola Stasia », non ne abbia compreso 
il significato. E gli scrive:

Tra la « Piccola Stasia » e « Woytek » esiste un certo cameratismo 
in parte logico e in parte artificiale. Quando nella scrittura automatica 
vengono dettate frasi grossolane, e che io ne rimprovero la « Piccola 
Stasia», questa risponde prontamente: « Non sono io; e lui! Quando 
chiedo a « Woytek > un fenomeno per il quale la medium non pare mo- 
mentaneamente disposta, « Woytek » risponde: « Il fenomeno non e di 
mia competenza, e siccome in questo moraento Stasia e andata via, bi- 
sogna rinunciarvi ». E cos! via di seguito. Inline, quando la « Piccola 
Stasia » se ne ando, anche « Woytek » disparve con lei.

Noto ancora che in un lungo interrogators cui l ’Ochorowicz 
sottopose il « doppio senza nome », questi (cioe la « Piccola Sta
sia s>) rispose nei termini seguenti:
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— Tu conduci forse un’esistenza a parte?
—  No. La Piccola « Stasia » esiste a parte; ma io no.
— Essa e dunque uno spirito indipendente?
—  Si; uno spirito unito ad un piccolo corpo.
—  Quale corpo?
— Un corpo somigliante al vostro, ma che rimane invisibile per voi.
E « Woytek»? Sarebbe anche lui uno spirito indipendente?
— No; egli e una fantasia.

Dal che si apprende che la « Piccola Stasia », non avendo 
piu bisogno di un prestanome che la proteggesse dai rabbufli 
del professore, confesso questa volta la verita a proposito di 
« W oytek », dichiarando ch’egli era una fantasia; ma, natural- 
mente, si guardo bene dall’indicare quale fosse la mente gejiera- 
trice della fantasia medesima.

*
* *

Passando a considerare cio che affermo di se stessa la * P ic
cola Stasia » durante i frequenti interrogatori cui la sottopose 
l’Ochorowicz, dichiaro subito ch’essa sostenne costantemente di 
essere un’entita spirituale indipendente dalla medium ; per quanto 
le frasi con cui talora si espresse rendano assai arduo il com- 
prenderne la natura. Ritorneremo sul misterioso tem a; ma prima 
giova riprodurre alcune di lei affermazioni in merito alia sua 
esistenza indipendente.

Allorche si materializzo e si fotografo, disse a ll’Ochorowicz :

Io mi sono fotografata nelle condizioni che hai visto, onde fornirti 
la prova che io non sono una forza emanante dalla medium, ma che sono 
invece un essere indipendente.

Poco piu oltre, a un’osservazione dell’Ochorowicz, il quale 
trovava curio$o che la forma di uno « spirito » somigliasse tanto 
a quella umana, essa risponde:

— Sei tu questa volta il semplicione. Vorresti avere la fotografia di 
uno spirito, e in pari tempo non vorresti che somigliasse agli uomini! 
Ma se noi non ci rendessimo somiglianti agli uomini, se noi intendes- 
simo fotografarci quali siamo, allora non rimarrebbe nulla sulla lastra fo- 
tografica... Noi non abbiamo organi, non abbiamo funzioni organiche. N& 
polmoni, n& storaaco, ne cuore...

—  Voi, dunque, non potete amare?
— SI, pel tramite del pensiero...
—  In ogni modo, tu pretendi essere uno spirito indipendente, e

4
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non gik il doppio dalla < grande Stasia » (la medium), o di quella infe- 
lice fanciulla inglese. Tu dunque sei l’anima di qualche persona defunta ?

— No; ma non chiedermi spiegazioni in proposito; poiche non mi 
e pe.'messo dire di piu. .

— Preferisci essere nel tuo mondo, o vorresti invece vivere con noi?
— Non saprei dirtelo... Forse desidererei trovarmi con voi... (riflette 

un istante)... No, preferisco rimanere dove sono.
— E dopo la morte di queste due giovani fanciulle cui sei vinco- 

lata, che cosa avverri di te? Forse anche tu morirai?
— No; ma cessero di produrre fenomeni, non sapendo dove sot* 

trarre la forza.
— Qual’e la ragione della tua dipendenza speciale da queste due 

fanciulle?
— Un’affiniti, una parentela naturale, di cui non saprei spiegarti il 

carattere.

Ho riferito questi brani di dialogo, onde avesse ad emergere 
chiaramente quanto la « Stasia » si dimostri esplicita nell’affer- 
mare la propria indipendenza spirituale dalla medium. Comunque, 
& altrettanto vero che nelle sue dichiarazioni si contengono so- 
vente delle frasi enigmatiche, che non si saprebbe come inter- 
pretare. Ed anche nei brani di dialogo citati si rileva com’essa 
affermi d i non essere lo spirito d i una persona defunta; alia quale 
affermazione essa aggiunge:. « Non chiedermi spiegazioni in pro
posito, poiche non mi e permesso dire di piu »• E  quest’ultima 
affermazione ricorre varie volte nelle di lei conversazioni.

Ma ecco un ultimo brano di dialogo, dal quale potrebbe torse 
scaturire un raggio di luce debolmente rischiaratore di queste 
fitte tenebre. La « Piccole Stasia », parlando della propria esi- 
stenza spirituale, osserva:

— ...La nostra esistenza k calma ed uniforme.
— Dunque molto noiosa senza dubbio?
—  No, perche si apprende continuamente. Ad ogni anno che passa 

noi conosciamo di pii.
— Esistevi tu prima della nascita della * grande Stasia (la medium)?
— Si; ma non rivolgermi domande simili, se iu non vuoi ch'io risponda con 

delle memogne. Sarei ben lieta di tutto rivelarti, ma il farlo non e permesso.
—  Perche?
—  Non domandarmelo. Probabilmente perche se noi rivelassimo 

tutto, si provocherebbe nel mondo un cataclisma sociale.

Nel dialogo riferito si notano diverse importanti affermazioni, 
le quali si presterebbero a lunghi e interessanti commenti; non-
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dimeno, per non discostarmi dal tema, rilevero unicamente la cu- 
riosa esortazione di « Stasia » al professore Ochorowicz: « Non 
rivolgermi domande simili, se tu non vuoi ch’io risponda con 
delle menzogne »; frase che —  come dissi —  risulta quasi uno 
spiraglio di luce provvidenziale, poiche si dimostra capace di ri- 
schiarare le tenebre misteriose che avvolgono le confidenze della 
« Piccola Stasia », quando e costretta a parlare di se. Si d i- 
rebbe, cioe, che in causa delle insistenze indiscrete del profes
sore Ochorowicz onde carpirle il segreto della propria natura, 
essa, non potendo sempre esimersi dal rispondere, abbia messo ben 
sovente in pratica 1’oscura minaccia sopra riferita, snocciolando 
bugie a chi voleva compenetrare i reconditi misteri dell’A l di la.

Mi sembra, per lo meno, che adottando siffatta spiegazione, 
si pervenga fino a un certo punto a darsi ragione delle maggiori 
perplessita teoriche inerenti al caso in esame. Dal punto di vista 
interpretativo, tale spiegazione appare quasi il complemento ne- 
cessario delle rettifiche fatte alle conclusioni dell’Ochorowicz; e 
cumulativamente, l'una e le altre rappresentano il grado massimo 
degli schiarimenti dilucidativi che 1’analisi dei fatti pud fornire 
in proposito. Giacche si comprende che non sara mai possibile 
pronunciare giudizio categorico intorno alia vera natura di una 
personality medianica la quale si astenne sempre dal fornire rag- 
guagli intesi a identificarla; ed anzi, che dimostro sempre una pa- 
lese riluttanza a parlare di se; quasiche fosse vero cio ch’ella 
disse ripetutamente, che non erale concesso svelare il segreto 
della propria natura. Stando le cose in questi termini, non d pos
sibile concludere; per cui dovremo appagarci di rilevare come in 
base a quanto si venne esponendo, appare dimostrato che le pre- 
sunte circostanze di fatto le quali provavano come la personality 
medianica della « Piccola Stasia > fosse il < doppio » della medium, 
non solo risultano teoricamente nulle in conseguenza della loro 
errata interpretazione, ma si convertono in valide prove in favore 
dell’indipendenza spirituale della personality medianica in discorso. 
E  tutto cio e importante, giacche equivale a riconoscere che l ’an- 
tico dibattito intorno alia vera natura della personality medianica 
in questione, dibattito che pareva chiuso definitivamente ai danni 
dell’interpretazione spiritica dei fatti, rimane invece piu che mai 
aperto a ll’interpretazione stessa.

Dal punto di vista scientifico non e lecito spingersi oltre a 
tali afFermazioni generiche.

Ernesto Bozzano.
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F E N O M E N I  1)1 N A T U R A  T E L E P A T I C A .

L’egregio collega Alberto Manzi, chiaro giornalista e autore di ap- 
prezzate monografie storiche, non appena tomato da un viaggio compiuto 
nell’America del Sud, ebbe a riferirci un impressionante fenomeno di 
natura telepatica del quale egli stesso era stato protagonista. Con un 
atto di cortesia, del quale gli siamo grati, egli ha voluto ripetere per i 
nostri lettori la sua narrazione. I

*■
* *

A vevo atteso a preparare il mio lungo viaggio a ll’estero dap* 
prima con vero entusiasmo; poi con molto ardore. Negli ultimi 
giorni, ad un tratto, m’aveva preso un certo disagio, e finalmente, 
una vera tristezza. Perche? Tra le ultime persone salutate, ci fu 
mia sorella, in eta piu avanzata della mia, che aveva vissuto 
quasi sempre lontana da me, e che mi voleva un gran bene. II 
bagaglio era gia a Genova: la carrozza m’aspettava alia porta per 
condurmi alia stazione, e mia sorella, baciandomi ancora una volta, 
mi chiese :

—  Devi proprio partire ? •
La guardai meravigliato. Prosegui:
—  Resto sola sai. Non mi troverai piu. Morro sola come un 

cagnolino.
Le parole e l ’accento col quale furono pronunziate mi pro- 

dussero una enorme impressione. La scacciai alia meglio. Ma, stra- 
namente, entrava in me una curiosa fissazione: quella della morte.
Ma non era mia sorella che doveva morire, ero io. M’ero fermato 
su questa idea, che del resto m’aveva attraversato fugacemente il 
cervello qualche giorno prim a: parto, ma non tornero piu !

Le distrazioni del viaggio, l ’attivita nel paese nuovo mi fecero 
sparirc dalla mente la parole di mia sorella; rimase, e di quando 
in quando si riaffacciava, l’idea che sarei morto laggiu in America.

L ’idea mi perseguito fino al momento in cui a Buenos Aires 
rimisi il piede sul piroscafo che doveva riportarmi in Italia, e
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assai prima d el tempo <lie mi ero prefisso. Poi mi prese una per- 
sistente tristezza, strza  plavsihile motive, dopo la partenza da 
R io  de Janeiro. A vevo  lasciato da poehi giorni questo porto, 
quando una notte ebbi una impressionante visione. Non so se que- 

sta visione fosse alio stato di vrglia (dormo pochissimo e ho il 
sonno leggero) o durante il sonno. So questo: poche volte mi av- 
v i  ene di sognare e mai ricordo il sogn o.Q uestavolta .no: l ’avevo 
i mpresso nella mente e c ’e tuttora, come inciso.

Ero, durante la visione, in una camera. A d  un tratto m’av- 
vedo che a terra, nell’argolo  formato da un cassettone e da una 

parete prossima alia finestra, c ’era un crocifisso d’ottone sopra uno 
z occolo di noce, in mezzo a due candelabri di ottone con relative 
c andele. Una di queste candele era accesa. L ’altra no.

Mentre guardo, sorpreso, lo strano, funebre apparato, com
pare —  come da una porta — una figura di donna, vestita di nero, 
con le braccia lungo la persona, lievemente piegate ai gomiti, con 
le dita contratte, come chi spasiira violentemente senza poter 
g  ridare. L ’atteggiamento diceva « a into ». Della persona 'non si 
vedeva il viso. A l posto del viso c ’ era come una palla di luce 
evanescente. La figura, disperata, viene verso di me e io sento di- 
stintamente pronunziare: I.uisin... Gigi.

Luisin era, in dialetto lombardo, il vezzeggiativo che si usava 
per me nella famiglia paterna. Gigi diminutivo di Luigi era pure 
un nome dell'intimita della mia famiglia. Il mio pensiero era, evi- 
dentemente, lontano dalla mia famiglia, perche nel primo momento 
del risveglio angoscioso, collegavo —  con una stranezza incompren- 
sibile —  il Luisin al fattorino che era alia Perscverama, quando 
c ’ ero anch’io come redattore, e G igi al mio portinaio di Roma. 
Solo mi domandavo chi dei due chiamava quella voce implorante.

L ’effetto dell’apparizione, l’ impressione della disperata invo- 
cazione mi fecero saltare dalla cuccetta, preso come da una soffo- 
cante angoscia e da un prepotente bisogno di piangere,

Mia moglie, svegliata dal mio ansare, mi scuote, ed io che 
ho ancora nella retina degli occhi la visione e nelle orecchie il 
suono della vcce, mi sento preso da un bisogno prepotente di rac- 
contare, di descrivere... Io che non sogno e non ho visioni, e se 
le ho, non le ricordo per niente. Finalmente mi calmo e mi ri- 
metto nella cuccetta. •

Mia moglie, pur essendo impressionata, non dice una parola 
per spiegare, come credo avvenga un po’ a tutti, la visione. Guarda 
pero l ’orologio.
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A lla  mattina l ’impressione e lontana. Rimane in me la tri* 
stezza accresciuta e sento un turbamento persistente nel mio essere, 
come un mutamento in me. Non penso affatto a mia sore 11a.

Arrivato a Milano, dopo qualche ora, con molte precauzioni, 
mi vien raccontato che la mia povera sorella —  che viveva sola 
—  era stata colpita da apoplessia durante la notte : che era ri- 
masta sola fino alia mattina e che era stata raccolta morente ed 
era morta dopo qualche ora senza riacquistare la conoscenza.

Naturalmente il pensiero di mia moglie e mio corre alia vi* 
sione da me avuta in pieno Oceano. II giorno e l’ora dell’attacco 
apoplettico coincidevano esattamente. E , recatomi nella casa pa* 
terna, rividi l’angolo e riconobbi lo zoccolo nel quale era infissa 
la croce (il Crocifisso era stato messo nella cassa della poveretta) 
e i due candelieri di ottone.

E questo rivedo oggi ancora e ancora non mi so difendere da 
un brivido e da un grande bisogno di piangere.

A l b e r t o  M a n z i .
*

* *

L’egregio signor Achille Ponzi, suggeritore della Compagnia Dram- 
matica Italiana diretta da Dario Niecodemi, ci scrive:

Roma, 9 giugno 1923.
Signor Direttore,

La lettura di un numero arretrato della rivista da Lei diretta, 
diede occasione alia dichiarazione che ho l ’onore di accludere nella 
presente e sottomettere alle di Lei indagini. Mi pare un'modesto 
contributo da apportare alia massa delle osservazioni sulle premo- 
nizioni a distanza. Mi creda, ecc.

Ed ecco la traduzione italiana del testo francese :

Mia madre, Anna Maria Heyberger e morta a Montevideo il 
16 aprile 1917 all’eta di 78 anni. Nelle notte dal 15 al 16 aprile 
essa credette di vedere entrare, da una finestra, mio figlio. E gli 
apri il suo armadio e mettendole sul letto un vestito nero, le 
disse: « Vieni con me, nonnal ». Un mese dopo mi giunse la par- 
tecipazione della morte di mio figlio Emilio Giorgio H eyberger 
del 50 Reggim ento di fanteria coloniale, ucciso a Noyon il 16 
aprile 1917, lo stesso giorno della sua nonna.

Georges Heyberger.
Direttore d'Orchcstra, 823 Callc Mercedes# 

Montevideo.



SEDUTE MEDIANICHE
A L L ’ ISTITU TO  M ETAPSICH ICO DI PARIGI

Evidentemente per rispondere alia campagna di insinuazioni e 
di squalifiche suscitata dall’ attivita dell’ Istituto Metapsichico di 
Parigi, campagna culminata con l’ inchiesta Heuze e il responso 
della Sorbona, la Direzione del medesimo Istituto ha organizzato 
una serie di sedute col medium Guzik, alle quali ha chiamato alter- 
nativamente buon numero di personality cospicue. Tali sedute si 
chiusero con la seguente dichiarazione collettiva comunicata al 
maggior esponente, in materia, della stampa locale, < L e Matin >, 
e per esso ai minori confratelli.

*
* *

Dopo avere partecipato a una serie di esperienze metapsichiche fatte 
col medium Giovanni Guzik, sia all 'Istituto Metapsichico Internationale, sia 
a domicilio di qualcuno di noi, crediamo di dovere riassumere la nostra 
impressione:

i° C ontrollo del u e d iu u . — II medium veniva spogliato, presenti 
almeno due di noi, prima di entrare nella camera delle sedute, e rivestito 
di un pigiama senza tasca. Durante le sedute egli veniva tenuto per le 
due mani, col dito mignolo di ciascuna mano incrociato col dito mignolo 
della corrispondente mano di ciascuno dei due controllori. Inoltre, un 
nastro cortissimo (lunghezza appena sufficiente) doppiamente sigillato (una 
pallottola di piombo schiacciata da una tenaglia portante le iniziali del- 
1’ /. M. 1. ) univa il polso destro e il sinistro del medium ai polsi sinistro 
e destro dei controllori. Questa legatura era inviolabile (occorreva neces- 
sariamente tagliare il nastro per liberare le mani del medium) e rendeva 
a quest’ultimo impossibile 1’uso delle mani quand’anche esse non fossero 
state tenute. 1 controllori assicuravano il contatto stretto e permanente 
del loro corpo, specialmente del loro piede e della loro gamba, col 
corpo, con le gambe, coi piedi del medium.

Abbiamo tutti constatato che durante I’intero corso delle sedute, il 
medium restava assolutamente passivo. Quando si produceva un fenomeno 
importante, il suo corpo e le sue mani fremevano; ma non accennava 
mai a movimenti, anche di modesta portata. Eccezionalmente gli acca- 
deva, di quando in quando, di portare indietro, quanto piu possibile Ion-
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tano da lui, la mano dell’uno o dell’altro controllore, per dargli modo 
di constatare certi fenomeni piu sotto descritti.

2° Controllo  degli sperim entatorl — Tutti gli sperimentatori si 
tenevano per la mano ed erano uniti, polso con polso, per mezzo di ca- 
tenelle con lucchetto, quanto piu corte possibile.

3° C ontrollo d ella  cam era. —  Le porte delle camere ove si svol- 
sero le sedute erano chiuse a chiave, all’interno, e sigillate con striscie 
incollate, firmate da uno di noi. 11 paracamino era anch’esso sigillato sul 
pavimento. Alcuni sperimentatori hanno anche sigillato le finestre. Non 
v’era in codesti locali alcun mobile o ripostiglio suscettibile di nascon- 
dere un eventuate compare. L’ipotesi di botole, di ripostigli nascosti, di 
porte segrete, ecc. non pud essere avanzata per le seguenti ragioni:<z) un 
esauriente rapporto del sig. Legros, architetto diplomato, abitante nel- 
l’avenue Daumesnil 26-bis, che ha visitato a fondo i locali dell’/. M. /. 
dichiara formalmente che i muri, il pavimento e il soffitto sono in tutto 
e per tutto normali. b) A piu riprese, prima della seduta, il pavimento e 
stato interamente ricoperto con segatura di legno, in modo che il solle- 
vamento di una botola sarebbe stato infallibilmente svelato. Da notarsi 
che, in condizioni simili, non abbiamo osservato tracce di passi umani. 
c) Sedute positive ebbero luogo nell’appartamento privato di quattro di 
noi (prof. Richet, prof. Cuneo, dott. Bord, dott. Bour). In tali condizioni, 
nonostante l’oscuriti, il controllo materiale era assoluto, e il controllo di 
Guzik, estremamente semplice, era di piena soddisfazione.

Fenomeni. — Abbiamo osservato un certo numero di fenomeni ine- 
splicabili alio stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche. Fra questi 
fenomeni ve ne sono alcuni che non si sono riprodotti in tutte le se
dute positive, quali le impronte sulla creta e le manifestazioni luminose. 
Queste ultime erano accompagnate da sensazioni di toccamenti e di ru- 
mori articolati concomitanti. Porremo sotto riserva questi fatti, malgrado 
la loro importanza, in quanto non poterono essere osservati da tutti gli 
sperimentatori, e ci limiteremo ad afTermare la realty di due categorie di 
fenomeni:

i° Spostamenti, talvolta molto estesi, di oggetti diversi, senza alcun 
contatto del medium e fuori, d’altronde, della sua portata (fino a m. 1.50). 
Per premunirci contro qualunque illusione di osservazione e da ogni er- 
rore di memoria, questi oggetti erano stati minuziosamente contrassegnati 
e, spessissimo, assicurati al pavimento o alia tavola che li reggeva, con 
carta gommata.

2° Contatti e toccamenti frequentissimi, e molto diversi come sensa- 
zione, percepiti suite braccia, sulla schiena, sulla testa dei controllori. 
Talvolta, alia fine delle sedute, il medium, ancora in trance, guidava la 
mano dell’uno o dell’altro dei suoi controllori indietro e in alto, quanto 
piu possibile lontano da se. In queste condizioni la parte esterna della 
mano o del braccio del controllore ha sentito, a piu riprese, dei contatti 
materiali. Non possiamo, per ora, precisare di piu. Affermiamo semplice-



mente la nostra convinzione che i fenomeni ottenuti con Giovanni Guzik 
non sono spiegabili ne con le illusioni o allucinazioni individuali o collet- 
tive, ne con una qualsiasi frode.

G. Ageorges, letteralo; Bayle, laureato in scieme, capo del servizio di 
identitd giudiziaria alia Prefettura di Polizia; dott. B. Bord, ex-interno 
degli Ospedali di Parigi; dott. Bour, direttore del Manicomio de la Mal- 
maison; dott. Bourbon; dott. S. Chauvet, ex-interno laureato degli Ospedali 
di Parigi; dott. Cuneo, pro/essore alia Facolta di Medicina, chirurgo degli 
Ospedali; cap. Despres, antico allitvo della Scuola Politecnica; C. Flam- 
marion; dott. Fontoynont, ex-interno degli Ospedali di Parigi, direttore della 
Scuola di Medicina di Madagascar; dott. G. Geley, ex-interno degli Ospedali 
di Lione, laureato della Facolta di Medicina; A. de Gramont, dot tore in scienze, 
membro dell' Istituto di Francia; P. Ginisty, letterato; Georges, licenziato in 
scienze, ingegnere (E. S. E.) ; J. Haverna, capo del servizio fotografico e della 
cifra al Ministero degli Interni; dott. Hericourt; IIuc, direttore della « De- 
peche de Toulouse »; dott. Humbert, capo della Sezione di Igiene della Lega 
della S. C. R .; comandante Keller, dello Stato maggiore; dott. Laemmer; 
dott. Lassabliere, capo di Laboratorio alia Facolta di Medicina; prof. Le*. 
clainche, membro dell’Istituto di Francia, sir Oliver Lodge, membro della 
Societa Reale d’lnghilterra', Mestre, professore alia Facolta di Legge; Michaux, 
ispettore generate di ponti e shade, De Moutier, ex-interno degli Ospedali di 
Parigi; dott. Osty; Marcel Prevost, membro dell'Accademia francese; prof. 
Ch. Richet, membro dell’Accademia di Medicina e dell'Istituto di Francia; 
dott. P. L Rehm, letterato; dott. I. Ch.Roux, ex-interno degli Ospedali di 
Parigi; R. Sudre, letterato; prof. Santoliquido, rappresentante della Lega 
delle C. R. presso la S. delle N .; prof. Vallce, direttore del Laboratorio nazio- 
nale di ricefche scientifiche.

*
*  *

E ’ questa la forma pip semplice di testimonianza che si possa 
immaginare e alia quale l ’Istituto ha voluto attenersi per ovvie ra- 
gioni di opportunity. II caso non e nuovo negli annali della nostra 
ricerca, ed e doloroso constatare che dopo oltre settant’anni dalle 
prime manifestazioni caratteristiche, un consesso cost rispettabile 
abbia dovuto presentarsi al pubblico in tali umilianti condizioni di 
controllo reciproco, per assicurarlo circa l’esistenza genericadi feno
meni che si ripetono da cosi lungo tempo. Ma piu sconfortante ancora 
per la psicologia umana e il dover constatare che, nonostante tali 
solenni plebiscite, il pubblico continua imperterrito nella sua igno* 
rante indifferenza od ostilita. Egli e che piu ancora dei soggetti me* 
dianicidifettano.a taleriguardo, le condizioni spirituali dell’ambiente 
e che, in questo campo sopratutto, il lavoro scientifico non vale se 
non e integrato da valori filosofici e morali.
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C R O N A C A

11 3 ° Congresso internazionale  di Psicologia Sperim enta le

Dal 20 al 24 giugno u. s. si e svolto a Parigi il terzo Congresso in
ternazionale di Psicologia Sperimentale, da noi preannunciato sin dal 
febbraio dello scorso anno.

Nel prossimo fascicolo riferiremo la minuta cronaca dei lavori; diamo 
ora intanto, il riassunto di una prima serie delle numerose memorie pre
sen tate al Congresso (1).

*
* *

I CO M M ISSIO NE -  IPNOTISM O E SUGGESTIONE V E R B A L E .

H. D u r v i l l e  : La Diagnostica della Suggestionabilitd.

II grado di suggestionabilitd si puo misurare in base all’accertamento 
della maggiore o minor potenza della facoltd dell’Attenzione. Si propone 
quindi di valutare la suggestionabilitd dei soggetti per mezzo dei metodi 
gid da tempo praticati dai pedagogisti per misurare l’attenzione. Eccone 
un esempio. Si prendono venti cartoni su ciascuno dei quali e segnata 
una riga. Le righe dei primi cinque cartoni sono rispettivamente lunghe 
6, 12, 18, 24 e 30 centimetri. Dal sesto al ventesimo cartone tutte le 
righe hanno 1'eguale lunghezza di 30 centimetri. L’esperienza consiste 
nell’avvertire i soggetti che vi accingete, stando a una distanza di circa 
un metro e mezzo, a presentar loro, nell’ordine crescente delle lunghezze 
delle righe, i venti cartoni, pregandoli di segnare sopra un foglio di carta 
la lunghezza approssimativa delle righe di ciascun cartello che voi fate 
stilarc a r ego lari intervalli di cinque secondi. Quanto minore e la capa- 
citd d’attenzione dei soggetti, tanto piu essi continueranno a segnare, dopo 
il quinto cartone, un accrescimento di lunghezza delle righe che in realta 

> non esiste. I soggetti che piu facilmente incorrono nell’errore, si rivelano 
poi, in genere, suggestionabili alle influenze ipnotiche propriamente dette.

H. D u r v i l l e  : I-M. Suggestione n ell’Educazione.

Per curare I’inerzia infantile, la debolezza d’attenzione, le cattive abi- 
tudini, i vizi dei ragazzi, e bene valersi della suggestione. Non si esclude

(t) Riassumiainiamo il conlcmito delle « Memorie » con le parole stesse degli autori, 
a semplice titolo di cronaca.
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l’uso dell’ipnotismo propriamente detto, me esso vuole essere riservato 
nei casi di notevole entiti. Si raccomanda, in particolare, l’uso della 
suggestione ordinaria che si svolge per mezzo dello sguardo, degli atteg* 
giamenti della fisonomia, dell’ « arte del silenzio », della conoscenza delle 
reazioni naturali. La suggestione naturale e necessaria anche nei casi in 
cui siasi imposta quella artificiale. Gli efTetti di quest’ultima, infatti, 
sono poco duratiui; per renderli tali occorre far seguire ad essa le 
discipline della suggestione ordinaria, dolce, ragionata.

M . V i a r d : La Suggestione nell'Educazione; la preparazione degli
A llievi.

E un errore quello di voler sottrarre il fanciullo alle suggestioni, 
perche la vita quotidiana lo colloca in mezzo ad esse. Esiste una sugge
stione generate, spontanea, comune, e ne esiste un’altra provocata, siste- 
matica, scientifica. La pedagogia deve valersi anche di quest’ultima: il 
maestro deve conoscere le leggi fondamentali teoriche e pratiche della 
psicologia e della suggestione, la quale ultima ha per scopo di fissare 
convenientemente I’attenzione sopra una parola, una cosa, un fatto, un’idea, 
un sentimento per suscitare automaticamente un’autosuggestione nei senso 
voluto dall’Educatore.

I I  COM M ISSIONE -  M a GNETISMO UM ANO E  A N IM A L E.

H .  D u r v i l l e  : La Trasfusione vitale.

Esperienze di applicazione del soffio caldo come metodo curativo.

A .  JO U N E T : Rapporto su diverse esperienze da tentare o da ve-
rificare.

I. Si propone di utilizzare in psicologia sperimentale la Frenoscopia 
scienza scoperta dal radiografo Maingot, la quale stabilisce che i movi- 
menti degli organi interni, e sopratutto del diaframma, esaminati per mezzo 
dei raggi X forniscono la fedele immagine dell’attivit;\ fisica e morale.

II. E necessario approfondire le indagini relative all’influenza della 
luce nelle sedute medianiche e compiere speciali esperienze di laboratorio.

III. E opportuno sperimentare gli efTetti delle forze magnetiche e 
medianiche suite sostanze organiche, su certe piante (per es., la sensitiva) 
sulle correnti telluriche, elettriche, ecc.

IV. Applicare gli apparecchi, recentemente perfezionati, di microfania 
per l’amplificazione e lo studio dei picchi medianici.

Ill COM M ISSIONE -  FE N O M EN I M ED IA NICI E  SPIK ITICI.

H . R e g n a u l t : La M edianith a incarnazione.

Si chiama medium a incarnazione quello che ha la facolti speciale 
di prestare il suo corpo alle entiti dell’aldil&. Due sono i modi che con-
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sentono tale comunicazione: quello diretto del magnetizzatore che pone il 
GOggetto nella condizione di ricettare le entiti; quello spontaneo in cui 
il medium sernbra cadere in tale statosenza I’azione di un magnetizzatore; 
sembra, perche in realty vi e I’intervento di un magnetizzatore invisibile. 
Dopo queste premesse si riferisce la fenomenologia della medium Helene D. 
lungamente studiata dall’A.

G. MELUSSON: Come si dovrebbe comprendere lo Spiritism o.

Come gli psichicisti dovrebbero adottare una classificazione-tipo dei 
fenomeni psichici, cosi gli spiritisti dovrebbero mettersi d’accordo circa 
il modo di intendere la loro dottrina, che e costituita dalla scienza e 
dallo studio dello spirito i quali conducono a una concezione speciale 
dell’llniverso.

G. M e i .u SSON : Studio sulla Classificazione dei Fenom eni psichici.

Considerazioni sulle classificazioni dei fenomeni psichici proposte da 
Kardec, Crookes, Aksakof, Gibier, Herny, Maxwell, Geley, Delanne, De
nis, ecc., e proposta della seguente nuova classificazione:

P r im a  c a t e g o r ia . -  Fenomeni intellettuali abbastanza frequenti e 
che danno generalmente luogo a comunicazioni:

/“ classe. - Tiptologia, picchi, e tutte le comunicazioni che avvengono 
con la designazione delle lettere dell’alfabeto per produrre le parole e 
le frasi.

2* classe. -  Scrittura medianica, cioe comunicazioni per mezzo della 
scrittcra.

3* classe. - Incorporazione per mezzo della parola.
S e c o n d a  c a t e g o r i a .  -  Fenomeni materiali, fisici, assai piu rari.
/" classe. -  Colpi, rumori, odori, profumi, gusti, soffi caldi o freddi, 

alterazione di temperatura, di peso, ecc.
2* classe. -  Movimenti d’oggetti con o senza contatto, levitazioni.
3a classe. -  Scrittura diretta.
4* classe. - Apporti, penetrazione della materia.
5* classe. - Apparizioni luminose.
6n classe. -  Materializzazioni parziali o totali.
Si propone inoltre di classificare a parte quei fenomeni direttamente 

ottenuti con medium speciali, e che si riferiscono ai medium stessi, non 
alia generality degli osservatori.

IV  C o m m i s s i o n e  -  F e n o m e n i  p s i c h i c i  a  g r a n d e  d i s t a n z a .

E. CASLANT: Lo Svihippo della Chiaroveggenza.

Descrizione di un nuovo metodoi per lo sviluppo razionale della 
chiaroveggenza, fondato sulla legge della evocazione e della associazione 
delle immagini.

188
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E  C a s l a n t : Le Leggi della Memoria.

Cenni di psicofisica applicata, cioe raisura delle sensazioni, leggi 
della loro persistenza, in rapporto al fenomeno della memoria.

V  COM M ISSIONE -  B A C C H E T T A , PEN DOLI E  A L T R I D E T E C T O R

DI V IBR AZIO N I.

H. M a g e r : La Radioscopia.

Detector di vibrazione e una speciale bacchetta rabdomantica esco- 
gitata dall’A., che consente la percezione e lo studio dei campi radianti 
o vibranti che accompagnano e caratterizzano tutti i corpi.

H. M a g e r : I I  Perturbometro.

Descrizione di un apparecchio destinato a misurare l’intensita delle 
forze vibratorie nelle esperienze rabdomantiche.

H . M a g e r : La previsione dei terrem oti per mezzo delle Bacchette 
e dei Detector colorati.

Relazione intorno ad esperienze di laboratorio intese a dimostrare 
la possibility di prevedere il terremoto.

B. P a d e y : l l  Problema delle Profondita.

Mezzi tecnici per facilitare ai rabdomanti 1’accertamento della pro- 
fonditk delle acque sotterranee.

H . M a g e r  : is  possibile che le Bacchette e i  Detector colorati 
permettano I’analisi dei corpi m inerali?

Descrizione d’un nuovo processo per permettere ai rabdomanti di 
identificare le vibrazioni e quindi i corpi sotterranei per mezzo delle 
« auscultazioni vibratorie ».

H . M a g e r  : I I  Campo vibratorio che accompagna FUovo.

11 germe dell’uovo comincia a vivere la propria vita, quando, perve- 
nuto a maturity, la sua composizione atomica risveglia in esso delle vibra
zioni vitali. Al momento della fecondazione naturale o artificiale inter- 
viene un nuovo < andamento » vibratorio, la vibrazione sessuale. Ambedue 
queste vibrazioni si rivelano esistenti molto tempo prima dei segni mate- 
riali della Vita(sistema circolatorio, contrazioni del cilindro cardiaco, ecc.).

H. M a g e r  : II  Campo vibratorio che accompagna i l  Corpo umano.

Occorre studiare le leggi di questo « campo vibratorio » che si puo 
considerare come uno specchio rivelatore delle intime affezioni naturali 
e patologiche del corpo umano, e dell’influenza delle acque, dei metalli 
(radioattivity) su di esso, ecc.
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C h a RIE ST. JU S T : Le Neutralizzazioni.

Si tratta delle cause che neutralizzano le facolti del rabdomante 
durante le sue funzione per la scoperta di acque sotterranee. Una di tali 
cause e I’esistenza di un qualsiasi oggetto a punta sul campo di opera- 
zione. Vi sono le neutralizzazioni accidentali e quelle volontarie, cioe pro* 
vocate dallo stesso sperimentatore per approfondire, isolare, valutare le |
proprie esperienze. ,

V I  COMMISSIONE -  FORZE ESTERIORI CHE AGISCONO 
SULL’ESSERE UMANO.

P . F l a m b a r t : Memoria su ll’Astrologia scientijica. j

Riassunto delle opere pubblicate dall’A. dal 1898 al 1922, sul la !
< Astrologia » e intese a dimostrare che questa disciplina ha un suo proprio 
contenuto scientifico.

G . M UCH ERY: La Morte e le malattie prevedute dalla Chiromanzia

Le linee della mano corrispondono abbastanza esattamente alia na- 
tura e alle vicende dell’individuo. E necessario che i medici conoscano 
gli elementi della chiromanzia e sarebbe necessaria l’istituzione di uno 
schedario contenente le impronte delle mani degli ascendenti e dei di- 
scendenti degli individui per accertare le caratteristiche ereditarie.

** *

Secondo Congresso Internazionale delle Ricerche Psichiche.
II secondo Congresso deWUnione Internazionale dei Comitati Nazionali 

per le Ricerche Psichiche della quale abbiamo parlato a suo tempo, (1) avri 
luogo a Varsavia durante gli ultimi giorni di agosto e primi di settembre 
del corrente anno.

Tra le norme del Congresso sono da rilevare le seguenti:
Saranno considerati membri del Congresso le sole persone invitate 

dal Comitato Nazionale del loro paese (2); i soli membri del Congresso 
avranno diritto di tener conferenze e di partecipare alle discussioni; po- 
tranno essere ammessi degli uditori dietro presentazione di un biglietto 1
d’ingresso che potri esser loro concesso; ma essi non avranno, in mas- 
sima, diritto di prendere la parola nelle discussioni.

Degli studiosi italiani interverri sicuramente W. Mackenzie. ,

*** j

AlPelenco dei Comitati Nazionali di sedici Nazioni iscritte al tempo j
della prima pubblicazione, e da aggiungere il Comitato di una diciasset-

(1) V. Luct t Ombra, anno igaa, p. 383. ^
(a) II Comitato Nazionale italiano, come fu detto a suo tempo, 4 composto da 

F. Bottazzi, E. Hozzano, W. Mackenzie, A. Marzorati, E. Morselli. * 1

1
II
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tesima Nazione, la Russia, cosi composto: Prof. W. M. Bechtereff, 
Presidente dell’Accad. Neurologica di Pietrogrado, membro dell’Accad. 
delle Scienze; Prof. A. E. K ohts, delle due University di Mosca, Diret- 
tore del Museo di Darwin; Prof. P. P. L azareff, dell'Universita e della 
Scuola Politecnica, Direttore dell’ Istituto fisico, membro dell’Accad. delle 
Scienze di Mosca: Dott. G. W. Reitz, medico capo del Manicomio di 
Pietrogrado.

191

N E C R O L O G I O

Francesco Graus.

Dopo lunga infermity, il 23 dello scorso aprile si disincarnava in 
Napoli il cav. ing. Francesco Graus. Egli fino a pochi mesi or sono, 
era stato il condottiero del movimento spiritualista napoletano; intorno 
a lui si era formata la eletta schiera dei piu bei nomi degli appassionati 
cultori della moderna Ricerca Psichica, quali il Cavalli, il Frezza, lo Zin- 
garopoli.

La sua casa fu come il cenacolo ove si raccoglievano nel riposo si- 
lente dello spirito tutti coloro che andavano in cerca della verity d’oltre* 
tomba per mezzo dello spiritismo al quale die tutto s£ stesso con sincerity, 
con fede ardente, con spirito d’apostolo. Ingegno acuto, agile e multi* 
forme, da principio si dedico alia professione di ingegnere che esercito 
sempre con scrupolosity; poi alia musica, la quale sveglio in lui, come 
per magia, una possente aspirazione ai problemi dello spirito, a tal segno 
da fargli mettere in non cale la professione per dedicasi a tutt’uomo, e 
con intelletto d’amore, alio spiritismo.

Fu collaboratore apprezzato di questa benemerita Luce e Ombra e di 
altre riviste in difesa dello spiritismo. Per i tipi del Chiurazzi di Napoli 
di& alle stampe un manuale di Magia moderna, e piu tardi il libro: La 
Soprawivenza dell'anima. E dal suo stesso letto di dolore prepare l’ultima 
opera: La Cartomanzia, che e in corso di pubblicazione presso il mede- 
simo editore.

La visione della prossima morte non lo turbo affatto; anzi infuse 
nell’anima sua un senso sovrumano di coraggio misto a rassegnazione. 
Mori circondato dall’afletto dei suoi nipoti e degli amici che ne vollero 
comporre la spoglia nella bara e con affetto imperituro ne piangono 
tuttora la dipartita.

T. Bovier.
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I L  I B  R I

P. Amato: Verso la Quarta Dim ensione (i).

L’A. osa impegnarsi verso la « quarta dimensione », con un concetto 
nuovo, coraggiosamente prescindendo, nella gravissima trattazione, dal- 
I’analisi matematica, dalla geometria ad n dimensioni. Cio egli fa grazie 
al nuovo concetto, secondo cui debbono considerarsi la m ateria e la di

mensione, particolarmente, in modo assolutamente diverso da quello finora 
accettato dalla grande inassa.

L’arditissima ipotesi dall’A. sostenuta sulla m ateria consiste nel con- 
si derare I’uomo come vivente immerso in un interminabile Oceano di 
energie che agiscono sui suoi sensi in modo diverso e sono quindi per- 
cepite sotto diverse forme, una delle quali e la materia. Per quanto ri- 
guarda la dimensione, l’ipotesi dell’A. ammette che lo spazio sia l’elemento 
o traccia di un altro spazio, di quarto ordine, * iperspazio*, e quindi da 
cio la quarta dimensione. In tale « iperspazio » non esistono ne passato, 
ne futuro, ma tutto e presente.

Ed ammesso quanto precede, abbiatno gli esseri a quattro dimensioni 
presenti ovunque, nell’ < iperspazio », invisibili a noi, a tre dimensioni; 
pei quali esseri non costituisce ostacolo cio che a noi si presenta insor- 
montabile, a noi a tre dimensioni. Accettate quelle premesse, i fenomeni 
metapsichici piu astrusi divengono fenomeni evidenti.

Queste poche note non possono dare che una pallida idea dell’ar- 
dita concezione dell’A., trattata con grande fede. Sarebbe sommamente 
arrischiato tanto il respingere quanto l’accettarne tutta I’essenza. E indi- 
scutibilmente un raateriale prezioso da catalogarsi e da tenere presente, 
quando altro materiale, egualmente prezioso e copioso, permettera di 
attaccare con probability di successo la roccaforte del grande mistero.

A. Tosi.

(i) Napoli, Soc. Editricc l’ artenopca, 192a.
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Con Kappellativo di « fcnomeni mcdianici » vicne designato 
un complesso di manifestazioni, tanto tisichc che intelligenti, Ie 
quali si estrinsecano per ausilio di forze o di facolta sottratte 
temporancamente a un medium — e talora in piccola parte agli 
assistcnti — da una volonta estrinseea al medium e agli assi- 
stenti. Tale volonta pud essere quella di un defunto, come 
quella di un vivente ; e quando la volonta di un vivente agisce 
in tal guisa, non puo farlo che in virtu delle mcdesimc facoltk 
spirituali esercitate da un defunto: facolt& subcoscienti e super
normal! per un vivente ; coscienti e normali per un defunto. 
Ne deriva che le due classi di manifestazioni risultano identiche 
per natura, con la distinzione puramentc formale che quando 
si estrinsecano per opera di un vivente prendono il nome di 
«fcnomeni Animici », e quando ci6 avvienc per opera di un de
funto, si denominano « fcnomeni Spiritici ». Emerge pertanto 
che le due classi di manifestazioni risultano l’una il comple- 
mento necessario dell’altra; e cio fino al punto che lo «-Spi- 
ritismo » mancherebbe di base sc non esistesse l’Animismo.

Le manifestazioni Animiche d’ordine intelligente si estrin
secano raramente sotto forma medianica, giacchb di regola si 
esercitano in forma diretta; c a seconda dei casi prendonp i 
nomi di « manifestazioni telepatiche », di « fenomeni di biloca- 
zione ». di « chiaroveggenza nel passato, nel presente e nel fu- 
turo ». C'omunque, io non mi occuperb di siffatte modalita di 
manifestazioni Animiche, limitandomi ad analizzare, classificare, 
comparare i casi di comunicazioni tra viventi ad estrinsecazione 
medianica.
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Di tali manifestazioni speciali si occuparono gia diversi 
eminenti cultori di ricerche metapsichiche, c Alessandro Aksakof 
ne trattd diffusamente nell'opera « Animisme et Spiritism e». 
Nondimeno i miei predecessori non intescro indagare i fatti in 
guisa particolare, e non li elassificarono: cio che mi propongo 
di fare nel presente lavoro, pur limitandomi all’esposizione di 
pochi esempi tipici per ogni eategoria. poiche la messe dei rasi 
raccolti risulta esuberante.

Avverto inoltre che la classificazione dei casi in esame, pre- 
sentando la difficoltk che in essi si contengono sovente plura
lity d’incidenti assegnabili a diverse categorie, mi attenni alia 
regola di classificarli tenendo conto della caratteristica in essi 
piu saliente.

L’importanza teorica della presente monografia appare evi- 
dente, e consiste in cid, che i casi di comunicazioni medianiche 
tra viventi, realizzandosi con processi identici a quelli per cui 
si estrinsecano le comunicazioni medianiche coi defunti. oftrono 
la possibility di compenetrare meglio la genesi di questi ultimi. 
apportando nuova luce sulle cause degli errori. delle interferenze. 
delle mistificazioni che in essi si riscontrano.

C a t e g o r i a  P r i m a

Messaggi sperimentali in cui I’agente e il percipiente 
si trovano nella medesima camera.

Gli esempi compresi nella presente categoria non rappre- 
sentano che un gruppo di episodi appartenenti alia classe dei fe- 
nomcni di trasmissione e di lettura del pensiero : ma ricordiamori 
che sono qui riportati in quanto diversificano dagli episodi or- 
dinari per la circostanza che la trasmissione e la lettura del 
pensiero si estrinsecano medianicamente, vale a dire per ausilio 
della scrittura automatiea, o dei movimenti di un tavolo, o dei 
ph'chi nella compagine di un mobile qualunque, e via direndo.

Per questo gruppo di fatti, il caso classico per eccellenza 
rimane quello del rev. Newnham, caso pubblicato originaria- > 
mente nel vol. Ill dei « Proceedings of the S. P. R. » (pag. 3 -2 3 ): 
poi riportato dal Myers nell’opera sua m aggiore: indi piu o 
meno estcsainente citato in parecchie altre opere metapsichiche: 
ragione per cui mi astengo dal riferirlo, limitandomi a ricordare
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come il rev. Xewnham esperimentasse con la propria consorte, 
sedendo nella medesima camera, a otto piedi di distanza da lei, 
dorso opposto a dorso; scrivendo volta per volta le domande 
che intendeva trasmettere mentalmente alia sensitiva; la quale 
posava la mano sopra una « planchette », con cui rispondeva 
istantaneamente a ciascuna domanda, prima ancora che lo spe- 
rimentatore avesse tempo di scriverla. Le risposte erano sem- 
pre corrispondenti alle domande, e si riferivano per lo piu a 
cose o ad argomenti non conosciuti dalla sensitiva, ma conosciuti 
dallo sperimentatore, salvo una volta in cui la risposta si riferiva 
a un’informazione ignorata anche dallo sperimentore; ma in tal 
caso essa era nota a un’altra persona presente, la quale aveva 
scritta la domanda, e 1’aveva fatta Ieggere al rev. Newnham.

Un insegnamento importante da ricavarsi dalle esperienze 
in discorso consiste nella circostanza che quando lo speri
mentatore dimostravasi troppo esigente, insistendo per ottenere 
risposte troppo complesse per la capacity di percezione sub- 
cosciente della sensitiva, allora venivano dettate risposte che, 
per quanto in perfetto aecordo con le domande, erano inven- 
tate di Sana pianta. Cosi, ad esempio, avendo il rev. Newnham, 
il quale apparteneva alia Massoneria, ehiesto alia sensitiva di 
trascrivergli la preghiera massonica in uso per la promozionc 
a Grande Maestro, la « planchette » scrisse istantaneamente, con 
rapidity vertiginosa, una lunga preghiera in tal senso, in cui 
si contenevano reminiscenze massoniche, ma che nell’insieme 
era una fantastica invenzione. Ora tali sorta di mistificazioni in 
esperienze di trasmissione del pensiero a svolgimento media- 
nico, appariscono molto suggestive e interessanti per l’analogia 
che presentano con le corrispondenti interferenze mistificatrici 
che si conseguono frequentemente nelle comunicazioni media- 
niche genuinamente spiritiche. Si direbbe che le soverchie in- 
sistenze da parte dell’indagatore, avendo per effetto di deter- 
minare nelle personality medianiche una tensione eccessiva della 
volonty, con relativa dispersione di fluido medianico e conse- 
cutivo indebolimento del « controllo psichico », aprano il varco 
alio « strato onirico » della subcoscienza, il quale, emergendo, 
continui a suo modo la comunicazione in corso, svolgendo 
un’azione di sogno.

Da un altro punto di vista, dovrebbe dirsi che nella guisa 
medesima in cui l’emergenza di mistificazioni subcoscienti nelle 
esperienze di trasmissione e di lettura del pensiero, nulla detrae
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al valore teorico degli episodi positivamente telepatici, cosi 
l’emergenza di mistificazioni analoghe nelle esperienze d’ iden- 
tificazione spiritica, nulla detrae al valore teorico degli episodi 
genuinamente spiritici.

Comunque sia di ci6, giova prendere nota che le mistifi
cazioni Spiritiche trovano analogo riscontro nelle mistificazioni 
Anim iche; il che si traduce in un primo insegnamento istrut- 
tivo ricavato dall’analisi comparata dei fatti, insegnamento che 
utilizzeremo a suo tempo.

A complemento del tcma, rimane da osservare che vi sono 
esempi di mistificazioni spiritiche i quali pur essendo spiegabili 
con l’ipotesi dell’emergenza dello « strato onirico subcosciente », 
nondimeno potrebbero avere in realta un’origine diversa; os- 
servazione codesta che trova una curiosa illustrazione nel se- 
guente brano di dialogo medianico, ch’io tolgo dalle notissime 
esperienze del professor Ochorowicz con la medium signorina 
Tomczyk. II prof. Ochorowicz si rivolge alia personality me- 
dianica della « Piccola Stasia », chiedendo :

D. — L'sistevi tu prima della nascita della •< grande Stasia » (cio£ della 
medium) ?

R. — S i; ma tu non devi rivolgermi simili domande, se non vuoi ch'io 

rispontia con dctle ntcnznisne. Sarei lieta di potervi tutto svelare; ma il farlo 
non $ concesso.

D. — Perch£ ?
R. — Non domandarlo. Probabilmente perchft se noi rivelassimo tutto, 

provocherernmo nel mondo un rivolgimento sociaie troppo violento. (Annales 

des Sciences Psychiques, 1909, pag. 201)

Come si vede, nel dialogo esposto la personality medianica 
dichiara esplicitamente che se si vuole conoscere troppo, essa 
se la sbrighera snocciolando menzogne ; risposta curiosa e per- 
turbante, malgrado la palese correttezza della personality in di- 
scorso, la quale previene l’interrogante su quanto Io atter.de se 
non desiste dai suoi propositi eccessivamente inquirenti. Tale 
risposta spiegherebbe molte cose, e risolverebbe molte perples- 
sita del medianismo teorico, per quanto richiederebbe di essere 
spiegata a sua volta, \ isto che non si saprebbe comprendere la 
necessity di ricorrere a menzogne quando in tali circostanze 
basterebbe rispondere nella guisa in cui lo fece la « Piccola 
Stasia », osservando, cio^. che non era concesso rispondere a 
domande indiscrete. In pari tempo, l’espressione della persona
lity medianica che « il farlo non era concesso », implicherebbe
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l’esistenza di entity Spirituali Superiori, regolatrici dei destini 
umani. ai cui dccreti si conformerebbero gli spiriti di grado in- 
feriore, aneora capaci di comunicare medianicamente coi viventi. 
Quanti misteri da risolvere! Fra i quali rilevo questo: che se 
vi sono entita Spirituali Superiori le quali interdicono agli spi
riti comunicanti di svelare certi segreti dell’Al di l& pei quali 
I'umanity risulta impreparata, allora rimane sottinteso che le 
medcsime entita permettono agli spiriti in diseorso di supplire 
con menzogne alia curiosita dei viventi; e cosi essendo, se ne 
avrebbe ad inferire che in certe contingenze anche le menzogne 
siano giustificabili: nel senso, forsc, che le medesime risultino 
propizie all’evoluzione ordinata e regolare delle discipline me- 
tapsichiche, in quanto valgano ad esercitare un’influenza modera- 
trice benefica sulla loro diffusione fra i popoli, influenza non 
conseguibile altrimenti; cosi come l’evoluzione biologico-psichica 
della specie non e altrimenti conseguibile che con I’intervento 
del fattore Male in perpetuo contrasto col fattore Bene. Quaiora 
cid fosse, dovrebbe dirsi che per le vicende evolutive della 
nuova scienza dell'anima, anche le menzogne profferite da en
tita spirituali inferiori, in circostanze speciali, avrebbero la loro 
ragione d’essere, in quanto disorienterebbero i troppo creduli 
sperimentatori, obbligandoli a meditare e ad approfondire ulte- 
riormente il tema, determinando delle soste provvidenziali nel 
progresso delle ricerche metapsichiche, ostacolando le intem- 
pestive convinzioni a base di cieca fede, a tutto vantaggio dei 
metodi d’indagine scientifica; e sopratutto scongiurando il pe- 
ricolo di un « troppo violento rivolgimento sociale », quale si 
determinerebbe infallantemente ove il nuovo orientamento del 
pensiero etico-religioso dovesse imporsi alle masse impreparate 
con perniciosa rapidity. Ben vengano, adunque, le mistificazioni 
spiritiche quaiora agiscano da freni moderatori sulla rapida corsa 
imprudente a cui facilmente si abbandonerebbero talune schiere 
soverchiamente impulsive del nuovo escrcito dell’Ideale.

Comunque sia di ci6, sta di fatto che le mistificazioni e le 
menzogne della natura indicata, si realizzano frequentemente 
nelle manifestazioni medianiche; e cosi essendo, nulla osta a 
che debbasi attribuirne la genesi ad entrambe le cause indicate: 
da una parte, cio£, all’emergenza frequente dello « strato onirico 
subcosciente » nei sensitivi; e dall’altra, a mistificazioni dell’Al 
di 1&, talora espressamente volute dalle personality medianiche, 
a scopi di disciplina spirituale. e a salvaguardia dell’ordinata
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evoluzione spirituale umana, scongiurando il pericolo di una ri- 
forma troppo precipitosa d'istituzioni religiose millenarie: riforma 
i he deve compiersi invece in guisa molto lenta, molto prudente, 
molto conciliativa, onde aver modo di preparare simultanea- 
mente la ricostruzione del nuovo Tempio di Dio.

E rosi essendo, non sar<t inutile prendere buona nota anche 
di questo secondo insegnamento ricavato dall’analisi comparata 
tra fenomeni Animici e fenomeni Spiritici.

Nelle considerazioni csposte si contengono gli essenziali 
ammaestramenti teorici ricavabili dalle manifestazioni qui con
template ; dimodoche mi limitero a far seguire pochi esempi 
del genere, a puro titolo illustrativo.

C aso  I — Tolgo il seguente episodio dal libro di Ester 
Travers-Smith : « Voices from the Void » (pag. 4 8 ). La predetta 
signora e dotata di facolta medianiche non comuni, e il pro
fessor \V. F. Barrett cbbe ad esperimentare lungamente con lei, 
eonseguendo ottimi incidenti d’identificazione spiritica. La si
gnora Travers-Smith scrive:

l 'n  altro episodio analogo aj citato occorse una sera in cui era pre
sente il signor Y . . . ,  autore dramrnatico. lo con Miss C. fungevamo da me
dium, e lo « spirito-guida » descrisse un vecchio castelio che il signor Y. 
aveva da poco acquistato, informando che quei locali erano infestati, e che 
l'infestazione si collegava a una storia romantica di antichissima data, storia 
ch'egli si accinse a narrare. I a comunicazione dilungandosi, io dissi al si
gnor Y .: « Non vi pare che sarebbe meglio troncare queste fantasie senza 
costrutto? Non possono certo interessarvi ». — Kgli rispose: « Al contrario, 
esse m'interessano grandemente: poichi'- ci6 che venne dettato (■  l'intreccio 
del mio nuovo dramma ». — Dichiaro che ne io, n6 miss C., conoscevamo 
nulla in merito al dramma intorno al quale lavorava il signor Y.

A proposito dell'incidente esposto, noto per 1‘esattezza, che 
lo « spirito-guida » della medium asserisce che.tali forme di let- 
tura del pensiero nella subcoscienza altrui, come pure altri epi- 
sodi occorsi di comunicazioni medianiche tra viventi. si realizzano 
costantemente per di lui m ezzo; e in certo modo egli lo dimo- 
stra, preannunciando questi ultimi. Rilevo in proposito che le 
affermazioni di tal natura ricorrono frequentemente nelle espe- 
rienze congeneri: ma e palese che non possono prendersi in



DELLE COMl'SICAZIONI MEDIANICHE TRA VIVENTI 199

consklerazione per ('impossibility di verificarne soddisfacente- 
mente la validity; senza contare che se il fatto in se pu6 teo- 
rioamente aecogliersi, ed anzi deve ammettersi che cosi avvenga 
frequentemente (sempre in omaggio alia tesi dell’identita di na- 
tura tra l’Animismo e lo Spiritismo), ci6 non imp&lisce che i 
casi di comunicazioni medianiche dirette tra persone viventi si 
realizzino altrettanto frequentemente. In ogni modo, tali reite- 
razioni da parte delle personality medianiche sono a tal segno 
insistent^ che ho ritenuto opportuno di riunire i casi migliori 
del genere in una categoria speciale (Sottogruppo I'.).

Caso II —  Tolgo l'episodio seguente dal vol. Ill, pag. 295, 
degli « Annali dello Spiritismo in Italia ». II signor F. Scifoni, 
uno dei piu noti spiritisti italiani della prima ora, scrive in que-

i
sti termini al direttore della rivista indicata:

11 17 giugno 1863, passata di poco la mezzanotte. io mi trovavo alio 
scrittoio, secondo il consueto, assorbito nel mio lavoro. Prendendo un breve 
riposo. mi lorn6 in mente di aver letto nei giornali spiritici o magnetici di 
qualche esperimento di evocazione dello spirito di persone vive. immerse nel 
sonno. Sapevo altresi che un mio amico era felicemente riuscito piu volte in 
questa prova. e cosi mi venne in animo di tentarla.

Dimorava con me da molti mesi un giovane romano, il signor Vincenzo 
Tanni, ed aveva il letto nella stessa mia camera, la quale £ contigua alio 
studio. La porta era socchiusa, e io lo sentivo russare rumorosamente. se- 
condo il solito; e qui osservo che, per qualunque rumore io facessi, non lo 
avevo mai visto destarsi e nemtneno leggermente risentirsi; cosicche spesso, 
nella giornata, ridevamo insieme dei suoi saporiti sonni.

Volli dunque tentar la prova su di lui, c mi studiai di concentrare in- 
tensamente la mia volonta, come quando col magnetismo si vuole promuo- 
vere l'estasi nel sonnambolo. Evocato il suo spirito, mi posi in atto di scri- 
vere, e la mia mano verg6 qucste parole : « Eccomi qua: che cosa vuole?*. 
Fatte interrogazioni, ed avute risposte di poco momento, scrissi questa do- 
manda : * Ora, caro Tanni, vi chiedo un favore. Vorreste darmi una bella 
prova della realty delle comunicazioni spiritiche, destandovi per pochi istanti 
e chiamandomi a nome ? ». — La mia mano scrisse: « Si ». — Kipeto che io 
ero nello studio, ed egli dormiva nella stanza contigua. Dal luogo dove sta 
lo scrittoio, al muro che ne divide la stanza da letto, corrono quattro metri. 
lo mantenevo profondo silenzio, e stavo^n orecchio per udire s’ei facesse 
qualche movimento, ma nulla rompeva il suo sonno di ferro. Continuando a 
nullaavvertire,evocoimiei spiriti famigiiari, e la mia mano scrive: « Aspetta 
ancora*. Aspetto. ma niente o d o ...  Deluso, gi& pensavo a riprendere 1’in- 
terrotto lavoro, quando improvvisamente odo muoversi il Tanni e chiamarmi 
dis/in.'amente per nome. Sorpreso, rispondo : « Che volete ? » — « E’ ancora 
alzato lei ? » — « S i: che volete? » — « Niente » — (con una specie d'incer-
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tezza) « . ..C h e  ora £•?* — « Trentacinque minuti dopo la mezzanolte ». — 
« Ah, credevo rhe fosse ginrno! » — Detto questo, torn6 a dormire profon- 
damente.

Stupcfatto del bcllissimo esperimento, chiedo ai miei spirit) fatnigliari, 
se forse il ritafdo della prova non fosse derivato da insufficiente fermezza 
della mia volontfi: e la mia mano scrive con carattf-re diverso: « Si: vacil- 
lavi un poco: ma tuttavia puoi esse re contenlo ».

A voler prcndere alia lettcra lo svolginiento (lei fatti nel 
caso esposto. dovrebbe dirsi che Pepisodio di comunicazione 
medianica tra viventi ivi contenuto, sia esso pure occorso per 
1'inte-vento di un’entita spirituale: ma sieeoine tale circostanza 
non £ dimostrabile, e sieeoine un’ipotesi siffatta non e neces- 
saria alia interpretazione dci fatti, non e il easo d'insistervi. 
presupponendo inveee ehe la eoncentrazione della volonta nello 
sperimentatore sia bastata — come in pratiea basta — a ereare 
una condizione di « rapporto psiehieo » tra lo sperimentatore e 
il dormiente: condizione indispensabile in tali sorta di expe
riment!.

C aso ill — l.o rieavo dal « Light » (1S9 S. pag. 3 7 5 ). ed e 
un easo molto istruttivo di « volonti suggestionante » e di « lu- 
eidita » sviluppatesi in una distinta scrittriee nord-amerieana. Il 
relatore e Mr. Harrison I). Barrett, direttore del « Banner of 
Light ». e presidente della « National Spiritualists Association » 
degli Stati I'niti. La relaz.ione e lunga. e per quanto l’ineidente 
ehe ei riguarda si eontenga in un breve parasrafo. mi risolvo 
a riportarne un lungo brano. dato il valore teorieo che presen- 
tano i fatti. Mr. Harrison D. Barrett scrive :

. . .S i  tratta di una giovane signora alia quale lo scriveme ebbe l'onore 
di essere recentemente presentato. I.e facoltik chiaroveggenti si sono in lei 
sviluppate spontaneamente. senza che nulla essa conoscesse di quanto inse- 
gna l'occultisnio in proposito. I.e medesime facoltA esistono in grado minore 
in altri due membri della sua famiglia. ma siccome i sentiir.enti di questi 
ultimi sono contrari a tali sorta di manifestazioni. essi le reptimono siste- 
maticamente.

La signora in parola d solita proiettare le proprie lacolta percetth e in dire- 
zione della sorella e del fratello. i quali risiedono nel • Midlands >•: e cosi ccnt- 
pertardosi. essa li scorge nelle situazioni in cui si trovanoal memento: situa- 
zioni che le vengono regr larntente conferroate per lettera. I'r.a volta vide 
suo cognato che saliva sopra una scala a piuoli. e pianta\a una serie di 
chiodi nel muro, ai quali appendeva altrettanti quadri. II fano la sorprese. 
poiche essa sapeva che suo cognato non pos*edeva i quadri da lei visualiz-
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za ti: ma quando gliene serisse. vennc a cnnoscere ch'egli aveva realmente 
appesi ai muri que quadri medesimi. venuti in suo possesso per un legato.

Essa. col mezzo della suggestione mentale ottenne che un membro 
della propria famiglia interrompesse una lettera chestava scrivendo, la ponesse 
da parte, e ne scrivease un'altra ch’essa gli dett6 mentalmente. Ed egli scrisse 
fino in fondo questa seconda lettera. la mise nella busta. vi appose l’indi- 
rizzo e l'affrancft: quindi riprese a scrivere 1'aUra missiva che aveva inter- 
rotto. Allora la signora s’impossess6 della lettera dettatagli mentalmente. 
Tutto ci6 si svolse senza lo scambio di una sola parola: e tre ore dopo la 
signora svel6 ogni cosa al suo congiunto. il quale ne rimase un po' male e * 
chtese che gli fosse restituita la lettera dettatagli per imposizione sugge- 
stiva; ma era tardi. poich6 la missiva era gia stata inviata alia posta.

. . .  Quando proietta le sue facolta percettive a distan/.a, essa #• in grado 
d'influenzare le persone visualizzate, trasmettendo loro i propri pensieri. o 
suggestion;.ndole a compiere una data azionc. Cosi. ad esempio. essa loro 
suggerisce di venire a trovarla a un'ora prestabilita. ci6 che non manca mai 
di realizzarsi. Quando trasmette ordini mentali, essa percepisce i pensieri 
delle persone con cui i* in rapporto. come se le medesime conversassero 
a viva voce con lei: ed anzi non <• sicura della riuscita deU’esperienza fino 
a quando cib non si realizzi. La proiezione delle proprie facolti percettive 
in direzione del soggetto. determina un «circuito» di ritorno che reagisce 
su di lei; ed (': in tal guisa ch’ella 6 avvertita della riuscita o meno dell'e- 
sperimento. . .

. . .  Quando desidera comunicare con persone lontane, essa comincia col 
sopprimere ogni rapporto con l'ambiente esterno, chiudendo gli occhi, e so- 
vrapponendo ad essi -le mani. Quindi concentra intensamente il pensiero 
sulla persona che desidera vedere, evitando rigorosamente di lasciarsi co- 
gliere da qualche attimo di distrazione. Qualora ella pensasse all'amhiente 
in cui si trova la persona da visualizzarc, o alle associazioni che la medesima 
le suggerisce, I'esperimento fallirebbe. Qualche volta essa otticne lo scopo 
immediatamente. e qualche volta deve scstenere la prova per una ventina di 
minuti. Fino a quando non vede la persona pensala. si astiene dal trasmet- 
tere messaggi: e quando il fatto si realizza. essa s e n t?  di trovarsi in sua 
presenza. Qualche volta si e provata a toccarla. e ia vide reagire imrnedia- 
tamente. Generalmente le persone su cui proietta il suo pensiero, divengono 
consapevoli della sua presenza. o. per lo meno, j>cnsano a h i . . .  Essa non 
scorge l'ambiente in cui si trova, arnmenochf- non si proponga di vederlo; 
come non scorge il paesaggio che deve traversare onde raggiungere il sog
getto. In merito a qucst'ultima circostanza.- lo scr.vente ottenne da lei la pro- 
messa che tenteri di visualizzare t particolari dei paesaggi interposti, delie 
sirade percorse. delle persone incontrate.

Lo sforzo mentale da lei compiuto in tali circostanze. la esaurisce sen- 
sibilmente, e qualche volta essa ne risente mal di capo. Vivendo sola, essa 
cerca la compagnia dei famigliari ricorrendo alle sue facoltS di veggente: le 
quali si sono oramai siffattamente sviluppate in lei. che talvolta funzionano 
spontaneamente. senza intenzione alcuna da sua parte. Ci6 le avvenne qual
che volta mentre guidava il suo calesse; il che si risolve in un inconve- 
niente abbastanza serio, poich£ durante tale stato essa diviene inconsapevole
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dell'ambiente che la circonda; dimodoch£ per due volte il cavallo si svid, j
andando a cozzare nella -.iepe stradale. entro la quale essa precipitO, sveglian- 
dosi bruscamente alia vita normale. in guisa tutt'altro che piacevole. L'ssa 6 |
d'opinione che in tali condizioni di chiaroveggenza, si determini la proie- |
zione a distanza del proprio » doppio », e cib per la ragione ch'essa vede il 
proprio corpo giacente inerte sul divano. |

Essa. del resto, scorse ripetutc volte i « doppi » di altre persone vi- j
venti: taluni dei quali. erano venuti a visitarla nella. sua camera: comescorge |
e comunica mentalmente con entity di defunti. distinguendo facilmente i fan- j

*tasmi dei viventi da quelli dei defunti, per il grado diverso di density in cui j
le appariscono: i fantasmi dei viventi risultando molto piii densi di quelli '
dei defunti. . .  Essa conserva il ricordo delle proprie esperienze, per quanto 
si realizzino evidentemente durante una « condizione seconda » della sensitiva.

j
(,)uesto il caso interessante riferito dal direttore del « Ban

ner of Light », il quale lo eommenta brevemente nei termini se- 
guenti:
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(,)uesto caso dimostra in guisa risolutiva che il « controllo medianico * 
consiste nella trasmissione telepatica del pensiero, e non gift nel fatto dello 
spirito comunicante il quale s'incarni teinporaneamente nell'organismo del 
medium. Lo stesso dicasi dei fenomeni di « ossessione » e « possessione », 
che. in base al caso esposto, dovrebbero ritenersi determinati dal fatto che 
il soggetto e posseduto da un'idea. anzichc possedere un'idea. Yale a dire 
che la mentality del soggetto trovandosi tcmporaneamente in condizioni di 
ideazione negativa. risulta facile preda a un'idea suggestionante d' origine 
estrinseca, idea che pud dominarlo e ossessionarlo. degenerando in una rap- 
presentazione monoideistica. Questo caso <limostra altresi che la cosi detta 
« presenza di uno spirito* non implioa punto ch'tgli si trovi effettivamente 
presente. Ed anzi, I'uniformita delle leggi natural! tenderebbe a far presu- 
mere che le manifestazioni spiritiche siano conseguenza di una proiezione di 
forza o dj pensiero dell'entitfi comunicante. conforme a quanto si verifies 
nel caso esposto.

Queste le considerazioni razionali ed istruttive fhe il rela- 
tore deduce dal caso interessante riferito : il valore teorico del 
quale appare notevolissimo.: non gia perchfe si contengano in 
esso delle modalita nuove di estrinsecazione, ma per lo sviluppo 
completo che nel medesimo assumono taluni episodi. E per co- 
minciare dall’ incidente che ci riguarda direttamente, non si pu6 
negare che il fatto di ottenere per trasmissione del pensiero, che 
una persona interrompa una lettera che stava scrivendo, per co- 
minciarne un'altra dettatale da una volonta estrinseca, senza che 
la persona suggestionata si renda conto di essere divenuta uno 
strumento passivo in mano altrui : non si puo negare, dico, che
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un complcto successo di tal natura risulti piuttosto raro negli 
annali (lei fenomeni magnetici e ipnotici.

Rammento un solo episodio analogo al riferito, il quale £ 
contenuto nel libro del prof. Flournoy: « Esprits et Mediums », 
pag. 90. In esso la signora Prell sogna di far visita all’amica si
gnora Zora, dotata di medianit& scrivente, e di tenerle un certo 
discorso. In quel momento la signora Zora. la quale era tuttora 
alzata e assorta nel lavoro, e presa da un’impulso irresistibile 
a .serivere automaticamente ; e cosi comportandosi. le si mani- 
festa l'amica signora Prell, che le detta un lungo discorso, il quale 
risultb identico per il contenuto, non pero nella forma, al di
scorso onirico.

Dal punto di vista del parallelismo tra i fenomeni Animici 
e quclli Spiritici, tali episodi risultano altamente suggestivi, in 
quanto valgono a rendere piit intelligibili le inodalita con cui si 
estrinsecano le comunicazioni medianiche coi defunti; giacchfc 
se la volonty di un vivente pu6 dettare mentalmente una lettera, 
parola per parola, servendosi del cervcllo e della mano altrui, 
o puo trasmettere a distanza il contenuto di un lungo discorso, 
nulla osta a che si abbiano ad accogliere per legittime e veri- 
tiere le spiegazioni in tal senso delle personality dei defunti, le 
quali asseriscono di trasmettere 1 loro messaggi agendo telepa- 
ticamente, con la loro volonta, sul cervello e la mano dei medium.

Rilevo ancora il valore teorico dei seguenti passaggi. Il re- 
latore scrive:

i^uando trasmette ordini mentali, essa percepisce i pensieri delle per- 
sone con cui e in rapporto. come se le medesime conversassero con lei a 
viva voce.

• K poco piu oltre:

Generalmente le persone su cui proietta il suo pensiero, divengono 
consapevoli della sua presenza : o. per lo meno, pensano a lei.

E infinc :

Kssa e d'opinione che in tali coudizioni di chiaroveggenza. si determini 
la proiezione a distanza del proprio « doppio », e ci6 per la ragione ch'essa 
vede il proprio corpo giacente inerte sul divano.

I passaggi citati inducono a presumere che nella sensitiva 
in discorso le facolta di trasmissione telepatica del pensiero si 
alternino ben sovente con fenomeni di « bilocazione » o proie-
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zione a distanza del proprio « corpo fluidico ». N'el qua] caso 
per6 non bisogna prendere alia lettera le impressioni della veg- 
gente, che le persone da lei visualizzate conversino a viva voce 
con lei. Queste, indubbiamente, non si comportarono mai in tal 
guisa, come non esistono esempi di tal natura in tutta la casi- 
stica del genere: per quanto sia vero che le persone le quali 
subiscono 1’ impulso telepatico, divengano ben sovente consa- 
pevoli di ttna presenza, o pensino alia persona che in quel mo- 
mento e con loro in rapporto. Deve pertanto presumersi che le 
conversazioni di cui si tratta, avvengano tra le personality inte- 
grali subcoscienti dei protagonisti; e siccome cid non fa diffe- 
renza pei veggenti, i quali svoigono ugualmente i loro dialoghi 
con le persone visualizzate, e naturale che in loro si produca 
1’ illusione di una conversazione a viva voce ; illusione, o allu- 
cinazione tanto vivace e immancabile, che costituisce la regola 
in tali esperienze; e lo stesso William Stainton Moses vi sog- 
giaceva. Questi, un giorno, si decise a chicdere spiegazioni in 
proposito al suo « spirito-guida » Imperator-. e cid in occasione 
di un incidente del genere in cui egli riteneva di avere conver- 
sato a viva voce con persone lontane da lui visualizzate in un 
corteo funebre. Egli domando:

— « In tali circostanze (di sdoppiamento fluidico) potrei divenire visibile 
ai presenti ? Io ricordo di avere parlato a qualcuno del corteo ». — hopera

zor rispo.se: « Tu non saresti visibile ad occhi uraani. sebbene la contiguity 
del tun spirito potrebbe iinpressionare la mentality di qualcuno dei presenti, 
il quale pensereMe a le, coine dite voi. Questo si verifica sovente per effetto 
della volonty degli spiriti, i quali attraggono il pensiero di coloro coi quali 
sono in rapporto.., Riierendomi al tuo caso, osservo che siccome nel corteo 
non si trovavano persons con cui eri vincolato spiritualmente per legge di 
affinity, non avresti potuto renderti visibile ad alcuno, anche se noi lo aves- 
simo desiderato. Tu affermi di avere rivolta la parola a taluno del corteo 
ottenendone risposta: tna in  rea/ld eserctlasli le facoltd spiriluati della Irasnus- 

stone e lellura del pensiero. facolty di cui si valgono gli spiriti per conver- 
sare tra di loro. Tu eri in condizioni transitorie di disincarnato. e percib 
esercitasti le facolty spirituali: le quali in rare circostanze sono anche eser- 
citate dai viventi in forma di chiaroveggenza. In condusione. tu non conver- 

sas/i reahnen/e eon alcuno. rr.a non cessa per questo di essere vero quanto 
affermi. (W. Stainton Moses: lusegnamenti S p ir in ci: sccondp serie, pag. 85).

Questa la risposta di Imperator; e mi pare che con ci6 si 
pervenga a spiegare soddisfacentemente in che consista l'illu- 
sione dei chiaroveggenti in tali circostanze: essi conversano 
telepaticamente con la personality integrale dell’individuo vi-



sualizzato: e !a loro condizione di « spiriti incarnati » fa si che 
cadano neU’illusione di conversare umanamente. vale a dire a 
viva voce.

Termino rilevando come la veggente in questione, oltrech£ 
visualizzare a distanza le persone con cui era vincolata da rap- 
porti affettivi; oltreche percepirne il pensiero e trasmettere loro 
i pensieri propri e la volont& propria, ne scorgeva anche i 
fantasmi « sdoppiati »; come, d’altra parte, scorgeva i fanta- 
smi dei defunti, distinguendo gli uni dagli altri per la density 
diversa dei loro «corpi eterici ». Ora tale simultanea visualiz- 
zazione di spiriti di viventi e di defunti dimostra ancora una 
volta che « Animismo » e « Spiritismo » non risultano che i due 
aspetti complementari del mcdesimo fenomeno, merce i quali 
si contenipla lo spirito umano nelle due fasi d’ incarnazione 
e di disincarnazione. E pertanto emerge piii che mai palese 
come il primo di tali aspetti risulti la migliore conferma del 
secondo; o, in altri termini, che lo « Spirit'smo » mancherebbe 
di base senza 1’ « Animismo ».

11 caso in discorso dimostra altresi che le facolta supernor- 
mali, merc6 le quali i sensitivi percepiscono a distanza, e scor- 
gono e conversano con entity spirituali di viventi e di defunti, 
risultano le medesime facolta spirituali che i sensitivi stessi 
eserciteranno normalmente dopo avvenuta la crisi della morte: 
facolta esistenti preformate, alio stato latente, nei recessi delle 
loro subcoscienze, in attesa di emergere e di esercitarsi in am- 
biente spirituale ; cosi come le facolta di senso terrene esistono 
preformate, alio stato latente, neU’embrione umano, in attesa di 
emergere e di esercitarsi in ambiente terreno. Il parallelismo e 
perfetto, e siccome la natura agisce in ogni caso in guisa iden- 
tica; vale a dire preformando in ogni essere, e prcservando 
alio stato latente, le facolta di senso da esercitarsi in una fu- 
tura fase di esistenza (valga, ad esempio, la trasformazione del 
bruco in farfalla), da ci6 ne deriva la riconferma dell’interpre- 
tazione esposta, la quale £ fondata sui processi scientifici del- 
l’analisi comparata. Non mi stancher6 mai dal ripctere tali pa- 
iesi incontrastabili verita. nella speranza che la loro frequente 
reiterazione valga a farle piu rapidamente trionfare sul miso- 
neismo umano, rendendole assimilabili per talune mentalita 
eminenti rese impervie da preconcetti di scuola.

(Continua).

DEI.I.K COMIMCAZIOXI M KI>I AXICHE TRA YIVEXTI 2 0 5

Ernesto Bozzano.
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PSICOTECNICA COMPARATIVA 

D1 ALCUNI MIRACOLI TERAPEUTICI

L.0 sptritismo rappresenta 1* unico tentativo possible 
di introdurre i! metodo spcrimcntale nelto studio d«!le re-
I'gioni. G. B. ERMACORA

Gesu operb la guarigione del cieco di Betsaida non solo col 
ioccamento, nia collo sputargli negli occ/ii. Gesu dove applicargli 
due volte le mani per ottenere il risultato. (Rise. Marco, c. VIII. 
vv. 22-2 6 ). Per guarire un cieco nato (V. Giovanni, c. IX . v. 6  e 
segg.), Gesu sputb in terra, e fece del loto collo spnto, e ne im- 
piastr6 gli ocelli del cieco per guarirlo. Gesu doveva sapere che 
nello sputo e concentrato molto fluido vitale, e lo fiss6 in una 
sostanza inerte per fame cosi una applicazione topica piu ener- 
gica, trattandosi di un caso piu difficile, quello di cecity a nati- 
vitate. Da cio si fa credibile l’opinione di Celso. che sosteneva 
essere stato Gesu iniziato in Egitto alle pratiche psico-magnetiche 
dai Terapeuti, e riusci taumatopeo insuperabile.

In conferma che questa prassi di terapia oculistica occulta non 
fosse ignota abbiamo, per concorde affermazione di autorevoli 
storici antichi, quali Tacito (Sloria, 1. IV), Svetonio e Dione, che 
1’ Imperatore Vespasiano, oltre all’aver guarito degli storpi, rese 
la vista ad un cieco coll’ istesso preciso metodo curativo prati- 
cato da Gesu, bagnandogli di saliva gli occhi.

Nella guarigione del sordomuto Gesu gli pose le dita nelle 
orecchie, e avendo sputafo gli toeeb la lingua. Poi levando gli o< - 
chi al cielo, sospirb e dissc : Apriti. Tosto le orecchie furono 
aperte e la lingua fu sciolta, ed esso parlo senza difficolta. (Marco. 
c. VII, v. e seg.).

£ chiaro che si riteneva che la saliva rinforzasse l'azione ma- 
gnetica del semplice toccamento. ed era cosa risaputa dai gua- 
ritori.

Cosi pure il celebre guaritore \’alentino Greatrakes, sopra- 
nominato il Profeta irlandese, nel sec. xvn, oltre ai toccamenti
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per guarire moltissime malattie diverse e ineurabili, per sanare 
le piaghe, le bagnava con la propria saliva : insegnamento forse 
venutogli dallo studio di aleuni miracoli rontenuti negli Kvangeli, 
e non saputi apprezzare dagli stessi magnetizzatori della scuola 

fluidista. Intanto l’aver trascurata la critica comparata dei fatti 
dcila Mistica universale ingenero e consort 6 il dissidio profondo 
tra le credenze religiose a detrimento della Religione naturale, 
cioe fondamentale e razionale insieme, Xunum ovile morale del- 
l’umanita futura. Questo dovrebbero imparare a meditare i nostri 
istitutori religiosi, maestri di teologia. pei quali il mirarolo e so- 
spensione di o^ni legge e assolutamente inesplicabile in eterno, 
mentre i fatti bene studiati provano precisamentc l'opposto, e cioe 
noi vi intravediamo a chiare note una forza occulta in se, ma 
evidente in atto, che o e. o fa  la vita. Xe vi e differenza alcuna, 
se non di gradi d’ intensita negli effctti, ma non nella causa ge- 
netica, ed £ una stolida pretesa di monopolist jeratici tame un 
privilegio di seguaci di questo o quel credo, o culto che sia, e 
istituire arbitrarie e assurdc distinzioni tra i miracoli pagani e i 
cristiani e cosi via, che si somigliano tutti quanti fra loro come 
uova ad uova! Non ci e che la differenza dei nomi, ed e tutto. 
Nomina. Nnmina !...

Dunque per certi creduti miracoli terapeutici non vi b solo 
una speciale disposizione psico-magnetica deU’organismo, quan- 
titativa e sopratutto qualitativa, ma anche e necessario conoscere 
e adoperare dei sistemi pratici insegnati da lungo empirismo tra- 
dizionale, ovvero da primitive indicazioni sonnamboliche. In ori- 
gine, si sa, l'arte medica fu un’arte sacra e sacerdotale, fu jerote- 
rapia, come la Storia ce ne istruisce.

I miracoli quindi, in generate, potendo essere come cristiani! 
anche pagani e di qualunque altra denominazione religiosa, non 
sono nb cristiani, n£ pagani, ne religiosi: sono semplicemente 
dei fatti naturali non ordinari. e non cogniti nella loro intima na- 
tura e nelle loro leggi psico-fisiche, come del resto restano ine- 
splicati pure tanti fatti naturali ordinari, ordinariissimi, i quali solo 
per questo non fanno meraviglia, e non si chiamano, ne si repu- 
tano miracoli!

Secondo la nostra maestra, la Teologia, il dono di far mi
racoli b una grazia gratis data a chi piace a Dio, anche ai pec- 
catori. E poichd si pub riceverla p u r senza merito. il miracolo 
da solo non prova la santit& di un uomo. e cosi non prova nep- 
pure la verity di nessuna religione; e infatti tutte le religioni
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vantano i loro miracoli. Ne le sofisticne distinzioni e differenze 
scolastiche provano alcunche in contrario di questo giudizio 
inappellabile della Ragione critica.

*
•  *

Voler rhiamare tutte frottole, imposture, ciarlatanerie i mi
racoli del paganesimo, e dichiarare realta genuina quelli del cri- 
stianesimo e usare due pesi e due misure, poiche si tratta del- 
1’ identico gene re di fatti. L' istesso dicasi di certe superstizioni, cio£ 
false credenze, sacerdotali o popolari che siano. Prendiamo a 
raso un esempio locale, quello del famoso cavalio di brouzo, de- 
dicato anticamente al Dio Nettuno, e preso poscia per insegna 
simboliea di Napoli. Or questo cavalio pel popolo aveva la virtu 
magica di guarire i cavalli infermi, e un pio areivescovo net 3 2 2  

dell’era volgare per svellere questa grossolana superstizione, lo 
fece infrangere: e sta bene. Senonche e permesso domandare 
in che differiva la \irtii magica di questo cavalio di bronzo da 
quella attribuita dalla Sacra Bibbia al serpente d  ranie, che Mose 
per ordine del Signore fece costruire e collocare sopra un’ an
tenna per guarire tutti quelli. che morsi dai serpenti nel deserto, 
lo avessero guardato ? (V. Xumeri, 2 1 , vv. o-ij). I'rottole entrambe? 
Superstizione l’ una e l’altra ?...

Mutant) i Saggi (?) col mutar <lei casi i lor consigli! 

ma non si mutano pero i fatti, che dipendono da leggi immu- 
tabili rlella Xatura.

*
* *

I miracoli come non sono ne pagani, ne. cristiani, tanto 
meno sono cattolici, o protestanti. Adduciamo in prova solenne, , 
fra tante, una storicamente accertata e attribuita cosi ai re 
di Francia, cattolici, come a quelli d’ Inghilterra, riformati, ossia 
la guarigione delle scrolole coll’ identiea psicotecnica del tocca- 
mento e nient’ altro. Che concludere ? Che la teoria del Mira- 
colismo e legittima figlia della docta ignorantia sacerdotale.

V. C a v a l l i .

Comunione.
Come la divinita discentle in certo modo, per quanto si comunica alia 

natura: cosi per la vita rilucente nelle cose natural! si monta alia vita che 
soprassiede a quelle.

G. Krcno.
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N E  Q U I D  N 1 M I S !

Pubblichiamo il seguente artirolo ilel Comm. Luigi Testa, ex-plcnipo- 
tenziario di S. M. il Re d'ltalia — a suo tempo geniale letterato. in seguito chiaro 
autore di articoli di earattere politico e sociale — non perchf- le garbate ob- 
biezioni in esso esposte sieno nuove. ma perche rispecchiano quelle che da 
troppo tempo ci vengono <|uotidianamente fatte da altre persone di non dubbia 
coltura.

Egli e che pochissimi ebbero ed hanno campo, pazienza e fortuna di 
approfondire. come che sia. i nostri studi i quali, siccome interessano tutti. 
si credono generalmente di comune facile accesso, mentre abbraeciano tutla 
una vasta serie di rari ed oscuri fenomeni che si intrecciano e si illustrano a 
vicenda e trovano il loro parallelismo in antichi, costanti presupposti dl carat- 
tere filosofico e morale. Tale complessita di rapporti non va mai perduta di 
vista nella valutazione dei singoli casi. e solo in essa quest! possono assu
me re il loro integrale valore e trovare una plausibile spiegazione.

Alle obbiezioni del Comm. Testa risponde. implicitamente e a fortiori, il 
nostro Ernesto Bozzano nel susseguente articolo polemico sulla piu com- 
plessa, ma pur sempre inadeguata. ipotesi di un possibile pluripsichismo, la 
quale ad ogni modo non pud escludere e non esclude l'intervento, in troppi 
casi, di altri predominant! fattori.

.L a D irezione.

A d  E r n e s to  P .o ssa n o

Sopratutto perch£ ha dichiarato — ed a ragione — di essere 
stanco di ripetere gli stessi argomenti, ai critici dello Spiritua- 
lismo, non supponga in me — lo dico a mia volta — l’emincnte 
scienziato, il proposito, o soltanto 1’ intenzione di polemizzare 
con Lui. Il mio solo intento e quello di eccepire, nell’ interesse 
stesso della nostra scienza. E mi lusingo — dico ci6 anche al- 
l'egregio Rruers — che qualcuna, almeno, delle osservazioni che, 
piu appresso, far6, non sia ancora stata confutata. D’altra parte, 
si comprende che i nuovi arrivati, nel torneo di Luce e Ombra, 
non possano aver letto tutto quanto vi si e scritto. in piu di un 
ventennio.

•>
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Ne il Bozzano deve ritenere — come rec entemente srrisse, 
rispondendo al Volt — che questi nuovi arrivati scendano pre- 
maturamente nell’agone, perche impazienti di mostrarsi maturi 
e novatori. Essi fanno, invece, della critica serena ed imperso- 
nale, senz’altro fine, che quello di vederci. se possibile, piu chiaro’ 
<li approssimarsi sempre piu alia verita.

Mio solo intento e di fare alcune constatazioni. dirette a 
sgombrare il rampo dello Spiritualismo da materiaii, che io giu- 
dico estranei, ed i quali ne restringono l’orizzonte e dim'inuiscono 
la potenzialitci e la nettezza della visione.

£, del resto, tanto interessante questo duello scientifico, im- 
pegnato, ad armi cortesi, fra collaboratori di Luce e Ombra, sotto 
l’azione moderatrice della Direzione, la quale, imparziale, serena. 
obbiettiva, senza preconcetti e senza pregiudizi di coerenza — 
pjonunziato il sacramentale : « A voi, signori! ». li mantiene so- 
pra un terreno di pertetta eguaglianza. lasciando a ciascuno la 
propria responsabilit&. Da tale gara feconda, tutto 1' inutile eiar- 
pame viene gettato per via, mentre la scienza ne assurge piu 
semplice, piu snella, piu limpida. E, da quella limpidezza. emer- 
gono, sempre meglio definiti e piu precisi, i contorni della 
Verity.

Quel mediocre ministro degli affari esteri, ma sommo giu- 
rista ed oratore prindpe, che fu Pasquale Stanislao Mancini, 
aveva assunto la difesa, in Corte di Assise, di un grande colpe- 
vole. Nel levarsi a parlare, egli. fra la meraviglia del pubblico e 
della Corte, fece tutta una minuta, serrata, schiacciante requi- 
sitoria contro... il proprio difeso! Finalmente, tra la profonda 
costernazione di quest' ultimo e lo stupore dei presenti, egli, 
dopo qualrhe minuto di sosta, rip rese: * Questo e quanto, o 
signori giurati, il Pubblico Ministero avrebbe, forse, potuto — in 
aggiunta alle dichiarazioni gik fatte — dedurre contro il mio di
feso. Orbene, o signori giurati, io mi accingo, ora. a confutare 
e distruggere, punto per punto, tutte le argomentazioni, dal Pub
blico Ministero... volevo dire, da me, finora esposte ». Ma il rap- 
presentante della legge — con espressione, mista di ammirazione 
e di sbalordimento — non potette che d ire : « Io rinunzio, dopo 
1’arringa dell’avvocato... difensore, ad aggiungere checchessia. 
Mi rimetto. semplicemente, all' indulgenza dei giurati ed alia giu- 
stizia del magistrato ».

Sarebbe stato il caso, udendo il grandissimo avvocato, di 
ripetere : On n’cstjaw  a is trahi, qtie par les siens ». Ma, al contrario.
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l’accusato — pel quale il Pubblico Ministero aveva, nella sua ar- 
ringa, chiesto il massimo.della pena — fu condannato alia pena 
minima.

Si pud, per analogia, dedurre, da questo istruttivo aneddoto, 
che le critiche serene che — noi spiritualisti — faeciamo alio 
Spiritualismo, possono servire a prevenire quelle, non sempre 
in buonafede, degli avversari ed a liberare la nostra scienza da 
tutto quanto pud costituire, per essa, un punto vulnerabile.

Cid preinesso, procediamo oltre. Nessuno, che sia in buo
nafede, vorrSi fare del preconcetto, a favore o contro 1’ ipotesi 
spiritica, a favore o contro 1’ esistenza o 1’ inesistenza, e la so- 
pravvivenza, o meno, dell’ anima, l’autenticita o il trucco, nei 
fenomeni medianici. Affermarsi, in modo assoluto, in un senso, 
come nell’altro, e egualmente eccessivo. Eccessivi coloro, i quali
— dopo 1’ esito negativo delle recenti esperienze, eseguite dai 
professori della Sorbona — dichiarano. senz'altro, un trucco le 
facolt& medianiche di Eva C .: eccessivi, ancora, gli altri, i quali
— come, p. e.. 1’ illustre Flammarion — giurano sulla fede di 
Eusapia Palladino.

Accanto ai mediums autentici, vi sono dei mediums di me- 
stiere ; accanto ai credenti, i farisei; e, anche quando un medium 
sia autentico e coscienzioso, non si 6  autorizzati a dedurne che 
sia parimente autentico il fenomeno da lui p rodotto ; e che. se 
quest’ultimo si dimostri irrefutabile, si debba concludere favo- 
revolmente all’ ipotesi spiritica. La ricerca della verity — per 
quanto possibile, in questo campo cosi misterioso e suggestivo — 
deve, quindi, interessare tu tti: assertori e negatori; e non essere 
paralizzata, o diminuita, da preconcetti dogmatici, o da preven* 
zioni di coerenza.

Eva C... — malgrado 1’ insuccesso delle recenti esperienze 
fatte, sotto il controllo degli scienziati della Sorbona — riportd. 
in altre occasioni, successi tali, da presumersi autentici ed in- 
sospettabili. Ci6  non toglie che delle akre mediums, perche 
« vestite di pudore », si sottrassero e si sottraggono ad un con
trollo serio ed estremo. Ad ogni modo — mentre deve sempre 
esigersi questo estremo controllo. che non deve arrestarsi da- 
vanti a « colpi riservati » — alle inchieste, preannunziate a suon 
di tamburi dalla stampa e che impressionano, inevitabilmente, 
il medium che ne deve essere l’oggetto, occorre sostituire un 
controllo, spietato se si vuole. ma — possibilmente — dissimulato, 
ignorato dal medium.

SK O f  ID M M  IS !
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Dal premesso fin qui, si deduce ancora, che dobbiamo, in- 
negabilmente, fare una larga parte al trucco. Quindi. di molto 
si restringe il campo delle presunte prove di autenticitk dei fe- 
nomeni medianici e quello, ancora, dell’ ipotesi spiritica. Prima, 
percio, di ricorrere a questa ipotesi ipemormale,cccorre esaurire, 
a spiegazione. tutti i criteri ed i dettami delle leggi naturali.

£. prerisamente, quello che noi ci proponiamo di tentare 
qui appresso, esaminando qualcuno dei principali e piu noti 
episodf.

Premettiamo che. in virtu e per effetto dell’ Ipnotismo — 
la cui base scientifica e la conferma sperimentale non sono, ora- 
mai, piu discutibili — l'agente, od operatore, giunge a proiettare 
la propria volonta su quella del soggetto ed a sostituire. a quella 
di lui. la personality propria. 11 soggetto diviene, sotto l’azione 
ipnosuggestiva, dell'operatore, un povero autoina, della materia 
inerte, o quasi. Di questa materia, 1’ ipnotizzatore fa quello che 
vuole: provoca anestesia, catafora, allucinazioni sensorie e psi- 
chiche: aberrazioni dei sensi, iperideazioni monoideiche, im- 
pulsi irresistibili, irresistibili movimenti, spostamenti, eec. Come 
e perche ci6  avviene ? Per l’azione del fluido vitale, magnetico, 
odico, eterico dell’operatore : fluido vitale, il quale ha, innega- 
bilmente, in se, del materiale, considerato, non fosse altro, che 
esso non e esclusivo agli esseri animati, ma si rinviene anche 
nelle malerie inorganiche. Avviene, nel fenomeno in esame, 
quello che si verifica nei fenomeni elettrici e nei fenomeni ehi- 
mici. Come dal contatto di due correnti — l’una positiva. ne- 
gativa l’altra — scaturisce il fenomeno elettrico, la scintilla: come 
dalla combinazione di due corpi affini, nasce una reazione chi- 
mica ; cosi, dal contatto di due fluidi vitali — positivo ed attivo, 
quello dell’operatore, negativo e passivo, quello del soggetto — 
scaturisce il fenomeno psicofisico dell’ipnotizzazione. K una rea
zione anch’essa.

Se, dunque, con la forza del proprio fluido vitale, magne
tico, odico, eterico, 1' ipnotizzatore imprime i movimenti che 
vuole al soggetto ipnotizzato — che e materia umana — perche 
• i stupiremmo, se egli — o un medium — facesse altrettanto 
sugli oggetti inanimati, puramente materiali; se provocasse, p. e., 
la levitazione di un tavolo ? Non sarebbe qui la soluzione di 
una parte del mistero ? La combinazione delle forze, insite 
nei due fattori del fenomeno. spiegherebbe, il fenomeno stesso, 
senza bisogno di ricorrere all' intervento supernormale di una
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entity spiritica. Si tratterebbe, puramente e semplicemente. di 
un fenomeno di telekinesia, a distanza minima (1 ).

Ora, che b tnai questo fluido vitale, il quale produce l’ap- 
parente miracolo? Cos’ 6  questo quid misterioso che tutto muove? 
L esso la causa primordiale, ii principio stesso, il cemento meravi- 
glioso, il quale tiene insieme la materia molecolare e la fa funzio- 
nare fisiologicamente ; ovvero e, esso, un prodotto ed un effetto 
della mirabile costituzione della materia medesima? £  materia, 
o spirito, questo fluido? Chiamiainolo pure come vogliamo : cio 
non ne cambia la natura. In fondo, si tratta sempre di una forza; e 
ci sembra non sia possibile ammettere una forza — q meglio, la 
forza — senza materia. D’altra parte, l’abbiamo gia notato, il solo 
fatto, che il fluido magnetico si rinviene anche nelle materie 
inorganiche. dove farci ritenere che esso sia qualche cosa di 
materiale.

K — domandiamoci ancora: — questa forza e, essa, il subco- 
sciente ? K il subcosciente b l'anima ? Ma quello, che noi consi- 
deriamo e chiamiamo anima, non sarebbe, poi, la stessa cosa 
che il nostro secondo corpo — il eorpo fluidico, sidereo. elcrico — 
il quale e, indubbiamente, alcunche di materiale, se ha potuto 
essere fotografato ? £, appunto, in questo secondo corpo che, 
a nostro avviso, risiede la forza. Esso e, anzi, la forza stessa. il 
fluido vitale.

Ma — se dobbiamo, effettivamente, ammettere cotesto — ne 
discendono, a fil di logica, queste due conscguenze :

1 °. Che I'etere — il quale costituirebbe tale secondo corpo — 
b materiale:

2°. Che. sc c vero — come la scienza avrebbe concluso e 
come lo stesso Bozzano ha. piu volte, ricordato — che I'etere e 
onnipresente, onnisciente ed onnipotente, non pud ne deve ma- 
ravigliare che il subcosciente di un medium — appunto perche 
costituito di etere — possa. non soltanto creare dei plasmi, come 
semplici effetti e proiezioni superficiali delle immagini cerebrali 
e della sostanza corporea, ma anche (datane come provata Tesi- 
stenza) degli organoplasmi tridimensionali, vitali scienti. pen- 
sanii ed operanti.

•Ii Si * mai pensato alia possibility di ipnotizzarc un calavere. vale a dire della materia 
inerte? $e il cadavere rispondesse all’impuUo della forza ipnosuggestixa e si leva**e a cairnni- 
nare. noi avremmo. certo. risolto un grande problem®. 11 « miracolo * di Lazzaro, nnorto dal 

Cristo, non avrebbe in piu nulla di supernortnale.
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Alio stesso modo che 1’ uomo sarebbe una irradiazione di 
Dio, l'organoplasma sarebbe una irradiazione del medium. E, per 
tal modo — scriveva il Cavalli, ma eon altri intenti — tutto fa 
capo ad un principio unitario, senza del quale non si avrebbe 
Xuni-verso. E, cosi ■< ogni singolo essere organizza il suo micro- 
cosnio, nel quale vi b il suo Dio particolare ». Questo Dio par- 
ticolare — il quale si irradia e si manifcsta materialmente — 
dovrebbe esser dunque, appunto, il subcoseiente del medium.

La produzione — se e quando genuina — dell'eetoplasma, 
sostanza materiale. ne sarebbe una confernia; come ne sarebbe 
altra cont'erma quella specie di cordone ombelicale, che leghe- 
rebbe il medium con la forma materializzata, nel fenomeno della 
stereosi (parto astrale): cordone, asportante la sostanza a con- 
densazione del medium. Vero fenomeno di materiale vampi- 
rismo ( 1).

Da quanto abbiamo fin qui esposto, deriverebbe, percid, 
che, piuttosto che di fenonieni ad origine spiritica, si tratti, so- 
vente, soltanto e piu, di scmplici fenomeni animici, psico-fisici. 
E ci6  tanto piu, in quanto -  se e vero che, durante la vita, la 
cosiddetta anima e prigioniera del eorpo e, da questo, impac- 
ciata — nel soggetto ipnotizzato e nel medium in trance, tutta 
la potenzialita, dinamica della psiche, del subcoseiente, pud piu 
liberamente funzionare e svilupparsi.

Nel suo studio « Sociologia e Metapsichica » il l'o/t scriveva 
teste : « Quasi tutti i fatti sopranormali, finora osservati, possono, 
a rigore, attribuirsi ai poteri ineoseienti del medium ». E noi vo- 
gliamo appunto, partendo da questa enunciazione di principio, 
scendere all'analisi di qualche caso concreto.

1 —  I-a liquefasnme del sangue di S. Gennaro.

E troppo noto, perche abbia bisogno di venir qui riassunto 
nei suoi dettagli. Basti ricordare soltanto che, nelle mani del 
sacerdote officiante e dopo fervorose preghiere dei devoti e 
lunga e non sempre paziente attesa, il sangue, contenuto nel- 
Tampolla, da solido quale era. si tramuta, 'effettivament\ in 
liquido.

(1» ..e espfrienie D on. Durvillf, di *ui nrH'ioteressante rela/ionf del Servariio — «p> 
parsa nei faacicoio di f.uce * O tn tr c  maggio-tiugno uitimi. uscito in iu g i to  — rorlerniano mira- 
bil.nente le intutziooi e Jeduaioni. da me eapostr nel pre*ente ariicolo, inviato a / .u c t  < ih n b r a ,  
molto prima ch’io leggesfi quella relazu ne, \Sand. Alt* Adigt. so agesto
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Orbene, a noi sc in bra che non vi sia alcuna necessity di 
rirorrere, fra le altre spiegazioni, aH'ipotesi spiritica — come 
preferirebbe l’egregio Zingaropoli — e di supporre un rapporto, 
stabilitosi fra il subcosciente del sacerdote officiante e quello 
collettivo dei devoti, da una parte, ed il subcosciente, presunto, 
del santo, dall'altra. Rasta supporre, inveee, un rapporto fra il 
subcosciente collettivo del pubblico e del sacerdote officiante 
(il quale ultimo potrebbe avere constatate quality medianiche) 
con tracce di fluidi vitali, sopravviventi nel sangue e messe in 
moto dal contatto materiale e dal calore delle mani dell'offi- 
ciante. Si tratterebbe, anche qui, di analogia ad una reazione 
chimiea, o meglio, di una reazione psico-fisica. Se t  provato 
che un sensitivo, il quale abbia nelle proprio mani una lettera, 
un fazzoletto od altro oggetto, gi& toccato od usato da una per
sona vivente e Iontana, ovvero da una persona defunta, possa 
— in virtu della cosi detta psicometria (che io chiamo, inveee, 
telepsichia o radiotelepsichia) visualizzare la persona stessa, 
l'ambiente in cui si trova o si trovava e, persino, il passato di 
essa e, forse, l’avvenire; tanto piu pu6  ammettersi, che il rap
porto debba materialmente stabilirsi, — per mezzo del sangue, — 
che d il principio stesso della vita — coi fluidi vitali, soprav
viventi nel sangue stesso e che sono la sintesi della personality 
del defunto. Ma, in tutto cid, non vi e nulla di supemormale 
od. almeno, di spiritico. Le « rorate de coelo flum ina  » dei cliches 
di Lourdes, del Dr. Badaruc, non potevano essere, che qualche 
cosa di materiale: senza di che, le fotografie no sarebbero state 
impossibili. E il caso dei devoti di Napoli d identico al caso 
di quelli di Lourdes.

A rigore, anzi, il cosi detto miracolo di San Gennaro pro- 
verebbe, a nostro avviso, contro 1’ipotesi spiritica: poiche, se 
il sangue — in cui pud sopravvivere, come abbiamo ricordato, 
del fluido vitale, ma che non e Fanima — si scioglie e bolle (pre- 
sumibilmente, per le cause naturali ora accennate) perchd do- 
vrem no noi supporre, per gli altri fenomeni medianici, la ne
cessity di una intelligenza disincarnata, ciod di un 'anima, di uno 
spirito ?

II —  D i un caso drammatico cFidcntificazione spiritica.

Questo caso, veramente impressionante, e narrato da Er
nesto Bozzano (Luce e Ombra ; fasc. 4°, 30aprile 1921 ; pag. 119),
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il quale ne fu personalmente spettatore, anzi, attore. Supertluo, 
quindi, l'aggiungere, che la nostra fede nell'autenticita del fatto 
e assoluta. Vorremmo, anzi. che tutta la numerosa serie di 
episodi del genere — avvenuti, in cosi gran numero, in Inghil- 
terra ed in America.— potesse avere, a proprio favore, una te- 
stimonianza cosi autorevole ed ineccepibile, quale quella del Boz- 
zano.

l.’ n e x - u f f i c i a l e  d e l l a  r e g i a  m a r i n a ,  il q u a l e  a v e v a  e o m b a t t u t o  a L i s s a  —  

e  c o m e  v e n n e ,  p o i .  c o n f e r m a t o  d a  u n ' i n c h i e s t a .  fa t ta  a  f o n t e  a u t e n l i c a  d a l l o  

s t e s s o  B o z z a n o  e  d a l  D o t t .  \ ' e n z a n o  —  a v e v a  u c c i s o  u n  m a r i n a i o  i n s u b o r -  

d i n a t o  d e l  s u o  e q u i p a g g i o ,  in u n a  o s t e r i a  di O p o r t o .  In u n a  s e d u t a  s p i r i t i c a ,  

t e n u t a  in  G e n o v a ,  a l l e  o r e  10 p o m e r i d i a n e  d e l  :  a p r i l e  1904 —  e d  a l ia  q u a l e ,  

i n s i e m e  a l i o  s t e s s o  B o z z a n o  e  a d  a l t r i ,  p a r t e c i p a v a  il d e t t o  u f t i c i a l e  ( m a  i c u i  

p r e c e d e n t i ,  e r a n o ,  dai  c o n v e n u t i .  c o m p l e t a m e n t e  i g n o r a t i )  —  il m e d i u m  L .  P .  —  

c h e  a v e v a  d a t o .  a  v i c e n d a .  s e g m  di d i s g u s t o .  d i t e r r o r e .  d i s d e g n o .  di f e r o c i a .  

i n v e s t !  I’e x - u f f i c i a l e  c o n  q u e s t e  p a r o l e  : « F i n a l m e n t e  ti h o  r i t r o v a t o ,  v i g l i a c c o !  

F u i  s o l d a t o  d e l l a  r e g i a  m a r i n a .  T e  n e  r i c o r d i  di O p o r t o ?  T u  m i  a m m a z z a s t i .  

O r a  m i  v e n d i c o  e  ti s t r a n g o l o ! » E d ,  i n fa i t i ,  a f f e r r a t o  f e r o c e m e n t e  a l ia  g o l a  

l ' e x - u i f i c i u l e  - -  il q u a l e  n o n  l e n t o  n e a n c h e  u n a  s m e n t i t a  —  l o  a v r e b b e  s e n -  

z ’a l t r o  s t r a n g o l a t o .  s e  n o n  f o s s e r o  i n t e r v e n u t i .  c o n  d i s p e r a t i  s f o r z i .  tu tt i  i pre- 

s e n t i ,  a l i b e r a r e  la  v i t t i m a  d a l l a  t e r r i b i l e  s t r e t t a  d e l  m e d i u m  e d  a  f a r la  al-  

l o n t a r e .

Alla tine della sua narrazione, Krnesto Bozzano si domanda: 
« Quale altra ipotesi, che non sia la spiritica, (1’ anima del ma
rinaio ucciso) potrebbe spiegare il caso drammatico occorso ? ».

L’ipotesi telepsichica (psicometrica), o la telestesica, — io ri- 
sponderei. — la chiaroveggenza del medium. Se un sehsitivo, do- 
tato di faeolta telepsichiche, puo — sia spontaneamente, sia per 
mezzo di un oggetto eterico — meftersi in relazione con delle 
cose o con delle persone, sconosciute e, talora molto lontane. 
molto piu deve ammettersi, che tale relazione possa stabilirsi 
per mezzo — ed anche con una persona, vivente non solo, ma 
che sostituisce 1'oggetto medesimo e trovasi (com’era il caso del- 
I'ex-uffieiale <li marina) in intimo rapporto, materiale e subco- 
sciente, — nella catena tormata dagli esperimentatori — col me
dium e come obbiettivo diretto di quest’ultimo. Il medium vide, 
ne poteva essere altrimenti, tutta la psicologia dell'ex ufticiale. 
« tutte le immagini. senza posa rinnovellate, senza posa rina- 
scenti. tutto il passato di lui, torse il suo avvenire, la sua sa
lute, i suoi desideri. le sue volont& — sovente. da lui stesso sco
nosciute — i suoi istinti i piu segreti. le sue sinipatie e le sue
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antipatie: cio che risaltava alia lure e cio che si relava nell'ombra: 
tutta la vita di lui, in una parola ». — E. allora, perch6 supporre 
la necessity di un intervento spiritico, che non appare ne indi- 
spensabile, ne giustificato ?

E se anche gli sperimentatori avessero, in ipotesi, veduto il 
fantasma del marinaio ucciso, neanche tale fatto proverebbe la 
realty obbiettiva di esso. Se l’anima, il subcosciente, il secondo 
corpo umano, fluidico, e, come noi pensiamo, costituito di ctere 
(l’ctere, che tutto compenetra: l'etere, cui la scienza avrebbe 
— lo abbiam sopra ricordato — riconosciuto i carattqri di onni- 
presenza, di onniscienza, di onnipotenza) non potrebbe maravi- 
gliare, che il subcosciente del medium L.P. — rafforzato da quello 
collettivo dei suoi cooperatori — avesse potuto creare un fanta
sma, avente tutte le qualita organiche e psichiche di un'entita 
vivente. Ne deriverebbe. che l’ideoplasma sarebbe, presumibil- 
mente, la prima parola di tale creazione ed il fantasma l'ultim a: 
l’alfa e l’omega di uno stesso linguaggio, di uno stesso alfabeto. 
L’ideoplasma sarebbe, infine. un fantasma in potenza: ma l’uno 
e l'altro — due stadi di uno stesso fenomeno — di natura ma- 
terialc.

Si rifletta. poi. Il presunto fantasma del marinaio ucciso 
disse — per bocca del medium — all’ex-uffiriale di marina, 
queste testuali parole : « Finalmente. ti ritrovo, vigliacco ! ». Ora, 
tali parole, — in quanto originariamente suggerite al medium 
dal proprio subcosciente — si comprendono perfettamente. Sug
gerite, invece. dal pre.teso fantasma, implicherebbero una con- 
traddizione con quell a chiaroveggenza, che viene attribuita alle 
intelligenze disincarnate. Senza il concorso del medium, infatti,
10 spirito deH’ucciso non avrebbe visto. non avrebbe rilrovato
11 suo nemico.

Matia e Zaalberg van Zolst, fiamminghi, autori di « Le my- 
stcrc ae la mort», avrebbero costruito uno strumento da essi 
battezzato col nome di « Dinamislografo ». il quale permetterebbe 
di accertare scientificamente l’esistenza di « un essere invisibile 
c materiale. pensante e cosciente »: in altri termini, del corpo 
eterico, avente — secondo lo strumento in questione — un vo
lume di 1.49.20 a O0 e 760 mm. di pressione, un peso di mmg. 360 
e una density 12 volte minore diquella dell'idrogeno ». — Siamo 
sempre — come si vede e se esatta la notizia — nel rampo 
del corpo fluidico materiale.
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III — Reincarnasione f

Da II Ciomale di Roma del 15 Novembre 1922. riproduco 
testualTente:

. .  . / m ister i d e lla  p u c h e . —  V i v o n o  n e l l a  c i t t i  d i A v a n a  i c o n i u g i  E s p l u g a s  

C a b r e r a  c h e ,  n e l  1916. a l l ' e p o c a  d e l l ' a w  e n i m e n t o  c h e  r a c c o n t i a m o ,  a v e v a n o  

u n  f i g l i o l o  di 4 a n n i .  E d u a r d o ,  c h e  e r a  n a l o  e  c r e s c i u t o  n e l l a  s t e s s a  c a s a  

in v i a  S .  J o s e ,  44. I ' n  g i o r n o .  il p i c c o l o  d i s s e  a l ia  m a d r e :  •

—  M a m m a ,  i o  a v e v o  u n 'a l t r a  c a s a  d i v e r s a  d a  q u e s t a .  P r i m a ,  v i v e v o  i n  

u n a  c a s a  g i a l l a  di V i a  ( ' a m p a n a r i o .  c h e  p o r t a v a  il n u m e r o  69. M i r i c o r d o  

b e n i s s i m o .

L a  s i g n o r a  C a b r e r a ,  li p e r  li, n o n  d e t t e  i m p o r t a n t  a l i a  c o s a ; n .a ,  s i c -  

c o m e  il b a m b i n o  i n s i s i e v a ,  d i  t e m p o  in  t e m p o ,  nelK- s u e  d i c h i a r a z i o n i ,  lo  in -  

t e r r o g b  i n s i e m e  c o l  m a r i t o : e  s e p p e r o  d a l  b i m b o  q u a n t o  s e g u e :

« Q u a n d o  v i v e v o  a l  C a m p a n a r i o .  n. 69. m i o  p a d r e  s i  c h i a m a v a  P i e t r o  

S a c o  e  m i a  m a d r e  A m p a r o .  A v e v o  d u e  f r a t e l l i n i .  M e r c e d e s  e  G i o v a n n i n o ,  e  

g i o c a v a m o  s e m p r c .  L ' u l t i m a  v o l t a  c h e  u s c i i  d a l l a  c a s a  g i a l l a ,  e r o  c r e s c i u t o  

h n o  a t r e d i c i  a n n i  e  fu di  d o m e n i c a ,  l ' u l t i m o  di f e b b r a i o  d e l  1903. Q u e l l ’a l t r a  

m a m m a  p i a n g e v a  a s s a i .  E l l ' e r a  di c a r n a g i o n e  m o l t o  b i a n c a  e  a v c v a  i c a p e l l i  

n e r i : f a b b r i c a v a  i c a p p e l l i .  l o  a n d a v o  a  c o m p r a r e  le  m e d i c i n e  n e l l a  « F a r m a c i a  

A m e r i c a n a * ;  p e r c h e  14 c o s t a v a n o  d i  m e n o .  A v e v o  la  b i c i c l e t t a  e  la  l a s c i a v o  

n e l l e  s t a n z e  i n f * r i o r i .  t o r n a n d o  d a  f u o r i ; e  n o n  m i  c h i a m a v o  E d o r .r d o ,  c o m e  

a d e s s o .  m a  P a n c h o  ».

D a v a n t i  a  u n  d i s c o r s o  c o s i  i n n a t u r a l e  n e l l a  b o c c a  d ' u n  b i m b o  q u a t t r e n n e ,  ' 

m a  c o s l  n a t u r a l c  in  s c  s t e s s o .  i g e n i t o r i  d i  E d o a r d o  r i m a s e r o  p e r p l e s s i ,  a n c h e  ’ 

p e r c h c  il p i c c o l o  n o n  p o t e v a  a s s o l u t a m e n t e  s a p e r e  d e l l ' e s i s t e n z a  d ' u n a  v i a  

C a m p a n a r i o ,  in  c u i  n o n  e r a  m a i  s t a t o ,  e  c h e  i g n o r a v a n o  e s s i  s t e s s i .  M a ,  u n  

g i o r n o ,  a  p a s s e g g i o  c o l  b a m b i n o ,  v i  c a p i t a r o n o  p e r  c a s o  e  s e n z a  s a p e r l o .  

A p p e n a  d a v a n t i  a l n. 69. E d o a r d o  s ' a c c e n d e :

—  L a  c a s a ,  la  c a s a  d o v e  v i v e v o ! e c c o l a !

—  S e  b v e r o  c h e  l a  r i c o n o s c i .  e n t r a !  —  g l i  d i s s e  il p a d r e .

11 b i m b o  c o r s e  v e r s o  l ’ i n t e r n o .  s i  d i r e s s e  d r i t t o  a l l e  s c a l e ,  s a l i  a l  p r i m o  

p i a n o ,  e n t r b  n e g l i  a p p a r t a m e n t i  d e l l a  c a s a ,  co m e se I'a v esse  conosciuta, t o r n a n d o  

s u b i t o  g i i i  m o l t o  d i s p  a e i u t o  di  n o n  a v e r v i  t r o v a t o  » suoi geuunri m a  p e r s o n s  

i g n o t c .

I c o n i u g i  E s p l u g a s  i n d a g a r o n o  e  s e p p e r o  c h e :  1.* la  c a s a  n. 6 9 d e l l a V i a  

C a m p a n a r i o  fu o c c u p a t o ,  f i n o  a l  m a r z o  1903. d a l  s i g n o r  P :e t r o  S a c o ,  o g g i  

a s s e n t e  d a  A v a n a :  2°. c h e  la  m o g l i e  d e l  S a c o  c h i a m a v a s i  A m p a r o ;  3*. c h e  

a v e v a n o  t r e  f i g l i ; M e r c e d e s .  G i o v a n n i n o  e  P a n c h o ;  4*. c h e  q u e s t ’ u l t i m o  m o r i  

n el  f e b b r a i o : e .  in  s e g u i t o  a  c i 6 .  l a  f a m i g l i a  S a c o  l a s c i d  la  c a s a ; 5.* c h e .  v i-  

c i n o  a l ia  c a s a ,  e s i s t e  la  * F a r m a c i a  A m e r i c a n a  ». i n  c u i  si  r e c a v a  il  r a g a z z o  

P a n c h o .

Dato che i’ fatto ora riportato sia vero — e. probabilmente, 
lo sara — non e dubbio che molti concluderebbero per l’ipo-
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tesi della reincarnazione. Dunque, lenomeno spiritico. Io escludo, 
invece, tale ipotesi: anche perchC — salvo errore da mia parte — 
nei pretesi fenomeni di reincarnazione, il soggetto non ricorda 
nulla delle sue presunte vite anteriori: ci6 che non £, nel caso del- 
l’Edoardo Esplugas. Per me, trattasi, esclusivamente, di un fe- 
nomeno di telestesia e di suggestione subcosciente.

IV — Cesare Lo/r/btoso e lo Spiritismo.
*

Nel fascicolo 9 e 10 (30 settembre-31 ottobre 1922) di 
Luce e On/bra, e riprodotto un gustoso articolo di Eugenio 
Checchi, apparso su It Giontale d’Italia e relativo ad un episo- 
dio, che avrebbe, per lo meno, contribuito alia conversione 
scientifica di Cesare Lombroso alio spiritism o:

U n  r a g a z z o  q u a t t o r d i c e n n e ,  s e  n o n  d e l  t u t t o  d e f i c i e n t e ,  a l m e n o  o t t u s o ,  

n u l l o ,  p r i v o  d e l l a  p iu  m o d e s t a  i s t r u z i o n e  e  d e l l a  c a p a c i t y  d i  m e t t e r e  i n s i e m e  

d u e  p e r i o d i ,  p r e s e n t !  E u g e n i o  C h e c c h i  e d  a l tr i ,  s c r i v e v a  v e r t i g i n o s a m e n t e ,  

c o n  u n  l a p i s  —  g u a r d a n d o  a l t r o v e  —  s u  d e l l e  c a r t e l l e ,  il c u i  c o n t e n u t o  s t u p i  

g l i  a s t a n t i ,  p e r  la  p r o f o n d i t i i  e  p e r  l ’o r i g i n a l i t &  di a l c u n i  p e n s i e r i ,  e  p e r  la  

f o r m a ,  e l e t t i s s i m a ,  n e l l a  q u a l e  e r a n o  e s p r e s s i : in  u n o  s t i l e ,  c h e  a v e v a  p e r f i n o  

q u a l c h e  c o s a  d i  s a p o r e  a n t i c o .  S i  t r a t t a v a ,  in  a l t r i  t e r m i n i ,  d i  u n  m e d i u m  

s c r i v e n t e .  L ’ a r r i v o ,  f r a  i c o n v e n u t i ,  d i  u n a  s i g n o r a  —  la  q u a l e  a n n u n z i 6  la  

m o r t e ,  a v v e n u t a  a l l o r a  a l l o r a ,  d i  u n a  b a m b i n a  d i  c i n q u e  a n n i ,  d a  tu tt i  c o n o -  

s c i u t a  e d  a m a t a  —  i n t e r r u p p e  i l  l a v o r o  d e l  m e d i u m ,  i l  q u a l e  a e c e s a  u n a  si-  

g a n t t a ,  a d  u n  t r a t t o  —  m e n t r e ,  c o n  g l i  o c c h i ,  s e g u i v a  le  I e n t e  s p i r e  d e l  

f u m  • —  s e n z a  g u a r d a r e  i f o g l i e t t i ,  s c r i s s e  c o r r e n t e m e n t e  q u e s t i  q u a t t r o  

v e r s i :

« D i  c i n q u ' a n n i ,  la  v  ta  i o  q u i  l a s c i a i .
N o n  p i a n g e t e ; c h £ ,  s e  d e l l a  m i a  v i t a  
i u r  p o c h i  i d l ,  f u r o  a n c o r  m e n o  i g u a i  ».

E  p o i c h £  l a  v i s i t a t r i c e  c o m i n e i o ,  p o i ,  u n a  l u n g a ,  v o l u b i l e  f i l a s t r o c c a  d i  

c h i a c c h i e r e  —  i l  r a g a z z o ,  in  u n  i s t a n t e ,  g e t t d  g i i i  i l  s e g u e n t e  e p i g r a m m a :

« U>ui r i p o s a  m a d o n n a  B i a n c a f i o r e ,  
c h e ,  c o n  la  l i n g u a ,  f£ t a n t o  r u m o r e ,  
c h e  il s u o  p a r l a r e  s t e s s o  
fu  m a g g i o r e  d e l  s u o  s i l e n z i o ,  ad* s s o  »

E .  a l l e  b r u s c h e  r i p u l s e  d i  C e s a r e  I . o m b r o s o  —  d e l  q u a l e ,  p u r  n a t r a n -  

d o g l i  i l  fa t t o ,  n o n  a r r i v a v a  a  v i n c e r e  l ' a p ’- i o r i s t i c a  r e s i s t e n z a  —  t d  a l l ’ i m p r e s -  

s i o n e  d i  a s s u r d i U ,  c h e  i l  L o m b r o s o  m a n i f e s t a v a ,  E .  C h e c c h i  r i n c a l z d :

—  M a  s c u s i  p r o f e s s o r e : (a n o s t r a  t e r r a ,  p e r  m i g t i a i a  e  m i g l i a i a  d i  s e c o l l ,  

s t e t t e  f e r m a  e  i l  s o l e  le  g i r a v a  i n t o r n o .  P o i  v e n n e r o  q u e i  d u e  g u a s t a f e s t e  di 

C o p e r n i c o  e  di G a l i l e o  e  d ' m o s t r a r o n o  c h e  l a  t e r r a  g i r a  C) d u n q u e ?

—  D u n q u e  ( c o n c l u s e  C e s a r e  L o m b r o s o ,  u n  p o '  s c o n c e r t a t o ,  c o n  a c c e n t o  

t r a  l ' i r a t o  e  l ’i n c e r t o  e  r i p u l e n d o  n e r v o s a m e n t e  i s u o i  o c c h i a l i )  p e r  o r a  . .  . 

n o n  m i  p r o n u n z i o .  A r r i v e d e r c i .  —  E  f i ld  v ia .
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D i li a q u a l c h e  t e m p o  —  o s s e r v a  E u g e n i o  C h e c c h i  —  si s p a r s e  n e l  

m o n d o  d e g l i  s c i e n z i a t i  la n o t i z i a ,  s b a l o r d i t i v a .  d e l l a  c o n v e r s i o n e  di  C 'e s a r e  

L o m b r o s o  a l i o  s p i r i t i s m o .

II fenomeno di quel medium scrivente, ora ricordato, giu- 
stifica sufficientemente la conversione scientifica del Lombroso? 
Io — non sembri pretesa la mia — non esito a rispondere ne- 
gativamente. II subcosciente e un denominatore comune del- 
l’umanita ; ed esso e indipendente dalla coscienza individuate, 
dalla potenzialita mentale, dallo sviluppo culturale dell’individuo.

' Sembra, anzi, provato, che il subcosciente sia piii sviluppato e 
squisito in persone rozze ed incolte, che non negl’ititellettuali. 
E, allora, io dico, che il segreto suggeritore del medium in 
questione, fu, precisamente, il suo subcosciente. Perche andarne 
a cercare un altro, molto ipotetico, fra le presunte intelligenze 
disincarnate ? (1).

V  —  Animali e manifestazioni nictapsichicke (2).

Il c a n e  « P r i n c e  » di M r s .  J o y  S n e l l  -  il q u a l e  n o n  a v e v a  m a i  f a t t o  

s t r a p p i  alle. s u e  q u o t i d i a n e  a b i t u d i n i  c a s  d i n g h e  —  u n  g i o r n o ,  m a n c h  d i  c a s a .  

A l l o r c h f t  si  s t a v a  p e r  a n d a r e  a l ia  s u a  r i c e r c a ,  e s s o  t o r n 6 ;  m a .  p r e n d e n d o  la 

p a d r o n a  p e r  l a  g o n n a  e d  a t t i r a n d o l a  s i n o  ai c a n c e l l o  d i e n t r n ta .  m o s t r o  c i l ia -  . 

r a m e n t e  di v o l e r  u s c i r e  di n u o v o ,  in  c o m p a g n i a  di le i .  E ,  a l l o r c h ^  la  p a d r o n a  

s i  a r r e s e  e  Io s e g u l .  a c c o m p - i g n a t a  d a l l o  s t a l l i e r e ,  A n d y ,  ( e r a n o  c i r c a  le  9 di 

s e r a )  ii c a n e  li g u i d 6  s i n o  a d  u n  l o n t a n o  t e r r e n o ,  o v e  i s u o i  p a d r o n i  ri tro- 

v a r o n o  —  g u i d a t i  d a l l ' a t t e g g i a m e n t o  d e l l ' a n i m a l e  —  p r o f o n d a m e n t e  a d d o r -  

m e n t a t a ,  in  u n a  s i e p e .  u n a  b a m b i n a  di c i r c a  tr e  a n n i ,  la  q u a l e ,  d a l l e  s u e  

c o m p a g n e  — c h e  a v e v a n o  g i u o c a t o  t u t t o  il g i o r n o  s u l  p r a t o  —  e r a  s t a t a  c o l a  

d im e n t ic a fc a .  L a  b a m b i n a  v e n n e  r e s t i t u i t a  a g l i  a d d o l o r a t i  p a r e n t i .

Orbene, la narratrice, Mrs. Joy Snell, commentando il fatto, 
scrive : « Secondo me, nella notte in cui Prince ando in cerca 
della bambina smarrita, esso fu indotto a farlo da qualche en- 
tita disincarnata. percettibile a lui solo ». Ed E. Bozzano sembra, 
perlomcno. indulgere a tale ipotesi; poiche aggiunge, a sua 
volta: « Quasiche esso (il cane) avesse agito per un impulso 
eslr/nseco, che. in tal caso. non poteva non risultare d’ordine 
supernormale >•.

lit Soltanto ia potenzialita lei dtincoscientf spiesa. nai — malgn lo le eowlirtoni %
<lei tempi e deli’ambienre — I'infinita sap enza di Cmto.

t2t Vedasi Lw* e 0**t&*'*: fascicolo 0 e 10. <30 seltemhre e 31 ottobre
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Ora, io dico francamente, che 1'entita disincarnata — am* 
mcno di obbedire ad un preconcetto panspiritico - e I'elemento 
supernormale non e’entravano per nulla, st concede re molto. si po- 
trebbe ancora supporre, che il subcoscicnte della bambina avesse 
agito sulla psiche del can e ; ma la spiegazione naturale, logica, 
sufficiente, e. invece, che l’animale fu, semplicemente ed esdu- 
sivamente, guidato dal suo istinto, dal suo fiuto; al pari dei cani 
del San Bernardo, i quali — pel fiuto perfezionato dall’educa- 
zione — scovrono e salvano i naufraghi della montagna.

E la serie dei fenomeni, di qualsiasi specie (di premoni- 
zione, d* infestazione, di apporti, ecc.J e quclla delle analisi cri- 
tiche potrebbero continuare, se non temessimo di abusare del- 
l’ospitalit^ di « Luce e Ombra ».

Riassumendo e concludendo :
I. - I fantasmi — e le fotograiie ottenutene — non pro- 

vano sinora, in qualche modo, la propria realta obbiettiva, se 
non in quanto si concepiscano come qualche cosa di materiale 
(corpo fluidico); poich£ il nulla non pu6 ne apparirc, ne venir 
fissato dalla lastra fotografica. D’altra parte, la materializzazione 
estemporanea — al momento stesso dell’apparizione — di un pre- 
sunto spirito, cio6 di una entity, per se stessa immateriale, e diffi
cile, nonche ad esser provata dall’esperienza, a venir soltanto 
concepita. In breve : o le apparizioni hanno una realty obbiettiva 
— ed esse sono costituite dal corpo fluidico: o non ne hanno — 
e. allora, sono semplicemente un prodotto del subcosciente del 
medium.

II. - Se t  vero, come nota il Volt, che quasi tutti i fenomeni 
sopranormali, finora osservati, possono, a rigore, "Sttribuirsi ai po- 
teri incoscienti del medium, t  anche vera e fondata l’osservazione 
l'atta dal nostro valoroso Marzorati, che — alio stato delle cose — 
vi sono alcuni fatti, i quali non si possono, in alcun modo, !e- 
gare ai poteri incoscienti del medium c che trovano, invece, la 
loro logica spiegazione, soltanto nell' ipotesi spiritica. Qucsta, 
dunque, non puft — rebus sic stantibus — essere ne affermata, n6 
negata, in modo perentorio. Il suo campo deve, tuttavia, essere 
notevolmente ristretto.

III. - £  da escludersi in noi il proposito di fare un’ afferma- 
zione di materialismo, nel senso peggiore della parcla. 11 nostro 
e un materialismo, il quale b inquadrato nell’orbita della logica e 
della natura. — L’ Universo — chi potrebbe negarlo ? — ha certo, 
in se, del materiale. Ma 1’ Universo e compreso, come parte, nel-
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1' Infinite t*. for.se, a somiglianza di quest’ultimo, non ha limiti, 
almeno nel tempo. Perfino del nostro globo e scritto : « Terra 
aulem in aeiernnm stat ». — Dio stesso — chiamiamolo Dio, chia- 
miamolo E tere— appunto perche Infinito. perch£ tutto comprende 
in s£ stesso, deve eontenere anche 1' Universo : eioe, la materia. 
L’ irradiazione creatrice, o fecondatrice che dir si voglia, di Lui, 
da origine alle esistenze; e queste — compiuto il loro ciclo ter- 
reno — sono riassorbitc, sotto forma di corpo eterico, da Lui 
ed in L ui: quasi fonte inesauribi'.e, nella quale tanta acqua rientra, 
per quanta ne seaturisce. Ad ogni rantolo di morente. risponde il 
vagito di un nuoeo essere, che entra nella vita, la quale, con 
ritmo eterno, esce da Dio ed a Dio ritorna. Omnia dal Dominus, 
ner hahet ilte minus. Questo materialismo — meglio diremmo, na
il trait sma —. questa ipotesi, questa teoria, che e la nostra, sara, 
ad ogni modo. del panteismo. ma non, certo, dell’ateismo. Tut- 
t'altro ! La Xalura e. piu della Storia. la magistra vitae. . .  Essa 
£ la Grande Yerita.

Quanto abbiamo fin qui detto, dal punto di vista della scienza, 
che e, appunto e solo, quello che abbiamo voluto fare. Che. 
se, dal campo scientifico, si volesse, in ipotesi, passare a quello 
religioso, la concezione di questo nostro naturalismo si concilie- 
rebbe, forse anche meglio. con quello di una temporanea so- 
pravvivenza e di una Suprema Giustizia. Appunto pereh£, infatti, 
quello che — a nostro avviso — di noi sopravviverebbe, sarebbe 
un corpo. sciente e senziente, questo potrebbe, piu che una pre- 
sunta entita immateriale, sen tire la temporanea pena espiatrice, 
che gli venisse inflitta, e la felicita rimuneratrice che, come pre- 
mio, gli fosse «oncessa. E, forse la durata della sopravvivenza 
sarebbe commisurata dalla durata della pena. — Poi, il corpo 
fluidico si disgregherebbe definitivamente e si fonderebbe — per- 
du’a ogni coscienza individuale — nell’ Infinito.

Le conclusioni alle quali siamo giunti ed il nostro Natura- 
lismo non contraddicono, ci sembra, ai postulati fondamentali 
dello Spiritualismo sperimentale. Le due sostanziali concezioni 
si accordano fra di loro. Ma. e il nome ? si dira. — Il nome ? 
Cambiamolo pure, se si vuole. Diciamo. se necessario, « Ani- 
mis mo spn intent ale ». « Psicologia sperimentale ■ ». « liter iologia » : 
diciamo altro. Il nome ha importanza secondaria.

Purche ne balzi fuori, piu nitida e lampante. la Verita.
Lugi T.-.sta.
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NOTE POLEJVUCHE
IN RISPOSTA AL DOTT. WILLIAM MACKENZIE

Avevo intenzione di non rispondere allarticolo del dottore 
William Mackenzie (1), anzitutto pen he provo un'avversione insu- 
perabile per Ie polemiche: poi. perch£ mi pareva che gli equi- 
voci e i sofismi in cui cade il mio contradditore fossero a tal 
segno evidenti da essere facilmente rilevabili da qualunque let- 
tore versato in argomento. Senoneh^ intervennero i consigli di 
persone assennate, le quali mi esortarono a non disertare il mio 
posto di combattente per un alto ideale. Riprendo pertanto ras- 
segnato l’aspro e doloroso sentiero del mio Calvario di scrittore.

E comincio senz’altro.
Noto giy da principio un equivoco piuttosto curioso in cui 

cade il mio contradditore, poiche egli e di opinione che io e 
lui siamo in fondo d’accordo: con ci6 tendendo a dimostrare 
che la mia opposizione alia sua ipotesi —  secondo la quale le 
personality medianiche risulterebbero una sintesi dei psichismi 
dei presenti — sia piu che altro formate, visto che discuten- 
done, io mi esprimo con frasi analoghe alle sue. E a prova di 
ci6, egli riferisce un brano desunto dal suo libro, brano in cui 
egli ritiene di formulare un concetto identico al mio. Ora ri- 
levo come in esso si parli di « una dissociazione psichica ca- 
pace di liberare valenzc psichiche tanto attive. da poter agire 
perfino sui psichismi altrui, e trarre da esst eventuali contributi 
per la fonnazione della personalitd mtdianica, essevziahnente nuova ». 
Alla quale cirazione egli fa seguire questo commento: «. . .  Se 
l’italiano non m’inganna, l'amico Bozzano ed io diciatno, con 
parole poco diverse, le precise medesime cose ». Ora tale af- 
fermazione mi stupisce altamente, poiche in realta io e lui affer- 
miamo precisamente l’opposto, visto ch'egli parla di « psichismi 
dissociati i quali vanno a formare la nuova personality medianica », 
ed io contesto, nego, confuto tale ipotesi, dimostrandola in eontrad- (l)

(l) Vedi Luce e OmAra, Use, piec., peg. I?* e seg
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dizione flagrante coi fatti. E mi pareva che nel mio articolo tale op- 
posizione apparisse chiarissima, e die quando affermavo che le 
« personality medianiche utilizzavano ai propri scopi il psichismo 
dei presenti », intendevo dire che se ne valevano quale « mezzo » 
onde raggiungere i loro fini, e non mai che il psichismo dei 
presenti concorresse a creare la personalita medianica in fun- 
zione. Comunque sia di do, io mi domando ugualmente come 
mai il dottor Mackenzie abbia potuto cadere in un equivoco 
simile, visto che se io avessi inteso dire ci6 ch’egli interpreta, 
allora non era per me piu questione di confutare la sua ipotesi, 
ma di approvarla.

Passando alia discussione delle argomentazioni con cui io 
gli dimostravo l’erroneita dell’ipotesi in esame, il dottor Ma
ckenzie si riferisce alia circostanza della stability psichica inalte- 
rata delle personalita medianiche, malgrado i continui mutamenti 
nel « circolo » ; circostanza capitale, poich£ vale da sola a de- 
molire l’ipotesi del mio eontradditore; ed egli ne discute in 
questi termini:

Non ostante il frequente cambiare del « circolo * gli elfetti restano 
jdentici a stessi ft ben sicuro Tainiro Hozzano di questa presunta identity? 
I’er mio conto, proprio <]ui che deploro la manranza di (|uella vera inda- 
gine psicologica della persona medianica. cui arcennavo parlando del fanta- 
sma della « Katie King ».

A tale osservazione del mio eontradditore rispondo che in 
merito ai casi delle personalita medianiche che si manifestavano 
col Moses e con la Piper non sono possibili dubbiezze di sorta, 
considerato che tutto ci6 che tali personalita dissero nel lungo 
periodo in cui si manifestarono, venne rigorosamente preservato. 
per cui tutti possono intraprendere la « psicoanalisi » delle per
sonality in parola, e persuadersi in modo certo che la loro in
tegrity psichica si mantenne costantemente inalterata, malgrado 
i cambiamenti nel « circolo ». Lo stesso pud afiermarsi per la 
personality medianica di « John », lo spirito-guida della Paladino, 
poiche la maggior parte di coloro ch'ebbero a sperimentare 
con la medium in discorso sono fortunatamente viventi, e pos
sono attestarlo al dottor Mackenzie. Rimane il caso della * Katie 
King ». in merito alia quale il mio eontradditore cost si esprime :

. . .  Della eventuale diversity intrinseca. oioe psicologica. di una qua- 
lunque delle « apparizioni * della « Katie King » con altra precedente. nulla, 
purtroppo, sappiamo.



Ci6 e inesatto: sulla coerenza inalterata della personality 
psichica nobilissima di tale fantasma materializzato parlarono 
la Marrvat e il dottor Harrison, direttore della rivista « The 
.Spiritualist*. 11 Crookes non vi accenna; ma siccome non ac- 
cenna neanche a variazioni della sua mentality, laddove invece 
egli non manca di rilevare minuziosamente le variazioni fisiche 
subite dalla sua forma materializzata, ci6 significa palesemente 
ch’egli non ebbe mai a riscontrare nel fantasma in discorso 
variazioni psichiche di sorta; diversamente, egli non avrebbe 
mancato di rilevarle. Dunque anche in questo caso le dub- 
biezze del dottor Mackenzie non hanno ragione di esistere ; 
ma. in ogni modo, i casi del Moses, della Piper e della Pala- 
dino bastano a provare il mio asserto. Nondimeno mi risolvo 
ad aggiungere un altro caso di data recentissima, il quale ri- 
veste importanza speciale nel presente dibattito, perche venue 
citato proprio in opposizione all’ipotesi del dottor Mackenzie. 
Nella « Revue Metapsychique » di maggio-giugno (pag. 193 196), 
R£ne Sudre pubblica la reeensione dell’opera « Metapsichica 
Moderna », e riferendosi alia ipotesi del « polipsichismo », egli 
pure la contesla, come ho fatto io, citando a tale uopo un’os- 
servazione riguardante l’ultima serie di sedute sperimentali te- 
nute all’lstituto Metapsichico di Parigi. Egli, scrive:

Nelle nostre esperien/.e col medium Gouzyk, piu di sessanta persone, 
di mentality profondamente diverse, vennero successivamente a prendere 
posto intorno al medium polacco. e, malgrado cid, i l  preteso essere collettivo 

si dimostrd sempre identico a s£ stesso.
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Quest'ultimo caso, per la data recentissima che porta, per 
l’autorita degli uomini di scienza che osservarono i fatti, per il 
valore intrinseco dei fatti stessi, appare di natura risolutiva: 
per cui deve considerarsi dimostrata la falsity dell’ipotesi in 
esame.

Andiamo avanti. 11 dottor Mackenzie cosi prosegue:

L'altro appunto del Bozzano riguarda il fatto che il medium pub an
che operare da solo. Ma 6 ben sicuro l’amico Bozzano che si possa mai es- 
sere soli — specie quando si ha la disgrazia di possedere un psichismo cos! 
profondamente dissociabile, da liberare quelle « forti valenze psichiche» 
avide di saturazione, delle quali ho parlato ? Che cosa possono significare 
pochi metri di distanza da qualche altro psichismo. per uomini come il Boz
zano che credono al reciproco influsso di psichismi vivi a migliaia di chi-

3
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lometri l'uno dall'altro e perfino all'influsso di psichismi vivi per parte di 
« spirit! » che stanno addirittura « al di 14? ».

Cosi il dottor Mackenzie; ed anche qui siamo di fronte a 
uno dei soliti equivoci; giacchfc £ verissimo ch’io « credo*, sulla 
base dei fatti, che un sensitivo possa entrare in rapporto te- 
lepatico o chiaroveggente, a qualsiasi distanza, con un’altra per
sona da lui conosciuta. ma non dissi mai e non « credetti » mai 
che il sensitivo in discorso possa carpire a distanza l’intelli- 
genza del prossimo, per formarne una personality polipsiclvca 
s6 affermante uno spirito di defunto. Non esifte in tutta la ca- 
sistica metapsichica un solo incidentino che tenda a convali- 
darc, neaiiche lontanamenle, una . . .  bubbo/a simile.

E a proposito di « bubbole » non posso esimermi dal ri- 
tornare brevemente su quelle che —  secondo il dottor Ma
ckenzie — la « Katie King » avrebbe snocciolate ai figli del 
professore Crookes. 11 significato della {rase in cui egli quali- 
fica per « bubbole » i racconti del fantasma materializzato ap- 
pare chiarissimo. in guisa da non ammettere interpretazioni 
diverse della parola incriminata. Invece il dottor Mackenzie vor- 
rebbe ora dimostrare che le sue « bubbole » avevano un signi
ficato ..  simbolico: segno ch'egli si k accorto di avere com- 
messo — dir6 cosi — una leggerezza scientit'ica nel pronun- 
ciare un giudizio avventatamente gratuito. ed ora vorrebbe ri- 
mediarvi, scusandosene : e quand’e cosi. io accetto le sue scuse. 
e passo oltre.

Sempre a proposito della presunta costituzione « polipsi- 
chica » delle personality medianiche, io non so comprendere 
perchd il dottor Mackenzie insista tanto a voler trovare una dif- 
ferenza tra l'ipotesi da lui proposta e quelta del professore Ocho- 
rowiez. Onde provarlo, egli si diffonde lungamente nell’ illustrare 
un fatto biologico notissimo, quello della costituzione polizoico- 
polipsichica degli esseri viventi: il che non ha nulla di comune 
con l'ipotesi che qui si discute, e sopratutto col quesito da ri- 
solvere: l'essenza del quale sta in questo. che il professore 
Ochorowicz sosteneva che le personality medianiche erano un 
prodotto di sintesi psiehica, alia quale partecipavano in grado 
diverso tutti i psichismi dei presenti. e il dottor Mackenzie so- 
stiene che Ie personality medianiche sono un prodotto sinte- 
tico dei psichismi dei presenti. Dove, di gratia, si nasconde la 
ditferenza ? Mi sembra difficile trovarla; ma siccom.e il quesito
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implicito in tale donianda interessa unicamente il dottor Ma
ckenzie, non mi pare il caso di soffermarei a sviscerarlo. Piut- 
tosto, dal punto di vista metapsichico, ricorderb al inio contrad- 
ditore che il professore Ochorowicz aveva da lungo tempo ri- 
nunciato alia sua ipotesi, avendone egli stesso riconosciuta spe- 
rimentalmente la falsita; proprio come avvenne all’Istituto Me
tapsichico di Parigi. Cos! stando le cose, abbia il dottor Ma
ckenzie il coraggio morale di fare altrettanto, poiche d somma- 
mente vano lo scendere in lizza per difendere una causa perduta.

Questa che segue e un'affermazione gratuita. Il dottor Ma
ckenzie scrive:

Senza un altro psichismo col quale meitersi nello speciale rapporto 
(gift medianico, secondo me; o, se si vuole. pre-medianico), il chiaroveggente 
non vede nulla. Questa ft, ritengo. un'importante scoperta: occorre tenerne 
gran conto.

Osservo a questo punto che i chiaroveggenti a cui si rife- 
risce l’osservazione esposta, sono quelli di cui si vale il dottor 
Osty, tutti chiaroveggenti i quali scorgono il passato, il pre
sente ed il future delle persone con cui entrano in rapporto; 
dimodoche mi sembra naturale che quando essi non sono in 
rapporto con alcuno, non abbiano a percepire un bel nulla; e 
cosi essendo, non oserei dire che questa risulti un’importante 
scoperta. Comunque, il dottor Mackenzie ne trae questa in- 
ferenza:

lo ritengo che se un medium fosse, in ipotesi, proprio solo nel mondo, 
egli non sarebbe piu (medium, per definizione. Tutta la fenomenologia me- 
tapsichica concorre a darmi questa impressione.

Senonch£ tale « impressione » e indubbiamente erronea. 
se, per ipotesi, un sensitivo fosse solo al mondo, potrebbe 
ugualmente esercitare per conto proprio le facolti supernor- 
mali subcoscienti, sia nella forma telestesica (rilegga il dottor 
Mackenzie la mia monografia sui « Fenomeni di Telestesia »), 
sia nelle forme psicometrica. premonitoria, ed anche trascen- 
dentale; come pure potrebbe produrre fenomeni di telecinesia, 
levitazione, bilocazione e via dicendo.

Tale prima inferenza errata conduce il mio contradditore a 
formularne un’altra analoga, ma di gran lunga piu enigmatica. 
Egli scrive :
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Poiche, invero, anche le piu trascendentali rivelazioni « spiritiche« 
hanno luogo soltanto e sempre 1& dove sono doi vtvi, present!, prossimi e 
lontani, ma vivi. Senza vita, niente metapsichica ; e percid niente spiritismo.

Qui io non mi ci raccapezzo. Che cosa intende dire il dot- 
tore Mackenzie ? Egli vorrebbe forse che « le piu trascenden
tali rivelazioni spiritiche » avessero luogo solamente . . .  quando 
tutti sono morti ? Yale a dire, in assenza di esseri viventi ? Egli 
sentenzia : « Senza vita, niente metapsichica ». Sapevamcelo ; ed
10 aggiungo : « Senza il genere umano. niente dottor Mackenzie ». 
La seconda sentenza vale la prima: rinuncio pertanto a svisce-

j rare l’arcano.
. Noto quest’altra affermazione, non piu oscura, ma sofistica.

11 mio contradditore scrive:

Lo spiritismo tende a spiegare 1' tgnoto mediante T igtioto,

Nego qualsiasi valore a tale affermazione, visto che si po- 
trebbe ritorcere contro qualsiasi spiegazione scientifica, nessuna 
esclusa; ed anche volendoci limitare alle discipline metapsichi- 
che, si domanda agli oppositori se lo spiegare tutta la casistica 
medianica conferendo V onmscicnza alia sttbcoscienza umana. signi
fied spiegare Xignoto con cause note,chiare, lampanti. naturali, 
evidentissime. Or ecco un esempio del modo con cui —  se- 
condo il dottor Mackenzie —  si dovrebbero spiegare le mani- 
festazioni spiritiche conforme ai dettami scientifici, i quali spie- 
gano rigorosamente Xignoto mediante il noto. Egli acc enna alle 
rivelazioni che la « Katie King » fece ai figli del Crookes circa 
la propria esistenza terrena, ed osserva:

«
Se, per ipotesi, quelle rivelazioni si fossero poi dimostrate veridiche 

per me si sarebbe con ci6 dimostrata una volta di piii, soltanto, la mirabile 
abilita mimetica e drammatica della persona medianica.

Hanno capito i lettori ? Se si fosse potuto dimostrare che 
i ragguagli forniti dal fantasma materializzato della « Katie King » 
intorno alia propria esistenza terrena di Ire secoli or sono, rag
guagli ignorati da ogni esserc vivente, risultavano rigorosamente 
conformi a verity, contuttocid la « Katie King » doveva conside- 
rarsi ugualmente una personality effimera costituita. . .  dai psi- 
chismi dei presenti! Ed ecco con quali sctnplici, logici, convin- 
eentissimi argomenti. il dottor Mackenzie spiega Xignoto ricor- 
rendo al noto. Che diamine ! Non sono forse cause notissime il 
« mimetismo » e « la drammatica » ? E vero ch’esse non hanno 
nulla di comune con le rivelazioni di vicende occorse a una



oscura persona vissuta tre secoli or sono, ma queste sono baz- 
zecole traseurabili, e cio ehe non deve trascurarsi dal punto di 
vista scientifico, e il « mimetismo », « la drammatica » e il 
« psichismo dei presenti». Si direbbe quasi che il mio contrad- 
ditore faccia dell’ironia, ma purtroppo parla sul serio. Tali ir- 
ragionevoli nietodi esplicativi mi richiamano alia mente uno 
sfogo del prof. Brofferio, il quale, dopo avere citato nel suo 
libro « Per lo Spiritismo » una sfilata di casi d’ identificazione 
spiritica, osservava :

Anche qui capisco che uno scienziato crolli il capo, in segno di dub- 
bio : ma non credo che uno creda a simili fatti e poi li attribuisca Mia chia- 
roveggenza ed alia forza psichica dell’incosciente del medio. Cestui non si 
potrebhe piii persuadere che ammassandoh.
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Proprio vero ; per gli uomini irriducibilmente seettici non 
vi sarebbe altro modo di persuaderli che ammazzandoli; vale 
a dire, fornendo Igro Tunica prova capace di convincerli che il 
loro spirito sopravvive alia morte del corpo.

In altro punto il dottor Mackenzie osserva che se io af- 
fermo di non essere mai stato confutato, cio avviene:

perch£ la mia tesi* (che t  quella spiritica) non si pud ni* si potr& mai 
confutare. Si pud soltanio credere, o non credere ad essa.

Questa volta Tequivoco in cui cade il mio contradditore con- 
siste in quetso: ch’egli risponde unicamente alia seconda meta 
della n ia affermazione, dimenticando la prima; nella quale io 
rilevavo « che, per converso. io non mi ’ero mai trovato imba- 
razzato a confutare gli avversarii ». £ vero • che indirettamente 
egli si prova a contestare tale mia affermazione, osservando che 
la sua ipotesi « polipsichica » non si potrk mai confutare —  pro
prio come quella spiritica — e cid per la considerazione che 
non esiste un solo fatto capace di dimostrarne la falsity; ma egli 
si illude miseramente, e lo abbiamo gi& provato: poichd. con la 
dimostrazione che le personality medianiche si mantengono 
psichicamente inalterate malgrado i continui mutamenti negli 
sperimentatori, si 6 prodotto il fatto decisivo che la dichiara 
falsa. Avendo pertanto dissipata Tillusione in cui si cullava il 
mio contradditore, riprendo il filo del mio ragionamento, os
servando che se io non mi sono mai trovato imbarazzato a 
confutare gli avversari, cid vuol dire che esiste una radicale 
differenza tra le elucubrazioni confutabilissime di costoro, e le
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argomentazioni positivamente inconfutabili di chi propugna l’ipo* 
tesi spiritica: e siccome nell'un caso come neH'altro non e que- 
stione di nietafisica pura. ma d'induzioni e deduzioni fondate 
sui fatti, cio significa che le induzioni e deduzioni degli avver- 
sarii sono sistematicamente cam pate nel vuoto, e che quelle 
dei propugnatori dell'ipotesi spiritica sono invece inconfutabili 
perche saldamente foiidate sulla convergenza delle prove. E 
questa e verita sacrosmta.

Cio posto, occorre sotfermarci alquanto sopra un’altra ob- 
biezione affine a quella esposta, ma di gran lunga piu com* 
prcnsiva, che il dottor Mackenzie espone nel suo libro « Meta- 
psichica Moderna » ; obbiezione a cui mi astenni dal far cenno 
nell'articolo incriminato, ma che ora intendo confutare, poichb 
si tratta di un'arma troppo sovente brandita dagli avversarii. 
Infatti molti anni or sono Kareva usata il prof. Morselli, piu re- 
centemente se ne prevalse il prof. Richet nel suo «Traite de 
Metapsychique », e ultimamente la rinfaccio a me personalmente 
il signor « Volt », a pagine 37 di « Luce e Ombra », in una sua 
risposta polemica, alia quale piu non replicai per saziet& ad  
nauseam di polemizzare. Mi limiterb a riferire le obbiezioni del 
dottor Mackenzie e del signor « Volt ». Il primo a pagina 295 
del suo libro « Metapsichica Moderna», ne scrive in questi 
termini:

Sulla identificazione spiritica, chc sarebbe la prova massima, pesa un 
omen forzatatnente negative. La prova vera sicura della identilicazione non 
si potri raggiungere mai. Piu precisamente la identificazione dei « disincar- 
nati » k • a p r io r i» e sempre, mdimostraMe. Per dimostrarla davvero, si do- 
vrebbe potere escludere la supposizione di una interferenza qualsiasi — 
anche supernormale — jr a  r■»>•». E questo non e possibile, come del resto 
in genere, pressoch^ impossible il provare un fatto negativo.

Cost il dottor Mackenzie ; a sua volta il signor « Volt » 
vuole accopparmi lanciandomi addosso questa tegola filosofica. 
Egli scrive :

La convergenza di tutte le prove verso la dimostrazione dell’esistenaa 
e sopravvivenza dell'anima; il complesso e l'evidenza cumulativa di tutte 
queste prove, non bastano a raggiungere una certezza definitive. Accumulate 
quante probability si voglia.il risultato sarii sempre una semplice somma di 
probability.

Queste le affermazioni stupefacenti degli oppositori, i quali, 
come si e visto. esigono addirittura la « prova assoluta »quando

2 3 0
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e questione dell’ identificazione spiritica, procurandosi in tal guisa 
la facile soddisfazione di poter dimostrare 1’ impossibility teorica 
di conseguirla. II che e indubitabile, ma essi non badano pero 
che le loro assurde pretesc sono applicabili in guisa identica a 
qualunque altra dimostrazione scientifica, e. che perci6 se si 
avesse a tener conto delle loro curiosissime esigenze, si dovrebbe 
abolire 1’ intero scibile umano, il quale non ci fornisce e non ci 
potry mai fornire la « prova assoluta » di nulla. Non solo, ma 
nel consorzio civile si dovrebbero abolire anche i tribunali, visto 
che non pud darsi il caso di un giudice il quale pronunci una 
sentenza in base a una « prova assoluta » sulle buone ragioni 
di una parte e i torti dall’altra. In altri termini: esigere la « prova 
assoluta » in qualsiasi branca dello scibile, o in qualsiasi con- 
tingenza della vita, significa pretendere 1’ assurdo e 1' impossi
ble. Comincino gli oppositori a darci la « prova assoluta » di 
quanto affermano in senso ncgativo. Essi non lo possono; e noi 
non lo possiamo a nostra volta, come nessun rappresentante 
della scienza ufficiale potra mai fornire la « prova assoluta » di 
nulla. Contentiamoci dunque di « prove relative ». dal momento 
che noi medesimi, povere « individuality condizionate », esistiamo 
nel « relativo », e nulla quindi ci sar& dato mai di poter affer- 
mare in termini di assoluta certezza. Mi lusingo pertanto che gli 
oppositori rinuncieranno per 1’avvenire a maneggiare un ordigno 
che si rivolge con pari efficacia contro di loro, nonche coutro 
lo scibile universale e lo stesso raziocinio umano. L’usame non 
b serio, non e scientifico, e sopratutto e vano e inconcludente.

E con questo avrei finito per quanto riguarda l'obbiezione 
in esame ; senonch£ mi pare che il signor « Volt » meriti un pa- 
ragrafo speciale, tenuto conto dell’ intransigenza con cui si ag- 
grappa alia formola classica della metafisica pura in merito alia 
« prova assoluta ». Egli infatti trova insufficiente anche il criterio 
massimo a disposizione della scienza, che b la « convergenza 
delle prove ». Ne consegue che tutte le leggi, tutte le teorie, 
tutte le ipotesi fino ad ora formulate dalla scienza in qualsiasi 
branca del sapere, sono di un colpo miseramente abbattute, a 
cominciare dalla legge di gravitazione universale, per finire alia 
teoria dell’ evoluzione biologica delle specie; tutte leggi, tutte 
teorie, tutte ipotesi fondate necessariamente sull’ « analisi com- 
parata » e sulla « convergenza delle prove ». Stando cosi le cose, 
al signor « Volt » non rimane che dichiararsi solidale col Bru- 
n£ti£re, il quale ha proclamato il iallimento della scienza, an-
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dandosi a rifugiare in grembo alia chiesa cattolica, la quale, a 
quanto sembra, detiene la « prova assoluta » sui destini del- 
1' essere.

Proseguendo nel nostro eammino, merita di essere rilevata 
quest'altra affermazione del mio contradditore:

Si prende atto che, per una parte della metapsichica, voi signori sentite 
il bisogno di una interpretazione puramente biologiea. cio<- € coerente » con 
le cose del Uos, vale a dire della vita, e non della morte.

Poco piu oltre egli osserva che gli « spiritisti t’anno un poco 
di eammino insieme » agli oppositori. Tali frasi hanno un signi- 
ficato occulto molto importante, poichd con esse si vorrebbe 
insinuare che col semplice fatto di dover percorrere un buon 
tratto di strada in compagnia degli avversarii, gli spiritisti com- 
promettono seriamente le loro conclusion! spiritualiste, visto che 
se una parte dei fenonieni medianici £ spiegabile con ipotesi 
naturalistiche, si 6 indotti logicamente a concludcre che debba 
spiegarsi in tal guisa anche l’altra parte. Questo il significato oc
culto delle osservazioni in esam e; senonch£ anche in questa 
circostanza il mio contradditore t  vittima di un grande equivoco, 
giacche e precisamente l’opposto che si dovrebbe asserire: e cioe 
che sono i propugnatori delle teorie naturalistiche i quali, am- 
mettendo l'esistenza di facolta supernormali subcoscienti —  fa- 
coltd essenziahnente spirituali, perckc inesplicabili con le leggi biolo- 
gicke — si trovano a dover percorrere un lungo tratto di strada 
in compagnia degli spiritisti; dimodoche se fossero logici, si tro- 
verebbero infallantemente condotti a rinunciare alle loro teorie 
divenute insostenibili. L'argomento e teoricamente importantis- 
simo ; per cui mi accingo a svilupparlo convenientemente.

Quando gli oppositori dell’ ipotesi spiritica, costretti dal- 
l'evidenza dei fatti. non solo ammettono l’ esistenza nell’ uomo 
di facolta supernormali subcoscienti, ma, percomodita della loro 
ipotesi, esiendono la potenzialita delle medesime fino a renderle 
onniscienti, essi non si avvedono che con ci6 concorrono effi- 
cacemente a dimostrare l'esistenza e la sopravvivenza dell'anima 
da un altro punto di vista: quello dell’Animismo, il quale non 
6 che il complemento necessario dello Spiritismo : e lo e fino 
al punto che, senza l'Animismo, lo Spiritismo mancherebbe di 
base. Infatti, se la sopravvivenza dello spirito umano e un fatto 
reale. allora dovranno necessariamente esistere nella subcoscienza 
umana, alio stato latente. le facolta di senso spirituali proprie
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all’csistenza spirituale, visto che le medesime von polrebbero venir 
create dal nulla ail' istante della morte. Ne consegue che se non 
si pervenisse a provare che tali facolta esistono preformate nella 
subcoscienza umana, all ora non potrebbe neanche provarsi l'e- 
sistenza di uno spirito sopravvivente alia morte del corpo. In 
pari tempo, se le facolta in discorso esistono realmente, allora 
dovrebbero emergere a sprazzi fugaci in qualrhe contingenza 
funzionale dell’ organismo corporeo ; per esempio, quando le 
funzioni della vita di relazione si trovino, in tutto o in parte, 
temporaneamente abolite: come ncl sonno fisiologieo, in quello 
sonnambolico e ipnotico, nonche nell’estasi. nel coma o al- 
1’ istante preagonico; vale a dire, ogni qual rolta lo spirito si trom 
in condisioni di parziale emancipazione dai vincoli della materia. 
O rbene: tutto ci6 si realizza nella pratica: il che vale a eon- 
validare indirettamente e mirabilmente I' ipotesi spiritica. Risulta 
pertanto dimostrato che solo per ausilio dei fenomeni Animici 
si perviene a conseguire la controprova nccessaria onde conva- 
lidare le prove della sopravvivenza dello'spirito umano quali si 
desumono dai fenomeni medianici. Questa la verita palese e in- 
contestabile in ordine al signifieato dclle manifestazioni Animiehe, 
di cui gli oppositori vorrebbero ingenuamente valersi ai danni 
dell’ ipotesi spiritica. Ed essi, eosi comportandosi, non solo ea- 
dono in un errore inconcepibile, ma non si accorgono che col 
semplice fatto di riconoseere I’esistenza dei fenomeni Animici, 
si mettono in aperta contraddizione con le leggi della biologia, 
senza aver modo di cavarsi d’ impaccio, ammenoche essi non n- 
conoscano I’esistenza e la sopravvivenza dell' anima. Tutto cio pel 
fatto che la biologia e la morfologia dimostrano in guisa certa 
e inconfutabile che le facolta sensorie dell’organismo umano 
non sono e non possono essere che il prodotto specializzato 
dell’attivitk mulfipla e perSistente delle leggi biologiche nel corso 
infinito dei scco li: e tali leggi biologiche, modellatrici dell' or- 
ganismo umano, in virtu delle quali si pervenne a edificare su. 
basi saldissime la teoria dell’evoluzione, si denominano le leggi 
della « selezione naturale », della « sopravvivenza del piu adatto » 
e dell’ « influenza dell'ambiente ». Orbene : le facolta supervor- 
mail subcoscienti si dimostrano assolutamente indipendenti da qual- 
siasi legge biologica. Di dove dunque provengono ? Perche esi
stono inoperose, alio stato latente, nelle subcoscienze umane ? 
Perch6 emergono a sprazzi fugaci solo allorquando i sensi del 
corpo sono totalmente o parzialmente aboliti ? Tutto cio non
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dimostra forse the tali facolta supernormali, di tanto superior} 
alle normali, non sono destinate a funzionare durante l'esistenza 
terrena perche risultano le facolta sensorie dell'esistenza spiri- 
tuale, in attesa di emergere e di funzionare in ambiente spiri
tuals. dopo la crisi della morte ? Io mi domando talvolta come 
mai possano esistere delle mentalita incapaci di afferrare una 
verita tanto palese: ma. in ogni modo, giova ricordare agli 
oppositori che in questo caso 1' onus probandi spetta ai negatori 
della sopravvivenza dell’ anima, non gia agli assertori; poichfe 
e ad essi che compete dimostrare di dove provengano, sulia 
scorta delle Itggi btologiihe, le facolta supernormali esistenti nella 
subcoscienza umana: compito ch'essi non perverranno mai ad 
assolvere se intendono mantenersi nell’ ambito delle discipline 
biologiche : il che signified che la loro causa e perduta. e che lo 
dovranno riconoscere immancabilmente, presto o tardi.

Le osservazioni esposte valgono altresi a dimostrare quanto 
sia gratuita ed assurda la solita accusa che gli avversari lan- 
ciano alio spiritismo in genere. che, cio£, esso sia una religione, 
non gia una scienza: e il dottor Mackenzie non vuole essere 
da meno degli altri, poiche conclude il suo articolo con l’ac- 
cusa in discorso: e, tra 1'altro, osserva:

Se invece si vuole dare alio spiritismo un contenuto religioso, allora 
esso vale quanto una qualsiasi religione, cioe nioltissimo per il sentimento 
e nulla di tutto per la scienza

Gia si comprende che coloro i quali vogliono dare alle ri- 
cerche metapsichiche un contenuto religioso sono gli spiritisti, 
laddove invece gli avversarii intendono fame una scienza. Os- 
servo in proposito che non vi e accusa degli oppositori la quale 
eserciti di piu la mia pazienza che questa insistente ripetizione 
di una loro idea fissa. £ vero, lo spiritismo e preso in senso 
religioso da una moltitudine rispettabilissima di anime semplici, 
ma cid non significa ch’esso sia una religione, bensi che le 
conclusioni rigorosamente sperimentali con cui per esso si ar- 
riva alia dimostrazione dell'esistenza e sopravvivenza dello spi- 
rito umano, hanno virtu di confortare molte anime attanagliate 
dal dubbio, le quali piu non si sentono di credere in base a un 
atto di fede ; ma lo spiritismo in quanto e indagine sperimen- 
tale, non ha nulla di comune con le conseguenze, moralmente 
grandi, delle sue teorie; e gli avversarii lo sanno, giacch£ non 
possono ignorare che al di sopra di questa moltitudine di adepti
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in cui prevale ilsentimento, esiste una numerosa coortc di sperimen- 
tatori adusati ai metodi scientifici, uomini di scienza essi stessi.m 
cui prevale la fredda ragione, e i quali indagano i fatti all’unico 
scopo di ricercare la Verity per la Verity. Ne consegue che se co- 
storo finiscono per aderire, l’uno dopo l'altro, all’ipotesi spiri- 
tica, ci6  non significa che siano divenuti dei mistici, bensi che 
si sono convinti sperimentalmente come 1'ipotesi stessa sia 
I’unica capace di spiegare complessivamente la fenomenologia 
indagata: e questa e scienza. Ne il Myers, ne l’Hodgson, n£ il 
Barrett, ne la Verrall, ne il Lodge, ne lo Zollner, ne il Du Prel, 
ne l’Aksakof, ne il Boutleroff, nfc l’Hyslop, n£ il Flammarion, 
ne il Lombroso, n£ il Brofferio, ne lo scrivente avevano ten- 
denze mistiche, ed anzi quasi tutti professavano convinzioni 
positiviste-materialiste. £  stata l’eloquenza irresistibile dei fatti,’ 
e sopratutto la constatazione imponente della convergenza mi- 
rabile di tutte le prove verso la dimostrazione dell’esistenza e 
sopravvivenza dell'anima, che li trasse a concludere definitiva- 
mente in favore dell’ipotesi spiritica. Ne deriva che tali conclu
sion  sono rigorosamente scientifiche, alia guisa di quelle pro- 
pugnate dagli oppositori, con la differenza che questi ultimi 
fondano le loro induzioni e le loro deduzioni su gruppi isolati 
di fenomeni, giammai sulla totality dei medesim i: laddove le 
induzioni e le deduzioni di coloro che propugnano 1’ipotesi spi
ritica risultano saldissimamente radicate sulla totality delle ma- 
nifestazioni medianiche, Animiche e Spiritiche. Ripeto pertanto 
per la millesima volta che 1’ipotesi spiritica e un’ipotesi scien- 
tifica, e che coloro i quali lo contestano, dimostrano di posse- 
dere un’imperfettissima conoscenza del quesito che pretendono 
discutere.

* *

E con questo sono giunto al termine del mio doloroso Cal- 
vario di polemista per forza. Di tutte le argomentazioni che mi 
aveva opposte il dottor Mackenzie, non una sola e rimasta in 
p ie d i; e siccome non ebbi a durare molta fatica per conseguire 
lo  scopo, ci6  dimostra che avevo ragione quando nel mio ar- 
ticolo incriminato paragonai le argomentazioni degli avversarii 
a  « castellucci di carta che basta un soffio a mandare in ro- 
vina ».

Rimane da formulare qualehe considerazione generica in-
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torno alia fede positivista-materialista del mio contradditore 
Egli scrive:

Se la ipotesi che lo spirilista mi richiede di fare, per quanto ardita, 
fosse « coerente » con tutto il resto del mio poco sapere faticosamente acqui- 
sito, direi subito: ben venga. Ma essa non £ affatto coerente cosi: essa pre
sume da me l'accettazione di qualche cosa di cnorme, rispetto alia biologia 
nota: l'accettazione Ji una sopravvivenza, di una tma dopo la vita, cioe dopo 
la fine, dopo il cessare di ciA che noi chiamiamo vita.

In base al paragrafo citato si direbbe che il dottor Macken
zie ritenga che la fede nella sopravvivenza dell’anitna sia una 
speciality degli spiritisti. Rammento pertanto al mio contraddi
tore che l’umanita intera cbbe sempre l’analoga fede, o meglio, 
l’analoga intuizione, e che coloro che la pensano come lui fu- 
rono sempre nel mondo un’infima minoranza del tutto trascu- 
rabile. Il che £ molto importante *dal punto di vista psicolo- 
gico, poiche un tal fatt© dimostra che la credenza nella so
pravvivenza dell'anima partecipa della natura degli istinti, e gli 
istinti non ingannano mai. Da un altro punto di vista, rammento 
al dottor Mackenzie che la sua affermazione materialista non e 
e non pu6  essere che una pura sua opinione personale: vale a 
dire, un puro atto di fede negativa; giacchb egli sa benissimo 
che le scienze biologiche, fisiologiche e psicologiche sono im- 
potenti a risolvere il grande quesito, e che tutte le prove ne
gative che possono accumularsi in sostegno di una simile opi
nione, sono completamente neutralizzate e sgominate non ap- 
pena sorga sull’orizzonte scientifico una prima prova affermativa 
che loro contrasti; poiche nel campo scientifico, come nelle 
contingenze della vita, sono le prove affermative che contano, 
giammai le negative, le quali al cospetto delle prove affermative 
si rivelano subito conciliabilissime con le presunte rivali. Ora 
le prove affermative convergenti come a centro verso la dirno- 
strazione dell’esistenza e sopravvivenza dell’anima, sommano a 
una quarantina nel solo campo delle ricerche metapsichiche. 
Spiegherb tra breve perche gli oppositori aventi il tempera- 
mento del dottor Mackenzie non pervengano ad assimilarle: 
ma prima tornery utile illustrare con un parallelo storico la na
tura della lotta che si sta odiernamente combattendo tra ma- 
terialisti e spiritualisti.

Nel periodo pre-Colombiano si era dibattuta accanitamente 
la questione dell'esistenza degli antipodi abitati. Vi erano po-
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chi « intuitivi » i quali sostenevano tenacemente che gli anti- 
podi erano abitati; e vi era Timmensa maggioranza dei ben 
pensanti i quali consideravano i loro avversarii come dei poveri 
squilibrati, privi di senso comune, e si limitavano sprezzante- 
mente ad opporre un’uniea obbiezione avente in apparenza va- 
lore risolutivo, poiche consisteva nell’osservare che se gli an- 
tipodi erano abitati, allora gli uomini dovevano deambulare 
capovolti. Non pareva formidabile e inconfutabile tale obbie
zione ?

Ma gli « intuitivi » non se ne sconcertavano, e rispon- 
devano screnamente che le possibility della natura erano infinite. 
O rbene: i fatti diedero ragione agli « intuitivi », e torto ai ben 
pensanti; o, per meglio dire, venne provato che avevano en- 
trambi ragione dal loro punto di vista, ma che ne g li uni ne g li 
altri avevano mai pensato che le loro opinioni potessero conciliarsi 
sul terreno dei fatti. Questo il parallelo storico che a me parve 
interessante rievocare in rapporto aH’odiemo dibattito tra ma- 
terialisti e spiritualisti ; giacche da esso puo trarsi un insegna- 
mento eloquente ; ed h che tra gli attuali contendenti non e 
lontano il giorno in cui si realizzery la medesima forma ina- 
spettata di conciliazione ; in virtu della quale i materialisti do- 
vranno finalmente riconoscere che se avevano ragione quando 
opponevano alle teorie spiritualiste il fatto innegabile dell’esi- 
stenza di un parallelismo tra i fenomeni del pensiero e le fun- 
zioni del cervello, essi per6  avevano torto in quanto pensavano 
che tale obbiezione fosse inconcilia bile con le teorie spiritua
liste ; laddove in realty il gran fatto dell’esistenza e sopravvi- 
venza deH’anima e conciliabilissimo con la presunta prova in 
contrario da loro addotta, nella guisa medesima in cui l’esistenza 
degli antipodi abitati 6 conciliabilissima col fatto — in appa
renza impossibile — che gli uomini possono deambulare capo
volti senza sospettarlo.

Questa la grande conciliazione che indubbiamente ci riserva 
l’avvenire per merito esclusivo delle ricerche metapsichiche. Se- 
nonche per gli odierni rappresentanti della tesi materialista, i 
quali abbiano il temperamento del dottor Mackenzie, del pro- 
fessore Richet e del professore Morselli — tutte personality emi- 
nenti ch’ io stimo ed apprezzo altamente — non vi k spcranza 
che possano ammettere la possibility di una conciliazione di tal 
natura; e ci6  per le ragioni da me discusse in un articolo pub- 
blicato recentemente in questa rivista, e intitolato: « Psicologia
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delle Convinzioni (1) ragioni alle quali ora aggiungo il parere di 
un insigne fisiologo degli Stati Uniti, il prof. William Thomson, 
presidejite (lell'Accademia delle scienze di NTew-York. il quale 
cosi si esprinie nell’opera « Brain and Personality »:

i
Quando un uomo ha varcato la media ety, qualsiasi cambiamento radi- 

cale d’opinioni contrarie a quelle che si vennero organizzando lentamente 
nel suo cervello. risulta quasi un' impossibility fisiologica. Onde porlo in grado 
di assimilare opinioni nuove, bisognerebbe rifornirlo*di un altro cenello.

Proprio e o s i; e il fatto £ a tutti famigliare nel cainpo della 
fisiologia e della psicologia. Ma il corollario curioso e inevita- 
hile di tale earatteristica psicofisiologica della mentality umana, 
consiste in questo : che coloro i quali si trovano in condizioni 
simili di obnubilazione completa delle vie cerebrali in causa di 
preconcetti saldamente organizzati, vivono nelFillusione di pos- 
sedere integro il proprio discernimento ; e in conseguenza, muo- 
vono agli altri l'addebito di essere vittime di preconcetti mi- 
stici. Stando le cose in questi termini non £ il caso d’insistere 
nel voler convincere chi non pu6  comprendere. Mi affretto 
nondimeno ad aggiungere che se £ vero che uomini di scienza 
eminenti si trovano in condizioni analoghe di obnubilazione 
psichica, ci6  non impedisce che ai medesimi debba tributarsi 
inalterata la nostra ammirazione e la riconoscenza nostra per 
ci6  che hanno compiuto a vantaggio del sapere e del pro- 
gresso um ano; giacch6  i loro meriti non risultano per nulla 
menomati da una condizione psicologica inerente alia costitu- 
zione anatomica deH’organo del pensiero.

E rnesto Bozzano .

A PROPOSITO DI “ NOTE POLEMICHE,,

Avendo, a titolo di deferente amicizia. comunicato preventivaruente 
copia delle precedenti « Note » al Dott. W. Mackenzie, egli cosi ci scriveva :

III.mo Signor Direttore,
t

Mille grazie per il cortese invio delle bozze dell’ articolo 
Bozzano. A tale articolo risponderei volentieri subito: ma ormai (I)

(I) Vciii f.M t e Pm ira. anno 1922. pag. 2.12 f  sng.



non ne ho piu il tempo, anche perche debbo recarmi. com' Ella 
sa, fra pochf giorni a Varsavia per il Congresso Metapsichico 
Internazionale. Le manderb dunque la mia breve replica all'ami- 
co Bozzano per il fascicolo prossimo, s' Ella me lo consente. 
Spero, intanto, ch'egli non si adontera se persisto a chiamarlo 
am ico!

In attesa consenta qui una parola « per fatto personale », 
che non trover^ posto nella mia replica. Io soffrirb forsc, non 
dico di no, di « obnubilazione completa delle vie cerebrali». 
Ma fra i miei malanni credo per fermo di non avere la "im pos
sibility quasi fisiologica di accogliere un qualsiasi cambiamento 
radicate d’opinioni», etc. La « media eta» era purtroppo gi& suo- 
nata per me, allorquando accolsi quel po' po' di « cambiamento 
d’opinioni» che mi fece accettare addirittura... la «metapsichi- 
ca ». E senza disturbare affatto 1'ottimo Prol. Thomson di New 
York per un rifomimento di cervello, potei pubblicamcnte af- 
fermare cose che, pochi anni prima. mi avrebbero fatto accap- 
ponir la pelle al solo sentirle nominare... Tantoche da parecchi 
degli altri « obnubilati » mi sento dare del « mistico »!

E dal loro punto di vista, essi non hanno torto del tu tto : 
il che per6  fa torto assai all'amico Bozzano. Il quale, conosren- 
domi da tanti anni, non dovrebbe del pari parlare della mia 
« fede positivista-materialista ». Qui — mi scusi l'egregio con- 
traddittore — la « obnubilazione » mi pare tutta sua. Saro, pub 
darsi, « positivista » : ma quanto poi a « materialista »... lasciamo 
andare! Non combatto forse, da vent’anni di tempo, contro la 
concezione fisico-chimica degli organismi ? E non sono stato forse 
all' avanguardia delle battaglie di alcuni anni or sono per gli 
« animali pensanti », con grave scandalo accademico ? Ed i miei 
libri non sono forse tanto imbevuti di elementi spirituals da far 
piacere perfino ai teosofi ? ? Comincio a credere che la irrita- 
zione del Bozzano provenga proprio dal fatto che io non mi possa 
riconoscere spiritista, sebbene mi si debba evidentemente rico- 
noscere « spiritualista » ed idealista inveterato...

Ma basta per oggi. « A buon rendcre », come si suol d ire : 
con rinnovati ringraziamenti, e cordiali saluti dal Suo devotis- 
simo

A PRQl*t)S [TO I>t « NOTH I’OI.KM ICIfK » 239

Genova, 6 agosto 192J.

W .  M a c k e n z i e .
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Informato. a sua volia. della lettera Mackenzie il nostro Ernesto Boz- 
zano. collaboratore ordinario della Kivista. si dichiarava pronto a confutare le 
nuove argomentazioni « poiche questa volta » — sono sue earole — « mi pro- 
po:,go di essere l'ultimo a interloquire ». E proseguiva:

Ma non e per questo che Le scrivo, caro Direttore. Con la pre
sente mi rivolgo invece al mio contradditore invitandolo a volersi 
spiegare chiaramente in merito alle proprie convinzioni circa 
l’esistenza e la sopravvivenza dell'anima. L'odierna scuola po- 
sitivista si suddivide in numerosi gruppi con denominazioni 
diverse, i membri dei quali respingono tutti con orrore l’ap- 
pellativo di « scuole materialiste », per quanto concordino tutti 
net negare I'csislcnza e la sopravvivenza delPani/na. Ignoro a quale 
di tali gruppi appartenga il dottor Mackenzie, ma so di certa 
scienza ch’egli, a sua volta, nega recisamente l’esistenza e la so
pravvivenza dell'anima : cio che del resto risulta evidentissimo 
dal brano del suo articolo da me riportato e confutato. Padro- 
nissimo il dottor Mackenzie di pensare con la propria testa, 
nonch& di compiacersi intimamente della propria 1’utura estin- 
zione : ma siccome nella chiusa della sua lettera egli si professa 
« spiritualista » — parola che potrebbe ingenerare equivoci nella 
mente dei lettori — sarebbe altamente desiderabile ch’egli chia- 
risse ulteriormente il suo pensiero in proposito.

Distinti saluti dal Suo
K. Bozzano.

Per conto nostro ci auguriamo rhe la polemica. nata sotto amichevoli 
auspici, si svolga nellambito di una serena disanima. cost da approfondire 
sempre piii i vitali problemi che tanto ci interessano, senza perdere di vista 
le ragioni ideali da cui prese le inosse e che ci associano nella ricerca di 
fronte a piit radicali negazioni.

La D ikezione.

Il c rite rio  di ogni verita.
Sei sono i modi tutti del vero; e il primo dei fatti interiori; il secondo 

della percezione dei sensi: il terzo della ragione. o sia dei principi universal 
apodittici: il quarto della dimostrazione : il quinto dell'autoritA; il sesto del- 
l'abito e considera la veritft complessivamente. cioe tutta quella onde si com- 
pone la sapienza e la scienza. l'arte e l'opinione.

Francesco Patrizio
(ljues/. prripl).
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L'opera di Tommaso Campanella : De sensu re rum el magia, 
importantissima hella storia della filosofia italiana, interessa gran- 
demcnte i nostri studi, dei quali costituisce, specie se collegata 
alle altre opere del pensatore stilese, una rozza ma potenle an- 
ticipazione.

Ne pubblichiamo, in seguito, un eapitolo nella redazione 
italiana incdita (1). In esso l’Autore svolge un aspetto della tesi 
fondamcntale del libro, cio6  che tutti gli elementi della materia 
vivono, sentono e influiscono, non solo fisicamente, ma vital- 
mente suH’uomo e possono essere daH’uomo influenzati. Nel 
caso di Campanella non si deve, dunque, parlare soltanto di 
pandinamismo. ma di panvitalismo e in un certo senso anche 
di panpsichismo.

Occorre avvertire che i lettori delle opere campanelliane, se 
vogliono veramente comprendere il loro autore, non debbono 
fermarsi alia lettera dcllc opere stesse, scritte rozzamente e oscu- 
ramente, ma debbono penetrarne l’intimo spirito, chiarirle alia 
luce del pensiero moderno, il quale deve la maggior precisione 
e definitezza delle sue teorie e dei suoi dati, a una lenta elabo- 
razione di tre secoli, iniziata da pochissimi gloriosi autori, tra 
i quali non ultimo Campanella.

Nel caso specifico del eapitolo che qui si riproduce, per la 
teoria dell 'aria che si infd (2 ) delle cose presenti e future e te co

rn unica a tioi, prego i lettori di riferirsi alle monografie di Er- 1

(1) Di <jue«ta redazione italiana inedua uscirft proasimamente un’edtzione critica. da me 
rurata. presso l’editore Laterza.

(2; Eepressionr caratteriatica cbe riassume in s6 il duptice valore dei termini: tnformarst, 
tmpr<gnar$i.

4
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nesto Bozzano, specie a quelle dedicate ai fenomeni premoni- 
tori, psicometrici, telepatici e telestesici.

Da codesta teoria dell'« aria che si infa delle cose presenti 
e future » alia teoria dell’etere, tdcettacolo conservatore e pro- 
pagatore della vita psichica, la differenza £ assai meno grande 
di quanto possa a tutta prima sembrare (1).

A. Bk i’Er s .

L ’ a r i a  i n f a r s i  d e l l e  c o s e  p r e s e x t i  e  f u t u r e  e  c o m u n i c a r l e

IX S O G N 'O  A  N'OI E C O M E  N O I S E N T IR E  (2).

P u r  l 'u o m o  in  s o g n o  p a r t e c ip a  a lia  c o n o s c e n z a  d e H 'a r ia  r e s p ir a t a .  il c h e  

v ig i la n d o  n o n  s e n t e ,  p e rc h ft s ta  la  m e n te  c o n  lo  s p ir i t o  d e d it a  a lii  m o ti m a g -  

g io r i  d e l le  c o s e  c h e  v e d e  e  t o c c a  e  n e g o z ia ;  m a  in  s o n n o  tu tto  lo  s p ir i t o  s ta  

n e lla  te s ta ,  m> p e n s a  a d  a lt r o  c h e  a  r ifa r s i  e  a c q u e t a r s i  d e l le  p a s s io n i  c h e  

i l  g io r n o ,  o  v ig i la n d o ,  h a  s e n t i t o ,  o n d e  fu  d im in u it o  e  s c e m o .  P e r i  o g n i  p a s 

s io n  d e b o le  c h e  in  a r ia  s i fa , g l i  s i c o m u n ic a ,  e t  e g l i .  n o n  e s s e n d o  a s tr a t to  

a d  a ltr o ,  le  s e n t e .  Q u iu c i  ft c h e  in  s o g n o  v e d e m o  m o lte  c o s e  c h e  n o n  

s o n o ,  d a g li  u m o r i  e  v a p o r i  e  a ffe t t i in t r in s e c i  m o v e r s i  in  n o i. p e r c h ft , c o m e  

m o s t r a i  n e l l 'o p u s c o lo  De insomniis e  a l t r o v e  n e l p r o p r io  lu o g o .  i s o g n i  n a- 

s c o n o  o  d a g l i  a ffe t t i e  c a u s e  in te r n e , o  d a  m o ti r im a s t i  d a l g i o r n o  in  e s s o  

s p ir i t o ,  o  d a  D io , o  d a l le  i n t e l l i g e n z e ; m a  m o lt i  n e  s o n o  c h e  a l l 'a r ia  b is o g n a  

d a r li ,  c o m e  s t a n o tte .  v e n e n d o  u n  a m ic o  c h e  m a i c i  p e n s a v o ,  m e  lo  s o g n o  e  la  

m a tt in a  m e  lo  v e g g o  a  la  p o r ta ,  e  g l i  a lt r i  d l  a v a n t i  n o n  m i v i e n e  in  s o g n o ,  

nft p o i. E  s e  il f ig l io  h a  d a  e s s e r e  u c c i s o ,  la  m a d r e  in  s o g n o  a n t iv e d e  s p e s s o ;  

e  a v e n d o  d a  fa r  c o s a  c h e  n o n  s p e r o ,  io  s p e s s o  I 'a n t iv e g g o .  D u n q u e  b is o g n a  

d ir e  c h e  f a c e n d o s i  tu tte  le  c o s e  n o s tr e  in  a r ia  e l la  s 'in f o n d i  d i q u e l  c h e  h a  

d a  e s s e r e ,  c o m e  n o i d a lla  p r o m e s s a  e  d a l c o n s i g l i o  s a p p ia m o  q u e l  c h e  h a  d a  

s e g u i r e ; e  c o s l  l 'a r ia  in s p ir a t a  a  n o i c e  l o  m a n ife s t a .  P e r 6 . s i  t r o v a  c h e  li t i-  

m o r o s i  o  g l i  a m o r o s i  a m ic i  s o g n a n o  s p e s s o  v e r ity ,  e , o g n u n o ,  d e l le  c o s e  d e l-  

l ’a r te  s u a , s o g n a  b e n e ,  e  li m e la n c o n ic i  d 'o g n i  c o s a  h a n  s a g a c e  s o g n o .  C h i  

t e m e  o  a m a , s e m p r e  p e n s a  a  q u e l la  c o s a ; p e r 6  d o r m e n d o ,  o g n i  m o t o  a l-  

q u a n t o  c o n s im i le  c h e  s i  fa  n e l l 'a n im o  g l i  s v e g l i a  q u e l  c h ’ft in t o r n o .  P e r  q u e -  

s t o ,  s ' i o  p e n s o  a  q u a lc h e  c o s a  e  a l c u n o  m i d i c e : « T i  v o g l i o  d a r  u n a  n u o v a  », 

s u b i t o  c r e d o  c h e  s i a  n u o v a  d i q u e l  c h ’ io  p e n s o ,  la o n d e  g l i  a m a n ti e  t im e n ti 

s ’ in g a n n a n o .  c h e  p ig l ia n o  s p e s s o  u n a  c o s a  p e r  I 'a lt r a ,  o  a s c e n d e n d o  v a p o r i  

n e r i  o  a c r i  a l  c e r e b r o  g l i  p a r e  d i v e d e r e  c o s a  te tr a  c h e  g l i  m in a c c i ,  o  d i fa r  

g u e r r a  c o l  n e m ic o  o  d i f u g g ir e ,  p e r c h ft  lo  s p i r i t o  f u g g e  q u e l  v a p o r e  e  lo  

c o m b a t t e ,  e  s p e s s o  g l i  p a r  n u o ta r e  o  v o la r e  q u a n d o  s o p r a  v a p o r i  m o ll i  o  

te n u i  l o  s p ir i t o  s ' a l z a : m a  q u a n d o  v ie n e  d i fu o r i  la  p a s s io n e ,  q u e s t i  ta li b e n  

la  s e n t o n o  p e r c h ft  ft v e r a .

C o s i  C i c e r o n e  e  M a s s im o  V a l e r i o  s c r i v o n o  d i d u e  c o m p a g n i  a l io g g ia t i  

in  u n a  ta v e r n a ,  c h e  il ta v e r n a r o  a n d a n d o  v id e  in  s o g n o  q u e l lo  c h e  g l i  d o  ll)

ll)  Per magginre illustration? del pensiero campaneltiano in merito ai noatri studi. vedi 
i.uct * Ombra, anno p. 2*1 e $ei;g.

(2) Vedi nel nostro Epilog Ma^no. (Not* di Catnpanellai.



PAG1NF. 1)1 SAMF.NZA AN'TICA 2 4 3

m a n d a v a  a iu to ,  e  le v a t o s i ,  n o n  c r e d e n d o  a l s o g n o .  to rn A  a  d o r m ir e ,  e  s u b it o

10 v id e  c h e  il t a v e r n a r o  l’ u c c id e v a .  e  si s v e g l iA ,  nA c r e d e t t e  a l s o g n o ;  te r z o  

s ’ a d d o r m lo . e  v id e  l 'a m ic o  c h e  lo  p r e g a v a  c h e  il v e n d ic a s s e ,  m o s t r a n d o li  c o m e

11 t a v e r n a r o  l ’a v e v a  n a s c o s t o  in  u n  c a r r o  d i le ta m e  p e r  p o r t a r lo  f u o r  d e l la  

c ittA  a  s o t t e r r a r e .  I’ o i  le v a t o  la  m a tt in a  e  n o n  t r o v a n d o  l 'a m ic o ,  v id e  il c a r r o  

d i le ta m e , a n d 6  a g l i  u f f ic ia l i  e  s c o p e r s e r o  e  t r o v a r o  il m o r t o  e  p u n ir o  il r e o .

M a  d i q u e s t i  e s e m p i  io  a s s a i  n e  v id i .  D u n q u e  A v e r i s s i m o  c h e  l 'a r ia  af- 

fe t ta  d i q u e l la  p a s s io n e ,  s e n d o  s e r e n a .  n o n  d is t u r b a t a  d a  v e n t i  e  p i o g g e .  b e n  

c o m u n ic a  l i  m o ti c o m ’e l l a  li r i c e v e .  C o s i  s p e s s o  c o s e  in s o l i t e  v e d o  in  s o g n o ,  

e  la  m a tt in a  s i  v e r i f ic a n o ,  p e r c h e  c h i  n e g o z ia  d i f a r le ,  p e r  p a r o le  e  p e r  a tti 

c o m u n i c a  a l l ’a r ia  s e r e n a  e  q u e l la  a  n o i,  e  ta n to  p ib  q u a n d o  c i  p e n s ia m o  

P e rA  c h i  m a n e g g ia  u n  n e g o z i o  o  u n ’a r te ,  p iii f a c i lm e n t e  r i c e v e  le  p a s s io n i  

a e r e e  c h e  d i q u e l lo  s i f a n n o ; o n d e  i p r in c ip i  le  c a r e s t i e  e  le  g u e r r e  a n t iv e g -  

g o n o ,  li  m a r in a r i  le  te m p e s t e ,  li  s c o l a r i  le  m in a c c ie  d e l  m a e s t r o .  U n  a m ic o  

m io  e  d e l  v in o ,  m e z z o  v ig i la n t e  s o g n A  c h e  s i s p a r g e v a  i l  v i n o  lo n t a n o  c e n t o  

p a s s i ; a n d A  e  tr o v A  la  b o t t e  a p e r t a  e  i l  v in o  in  te r r a ,  tu t t o  a  s e i  o r e  d i 

n o t te .  D o n  L e l i o  O r s i n o  s i s o g n A  c h e  u n  p a g g i o  d a  lu i  a m a t o  c a s c a v a  d a  

c a v a l lo ,  s i  r ig a v a  la  i a c c i a  d i s a n g u e  e  m o r ia ,  e  p o i il d i  s e g u e n t e  d is s e  a  

q u e l  p a g g i o  c h e  c a v a l c a s s e  a v v e d u t a m e n t e  ( c h 'e r a n o  in  v ia g g io ) ;  n o n  d i m e n o  

c a s c A , s i r ig A  la  f a c c i a  e  m o r l  n e l m e d e s im o  m o d o  c h e  i l  p r e v id e .  D e l  c h e  n o n  

s i  p u A  d ir e  c o m e  l’a r ia  s a p e s s e  q u e l  c h e  o r d in a t o  d a  D io  e r a ,  s e  n o n  c h e  o  g l i  

A n g e l i  o  i D e m o n ii  c h e  l ’a v e v a n o  d a  fa r o  a v v i s a r o  in  s o g n o .  o  l 'a r ia  s t e s s a ,  

p o i c h ’e s s o  l 'a m a v a  t a n t o ; c h e  s e  b e n e  n o n  fu  n e g o z ia t o ,  a l t r e  f ia tc  u o m in i  

f u r o n o  c o s i  u c c i s i ; e  tu tte  q u e l le  p a s s io n i  r e s t in o  s o p i t e  n e l l ’a n a ,  c o m e  in  

n o i q u a n d o  n o n  c i  p e n s ia m o , m a  a  c h i  p e n s a  q u e l le  s i c o m u n ic a n o  e  le  p a r e  

v e d e r e  n e l l a  c o s a  a m a ta , e  p e r A  s p e s s o  s i  v e d o n o  c o n  b u g ia .  e  r a r o  c o n  v e 

r ity .  M a q u i s i p u A  d ir e  a n c o  c h e  tu tte  c o s e  f u tu r e  s o n o  n e l l e  c a u s e  lo r o ,  

c o m e  la  m o r te  d i c h i  c o r r e  a l  p r e c ip iz io  n o n  v i s t o  e  in  q u e l  c o r s o  n o t o  a  

c h i  d a  a lto  il v e d e  c o r r e r e ; e  c o s i  le  s t e l le ,  d a l le  q u a l i  tu tt i c a lo r i  e  m o ti  e  

p a s s io n i  q u i  b a s s o - s i fa n n o , o r d in a n o  q u e l lo  c h e  h a  d a  e s s e r e  s e c o n d o  la  

l e g g e  im p o s t a  a  l o r o ; e t  e s s e  s c a ld a n d o  e  m u o v e n d o  f e c e r o  c h e  il g io v a n e  

s ' i n v a g h i s s e  d e l  c a v a lc a r e  e  i l  c a v a l l o  s i  f a s t id ia s s e  e  lo  g e t t a s s e ,  a  t e m p o  

d e l  fa s t id io ,  in  q u e l  lu o g o  d i p ie tr e ,  n o t o  p e r  la  m is u r a  d e l  v i a g g i o ,  e  d i  ta n ta  

e  ta l p a s s io n e  c h e  in s in o  a  q u e l  lu o g o  e  t e m p o  d o v e v a  m o s t r a r  q u e l l ’e f f e t to .  

E  p e r c h A  o g n i  c o s a  c h e  h a  d a  e s s e r e  s i p r e p a r A  n e l le  c a u s e  d a  c h e  fu  il 

m o n d o  fin  m o  (1), e  s e m p r e  s i  c a m in a  a  q u e l la .  e  o g n i  c a u s a  a n t e c e d e n t e  A 

c a u s a  o  c o n c a u s a  o  s e g n o  d e l la  c o n s e g u e n t e  e  d e l la  c o e t a n e a ,  c o m e  in  Me- 
ta/isica m o s t r a i ,  s i p u A  d ir e  c h e  l 'e f f e t t o  p r o s s im o  s ia  n e l l a r i a  n o t o  in  c u i  

q u e l  c a ld o  e  s t im o lo  d i c o r r e r e  e  d i s d e g n a r s i  e  d i  c a d e r  in s ie m e  d o v e v a n  

fa r s i,  ch A  n o n  s o l o  li  p r e p a r a m e n t i  u m a n i d e g l i  u c c is o r i ,  m a  i p r e p a r a m e n t i  

d e l le  a l t r e  c a u s e  in  a r ia  s i fa n n o  e  c o n o s c o n o .

A r i s t o t i le ,  s t u p it o  d i q u e s t o ,  d o p o  a v e r  n e g a t o  c h e  D io  m a n d i s o g n i ,  

p e rc h A  li m a n d a r ia  a  s a v i i  e  b u o n i e  n o n  a  v e c c h i a r e l l e ,  d i c e  c h e  q u e s t i  s o n o  

fa tt i d a l la  n a t u r a , p e r c h A  la  n a t u r a  A s a p ie n t e  e  d e m o n ia ,  e  c o s i  A f o r z a  c h e  

c o n c e d a  s e n s o  a l l 'a r ia ,  p o ic h A  a lt r a  n a tu r a  n o n  e n t r a  a  c o m u n ic a r e  in  s o g n o .  

M a  c h e  D io  m a n d i e  g l i  A n g e l i .  a l t r o v e  io  d im o s t r a i ,  e  c h e  q u e s t o  a r g o -  (I)

(I) Fine ad ora.
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m e n to  d ’A r i s t o t i l e  n a s c e  d a l v e d e r e  c h e  D io  p o c o  c u r a  d i q u e s t a  s u a  sa - 

p ie n z a  c h e  in n a n z i  a  D io  d s t o l t i z i a ;  m a  a  G iu s e p p e  e  D a n ie le  e  ta n t i,  

m a n d d  s o g n i  ta li  c h e  n e  a r ia ,  n d  A n g e l o  s e n z a  r iv e la z io n e  d iv in a  p o t e v a n o  

in t e n a e r l i  e  p r e d ir e .  M a  c h e  n e H 'a r ia  le  f u tu r e  c o s e  s i  p r e s e n t i s c o n o ,  m il le  

is to r ie  n 'a b b ia m o , c h d  a  t e m p o  d i g u e r r a  s i  s o n o  v is t i  u o m in i  g u e r r e g g i a r  in  

a r ia  e  s 'd  in t e s o  s t r e p i t o  d ’ a r m e , d i c e  P l in io  e  i l  l ib r o  d e ' M a c c a b e i ; e  d i 

G iu s e p p e ,  c a v a l l i  a r m a ti e  u o m in i  c o n  lo r i c h e  e  la n c ie  f ig u r a t i  in  a r ia  s c r i -  

v o n o  e s s e r s i  v is t i  n e l la  e s p u g n a z io n e  d i G e r o s o l im a  m o lt o  i n n a n z i ; e  s p e s s o  

in  R o m a  s e g n i  v a r i i ,  e  n e t m o n d o  n u o v o  p o c o  p r im a  c h e  v i  a n d a s s e r o  li 

S p a g n u o l i ,  p e r c h d  o g n i  p r e p a r a m e n t o  n e l s e n s o  c o m u n e  d e l l 'a r ia  d n o t o , e t  

e s s a  s ' im p r e n d e  d i q u e l le  f o r m e  s i m i l i ; c o m e  n o i,  q u a n d o  d o r m im o , f ig u r e  d i 

n e m ic i  a r m a ti e  d i s e r p i  e  d ’a l t r e  c o s e  v e d e m o ,  r i s v e g l i a t i  in  n o i  d a l la  p a s-  

s i o n e  li m o d  s o p id  d i c o s e  ta li .  C o s i  p o t e m o  d ir e  c h e  l 'a r ia  s o g n i  e  f ig u r i  

q u e l  c h e  h a  d a  e s s e r e  p o ic h 'd  s p ir i t o  c o m u n e .  M a  g l i  A n g e l i  e  D e m o n ii  g r a n  

p a r te  d e g l i  s t r a o r d in a r i i  m o d  in  a r ia  m o s t r a r e ,  a l t r o v e  fu  d e t t o .  c h e  q u i  n o n  

d lu o g o .

T. C a m p a n e l l a .

T. Campanella.

D i q u in d ic i  a n n i T o m m a s o  C a m p a n e l la  c o m in c id  a  d u b it a r e  d e lle  f ila -  

s t r o c c h e  p e r ip a t e t ic h e  c h e  g l ' i n s e g n a v a n o  i s u o i  fra ti. L e s s e  e  c o m p a r d  in -  

s i e m e  i c h io s a t o r i  d ’ A r is t o t e le ,  d i P la to n e , d i G a le n o ,  d i P lin io , i lib r i  d e g l i  

s t o i c i  e d  i T e le s i a n i ,  e  « g l i  c o n f r o n t 6  » a l s u o  d i r e *  c o l  l ib r o  m a g n o  d e lla  

n a tu r a , o n d e  r i le v a s s e  q u e l  c h e  le  c o p ie  a v e v a n o  d i s i m ig l ia n t e  c o n  l ’a u to - 

g r a f o  ». A n c o r  g io v a n is s im o  s 'a c c o r g e v a  d e l le  p e s s im e  p r a t ic h e  e  m o d i in tr o -  

d o tt i  n e l f i l o s o f a r e ; p e r  lo  c h e  d e t t 6  il l ib r o  s u o  c i r c a  V /ttvesiigasione r ip r o -  

v a n d o  i m e to d i  d e l le  s c u o le  e  s t a t u e n d o  in  fra  l ’a lt r e  c o s e  c h e  « la  d e f in iz io n e  

d s o lt a n t o  in iz io  d ’ in s e g n a m e n t o  e d  e p i l o g o  d i s c ie n z a  d a  e s p o r s i  a l t r u i ; 

q u in d i  c h e  e l la  d f in e ,  n o n  g ia  p r in c ip io  d i c o g n i z i o n e  ». A l  c h e  a g g i u n g e v a  

« i l ib r i  lo g i c i  d ’ A r i s t o t e l e  e s s e r e  p iu t t o s t o  lib r i  g r a m m a d c a l i ,  a v v e g n a c h d  

n o n  i s c o p r o n o  in  n u lla  la  n a tu r a  d e l la  d im o s t r a z io n e ,  e  la  s u a  m e t a f is ic a  e s 

s e r e  u n a  s e m p l ic e  n o m e n c la t u r a .  N o n  d o v e r e  p o i il f i lo s o f o ,  c o m e  g l i  s t o ic i  

f a n n o ,  c o m in c ia r e  d a l l ’ in t e r p r e t a z io n e  d e l  n o m e , b e n s l  d e l l ' in q u is iz io n e  d e l la  

c o s a  ».

A  ta li p r e c e t t i  m e t o d ic i  s 'a c c o m p a g n a n o  q u e ll i  c h e  e s p o s e  n e l  l i b r o : 

Dell'opere ptoprie e della diritta maniera di studiare, O p in d  c h e  d u e  f o s s e r o  i 

m e to d i ,  o ,  a  m e g l i o  d ir e ,  d u e  le  a p p l ic a z io n i  d e l m e t o d o  n a tu r a le ,  l 'u n a  n e lla  

v i a  in v e n t iv a ,  e  l ’a l t r a  n e l la  r a g io n a t r ic e ,  la  q u a le  s e c o n d a  a p p l ic a z io n e  p u d  

d o m a n d a r s i  p iu  p r o p r ia m e n t e  m e t o d o  d o t t r in a le .  « Q u e s t o  p r e s u p p o n e  la  s t o -  

r ia  d e l  p r o p r io  s o g g e t t o  e  d e d u c e  le  c o n s e g u c n z e  c o n  e s a t t o  c o n c a t e n a m e n t o  

e  o r d in a t a  b r e v it y .  A l  m e t o d o  i n v e n t iv o  a p p a r t ie n e  in d a g a r e  la  s t o r ia  d e l  

s o g g e t t o .  e  v a  p e r  m o d o  a n a l i t ic o  n o n  p r e s u p p o n e n d o  n u lla ,  s a l v o  i m a s s im i 

u n iv e r s a l i .  P r im a  o p e r a  n e l f i lo s a f a r e  d p e r ta n to  c o m p o r r e  la  s t o r ia  d e i fa t t i  

n o n  p a r z ia le ,  m a  c o m p le t a  a l  p o s s ib i le  ».
T. Mamiani.
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DOCUMENTAZIONE

Riproduciamo la seguente lettera la quale viene in appog- 
gio ad un fatto riferito dal Dottor A. Vecchio e da noi pub- 
blicato nel 1911 (1). Esso fu riportato, tre anni dopo, dalla Scena 
lllustrata e da quest’ultimo periodico lo apprese il firmatario.

La lettera, oltre che. una ulteriore, indiretta conferma della 
documentazione, porta nuovi, se pure minimi, particolari che 
valgono sempre piu ad illustrarla.

Kapoli, t6  lug/io 1933.
Hi.mo Signor Diret/ore,

C o n q u is t a t o  d a  p o c o  d a l la  fo r z a  i r r e s is t ib i le  c h e  s p a n d e  la  n u o v a  d o t- 

t r in a  s p i r i t i c a  c r e d o  d i o t t e m p e r a r e  a  u n  a lt o  d o v e r e  in v ia n d o le  d o c u m e n t a t e  

n o t iz ie  s u  d i u n  c a s o  v e r a m e n t e  s t r a o r d in a r io  d 'i d e n t i f i c a z i o n e  s p ir i t ic a .  S e  

tu tt i  f a c e s s e r o  c o s )  la  s u b l im e  d o t t r in a  d e l la  s o p r a v v i v e n z a  d iv e r r e b b e  a c- 

c e s s i b i le  a  tu tt i e  s a r e b b e  v o l g a r i z z a t a  p e r  le  m ig l ia ia  d i c a s i  c h e  o  p e r  in - 

d o le n z a  o  p e r  p a u r a  d i r i d i c o l o  v e n g o n o  t a c iu t i .

E c c o  d i c h e  s i tr a tta .

G io r n i  o r  s o n o  m i c a p it d  p e r  m a n o  il n u m e r o  d e l la  Scena lllustrata 
s0 giugno 1914 e  c o n  g r a n  s o r p r e s a  le s s i  q u a n t o  s e g u e :

Il D o t t .  V e c c h i o  A n s e l m o  r i f e r iv a  in  u n a  c o n f e r e n z a  te n u ta  a  N e w - Y o r k  

a i c o l l e g h i  d e l l ’ A s s o c i a z i o n e  I ta l ia n a  c h e  n e l l a  s e d u t a  m e d ia n ic a  d e l  26 S e t -  

t e m b r e  19 11  te n u t a  a  N e w - Y o r k  s i  e r a  m a n ife s t a t a  u n a  e n t ity  s p ir i t ic a  c h e  

d i c h ia r b  e s s e r s i  c h ia m a t a  in  v i t a  C a s i l lo  A n t o n i o  d a  T e r z i g n o  e  d ’e s s e r  d e - 

c e d u t o  p e r  p u g n a la t a  a l l ’a d d o m e  n e l l ’ O s p e d a le  d e i P e l l e g r i n i  in  N a p o li  il 

g i o r n o  s t e s s o  d e l  s u o  r ic o v e r o ,  c i o i  il 29 N o v e m b r e  1906. C o n s a c r a t e  ta li  n o 

t iz ie  in  u n  p r o c e s s o  v e r b a le ,  i l  D o t t .  V e c c h i o  n e l l 'i s t e s s a  s e r a  s c r i s s e  a l ia  D i-  

r e z i o n e  d e l l 'O s p e d a le  d e i  P e l le g r in i .  E d  e c c o  la  r i s p o s t a  p e r v e n u t a  d o p o  u n  

m e s e . 1

(1) Vedi; fate* t Ombra, 1911, pa*»g. 1-5.
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« N a p o li ,  1 5  O t t o b r e  1 9 1 1 .

111.m o S ig .  D o l t .  V e c c h i o  A n s e lm o .

2203 F ir s t  A v e - c o r  103 th . S t .  N e w - Y o r k .

In  r is c o n t r o  a l ia  S u a  le t t e r s  d e l  26 S e t t e m b r e  u . s .  le  c o m u n i c o  c h e d a l  

R e g i s t r o  d i  r i c e z i o n e  d e l  1906, i l  26 N o v e m b r e  r is u lt a  i s c r i t t o  C a s i l l o  A n t o n i o  

d i C r e s c e n z o ,  d a  T e r z i g n o .  p e r  a v e r  r ip o r t a t o  f e r i t a  d a  p u n t a  e  t a g l i o  a l b o r d o  

c o s t a l e  s i n is t r o  ( l in e a  e m i c la v i c o la r e )  lu n g a  4 c e n t im e t r i ,  p e n e t r a n t e  in  c a v i t y  

c o n  l e s i o n e  d e l l o  s t o m a c o .  d e l  c o lo n  t r a s v e r s o ,  d e l  te n u e  e  d e l la  c i s t i f e l le a  

c o n  g r a v e  e m o r r a g ia  e  p e r i t o n i t e  i n  a t t o .

D e t t e  l e s i o n i  f u r o n o  d a l c h i r u r g c  d i g u a r d ia  P r o f e s s o r  N in n i, g iu d i-  

c a t e  g u a r ib i l i  o l t r e  il 10 " g i o r n o  c o n  p e r i c o l o  im m in e n t e  d i v i t a .  11 f a t to  

a v v e n n e  a  T e r z i g n o .  L ’ in fe r m o  v e n n e  o p e r a t o ,  a p p e n a  g iu n t o .  d i la p a r a t o m ia .  

s u t u r a  d e l l o  s t o m a c o ,  d e l l ' in t e s t in o  e  d e l la  c i s t i f e l le a .  z a f f o a l l a  m i c k u l i t z  d a l 

P r o f .  N in n i ,  e d  a l le  o r e  16  d e l lo  s t e s s o  g i o r n o  d e l la  s u a  r i c e z i o n e  c e s s b  d i 

v i v e r e .

C o n  o s s e r v a n z a .
II R e t t o r e  

Mexgoni (1)

C o m e  s i  v e d e ,  m e n o  u n a  p i c c o l a  in e s a t t e z z a  d i d a t a  —  lo  s p ir i t o  a v e n d o  

d ic h ia r a t o  c h e  i l  d e c e s s o  a v v e n n e  i l  29 N o v e m b r e  1906 m e n tr e  d a i r e g is t r i  

d e l l 'O s p e d a l e  r i s u l t b  e s s e r e  a v v e n u t o  il 26 N o v e m b r e  19 0 6  —  t u t t o  r is u lt a  

e s a t t i s s im o :  m a  a l le  n o t iz ie  p u b b lic a t e  d a l la  Serna Ittustrata io  s o n o  in  c o n -  

d iz io n e  d i a g g i u n g e r n e  a lt r e  c o m p le t a n t e n t e  in e d it e

L i g a t o  d a  v e c c h i a  erl a f f e t t u o s a  a m ic iz ia  a l C a v .  M a r io  M e n g o n i .  m i 

v e n n e  v a g h e z z a  d i d o m a n d a r g l i  piCi m in u z io s i  p a r t ic o la r i  s u l fa tto  v e r a m e n t e  

s t r a n o . e  il m io  a m ic o ,  c o n fe r m a n d o m i tu tte  le  n o t iz ie  p u b b lic a t e  d a lla  Srena 
///ustrata, m i d i c e v a  t e s t u a lm e n t e  c o s i :

N o n  a p p e n a  r i c e v u t a  la  l e t t e r s  d e l  D o t t .  V e c c h i o  la  b u tta i  s u l la  s c r i-  

v a n ia  n o n  c r e d e n d o  n e  a g l i  s p ir i t i  n£ a l le  lo r o  p r e te s e  c o m u n ic a z io n i  e  s e m - 

b r a n d o m i r i d i c o l o  e c o m o d a r m i p e r  r is p o n d e r e  a  s im ili  s c i o c c h e z z e .  P e r 6  n o n  

p o t e v o  l ib e r a r m i d a  u n a  v o c e  in t im a  c h e  m 'is p ir a v a  d i c o n s u l t a r e  i r e g is t r i .  

D o p o  a lc u n i  g i o r n i  f e c i  r i c e r c h e  d e l la  le t t e r a  e  m i c o lp i  la  c i r c o s t a n z a  c h e  

i l  D o t t .  V e c c h i o  d o m a n d a v a  s e  e f f e t t iv a m e n t e  u n  C a v a l i e r  M e n g o n i e r a  Ret- 
tore d e i  P e l le g r in i ,  a v e n d o  lo  s p ir i t o  m a n i f e s t a t o s i  d ic h ia r a t o  c h e  p e r  m a g g io r i  

c h ia r im e n t i  s u l  s u o  c o n t o  p o t e v a n o  r i v o l g e r s i  a l  C a v .  M e n g o n i R e t t o r e  d e i  

P e l le g r in i .

O r a  6 d a  n o t a r e  c h e  s o l o  c h i  h a  a v u t o  r a p p o r t i  c o n  q u e s t o  P i o  L u o g o  

p u b  s a p e r e  c h e  iv i  e s is t e  u n  Rettore. p e r c h b  t a le  q u a l i f ic a  a  c h i  d i r i g e  e  s o -  

p r a in t e n d e  a  tu tt e  le  f u n z io n i  a m m in is t r a t iv e  d e i  d iv e r s i  r e p a r t i  e  in d ip e n -  

d e n t e m e n t e  d a l la  D i r e z i o n e  s a n it a r ia ,  <> e s c lu s i v a m e n t e  d e l l 'O s p e d a l e  d e i  

P e l le g r in i  e  d i  n e s s u n  a lt r o  O s p e d a le .  C i b  m i d e c i s e  —  a g g i u n g e v a  il C a 

v a l ie r  M e n g o n i —  a c o n t r o l l a r e  i r e g is t r i  d e l t e m p o  d a  c u i  r ile v a i c o n  s tu -  

p o r e  l 'e s a t t e z z a  d e i fa tti r i f e r i t i .  C ib  c h e  s c o s s e  p r o fo n d a m e n t e  le  m ie  c o n -  

v i n z i o n i  n e g a t iv e  in  m a te r ia  d i m a m f e s t a z io n i  s p ir i t ic h e .

(Il Per errore venne stanipato Mingeni. core il nome del I’rol. Ninni venne Morpido 
io Minni.
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L'importanza del caso non ha bisogno di rilievi; il Cav. Mcngoni oc- 
cupa tuttavia la rarica impartante di Rfttore e pub essere sempre intervi- 
stato. lo ho reputato mio dovere riferire il faito alia S. V. perche, se lo crede 
meritevole. possa fame oggetto di pubblicazione net suo autorevole perio- 
dico Luce e Onibra con le note illustrative del caso.

Mi creda con osservanza

Sulle case in/estate e su/ fenomeni telecmeltci presentati da una ragazza 
di 15 annt, Giovanna P., riferisce ampiamente con la citazione di numerose 
testimonianze oc ulari, il Barone dott. von Schrenck-Notzing nei fascicoli di 
maggio e giugno di Psychische Studien.

Giovanna P., di condizione domestica, nativa di Graz, di padre ignoto, 
rest6 orfana della madre a 9  anni. Raccolta da una piccola proprietaria di 
Lieserhofen in Carinzia, fu trattata in modo inumano e si sottrasse alle se- 
vizie riparando presso certa signora Grud che l‘accolse per carit&.

I'u appunto nella casa di questa signora che’si osservarono nel gennaio 
del 1922 i primi fenomeni d'infestazione: spostamenti e sollevamenti di sedie e 
tavoli sino a trenta centimetri dal suolo, moto pendolare di uno specchio ap- 
peso ad una parete, colpi battuti sui muri e sui tnobili, apparizione di luci 
sia di giorno che di notte.

I fenomeni aumentarono d’intensiti e provocarono danni rilevanti a 
causa della rottura di numerose stovjglie di vetro e porcellana e grave di- 
sturbo per i forti rumori notturni, cosicche la ragazza fu allontanata, dalla 
casa.

Sembra che i detti fenomeni si svolgessero in condizioni tali da potersi 
escludere senz’altro il sospetto di manovre fraudolenti da parte di Giovanna P .; 
alle manifestazioni assistettero fino a sei testimoni contemporaneamente.

I n fatto degno di nota sarebbe il seguente: una volta la ragazza dormi 
in altra casa posta ad un chilometro di distanza deH'abituale domicilio ed in 
questo fu udito alle cinque del mattino, da tutti coloro che vi abitavano, un 
fortissimo colpo. fnterrogata in proposito la Giovanna P._dichia_rb che ap- 
punto. in queirora_si era svegliata ed aveva pensato con gioia alia prossima 
partenza e alle cose di sua propriety che doveva asportare dalla camera e 
che si era poi tosto riaddormentata.

Entratacome domestica presso una famiglia di Villach. si ripeterono nella 
nuova dimora i consueti fenomeni d'infestazione: spostamento di mobili ed 
anche di piccoli oggetti che descrivevano curiose traiettorie e colpi battuti sulle
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pareti. A1 contrario, nella casa precedenteinente abitata cessrt ogni mani- 
festazione.

Ritornata la Giovanna P. nel suo paese. avendo dovuto lasciare il ser- 
vizio a causa dei fenomeni stessi, non sempre esenti da danni alle suppel- 
lettili. la casa dove si rec6 ad abitare apparve tosto infestata nel modo con- 
sueto. Di piu durante una seduta organizzata nell'ospedale di Lieserhofen con 
la nota modality della catena intorno al tavolo e controllo della media, si eb- 
bero nella stanza molti spostamcnti di oggetti nonche apporti- sul tavolo 
stesso.

In seguito Giovanna P. entrb come domestica in casa di uno studioso 
di fenomeni metapsichici, il capitano Kojelnik, abitante a Hraunau sull'Inn. 
11 Kojelnik riferi minutamente i fenomeni che si manifestarono nella sua casa 
a mezzo della medianitct di Giovanna P. nel numero di dicembre 1922 della 
Rivista inglese « Psychic Science ».

Dalla primavera all'autunno del 1922 Giovanna P. visse a Londra nella 
casa della signora Barbara Makenzie: anche cola si ripeterono i consueti fe
nomeni di infestazione, ai quali fu sopra accennato. Essi sono descritti in un 
articolo pubblicato nel numero di gennaio u. s. di « Psychic Science ». No- 
tevole la constatazione, piCi volte ripetuta, che i fenomeni divcnivano pi£j 
intensi aH'inizio_.del novilunio raggiungendo la massima intensity durante il 
plenilunio.|

L’interesse dell'articolo dello Schrenk-Notzing non consiste tanto nella 
fenomenologia esposta, comune a ntoltissimi altri casi (sullc case infestate 
esiste una letteratura forse anche troppo vasta). quanto nella ripetizione co- 
stante. e, direi quasi, metodica dei fenomeni in luoghi diversi.

C. A i.zona.

I cani vejjgenti.
A proposito della tradizione che certi animali possano. in talune circo- 

stanze, vedeie oltre i limiti della visione umana e percepire qualche feno- 
meno della \ita trascendentale. faculty che troverebbe un parailelismo, fra 
altro, nella ipersensibiliti olfattiva dei cani, vogliamo ricordare i versi con i 
quali Omero, or sono venticinque secoli. descriveva l’apparizione di Minerva 
ad Ulisse. Eccoli nella bella traduzione del Pindemonte:

/.'arniigera D ea .................................................
Scese da! cielo, e somiglian/e in vista 
A bella, e grande, e dr" piu bei lavon ■
Femmina esperta. si lerma alia porta 
Del padiglion di contra, e a I'lisse apparve.
Telemaro non videta : che a lutti
A'on si mostran g/i Ida!. Videta il podie.
l i  i maslini la vtdero, che a lei
Won abbaiar, ma del cortile nel tondo
Treptdi si celaro e guaiolanti.

Caratteristico il contegno dei cani alia vista del fantasma, contegno che 
trova un riscontro impressionante in odierne constatazioni analoghe.

X.
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La ('ommissione governativa incaricata di esaminare i libri di testo per 
le scuole elementari ha pubblicato reccntemente una relazione che contiene 
giudizi severissiini sul complesso delle opere presentate. II difetto piii parti- 
colarmente deplorato dalla ('ommissione ft quello della « miseria morale di 
tanti compilatori, 1’assenza in essi di ogni dircttiva spirituale ». Crediamo do- 
veroso riprodurre questa pagina della relazione:

« Si possono fare gustose osservazioni sulla fortuna dei personaggi sto- 
rici presso gli autori di questi corsi elementari. In generale, si da molto 
maggiore importanza ai personaggi conosciuti tradizionalmente per un singolo 
episodio di valore. o. magari. per un motto ardito o arguto, che non alle 
grandi figure ricche di contenuto spirituale che costituiscono le pietre mi- 
liari della storia. Questa sorte ft toccata perfino a Gcsii Cristo : al quale quasi 
tutti i test! che abbiamo letto non dedicano maggior numero di pagine e 
maggior calore di rievocazione di quelli dcdicati a Pier Capponi o a Masa- 
niello; e anche in quei libri ove alia figura di Cristo si dedica piii di un 
semplice cenno, se ne parla quasi semprc senza poesia, senza intendere 
quanti elementi suggestivi per l'anima infantile siano in questa grande luce 
di bontft che ringiovanisce il mondo, senza riuscirc a cogliere con delica- 
tezza di tocco quelle dolci parole cosi vicine agli umili e quindi ai bambini, 
che sono nolle pagine del Vangelo. Si direbbe che gli autori di questi ma- 
nuali si curino, innanzi tutto. di dare ai piccoli lettori esempi di forza e.
magari, esempi di sapienza, ma vogliano lasciare in disparte gli esempi piii 
puri e alti di quclla grande forza sociale che ft la bontft. Le stesse osserva
zioni si potrebbero ripetere per San Francesco: in nessun testo manca una 
accurata descrizione delle feroci pazzie di Nerone o di Caligola ; ma solo 
forse in un testo su dieci si trova un accenno a San Francesco, e in nes- 
suna si trova un tentativo di avvicinare aH’anima dei faciulli la sempli- 
citft tutta infantile del Cantico delle Creature. Osservazioni in qualche
modo analoghe si potrebbero fare per le figure del nostro Risorgimento: 
la figura di Mazzini, la quale, se offre minor copia di particolari militar-
mente eroici, soverchia, per6, tutte le altre per la sua universality mo
rale, ft sempre lasciata in seconds linea: ne si potrebbe dire, a giustificazione 
di questo sistematico errore di prospettiva. che i ragazzi non siano in grado 
di intender le teorie dei filosofi: che Io spirito a cui si informano i  doveri 
delCuomo ft capace dl penetrare e di commuovere i cuori dei bambini piii dei 
racconti di stragi e di violenzc ».

Cosl la relazione della Commissione. Si tratta di cose che noi ripetiamo 
da anni: ma non ci dispiace di vcderle, finalmente. stampate anche in un 
documento. se non ufficiale, ufficioso.

La Redazione.
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M. Vetterling: The Illuminate of Gorlitz or J. Bohme’s (1).

E un monumentale volume di oltre 1500 pagine in grande formato nel 
quale I'opera del famoso mistico tedesco (cosi poco noto agli studiosi it£- 
liani) e esaminata da tutli i punti di vista della filosofia e della scienza moderna. 
Per ciascuna delle fondamentali question! del pensiero e della vita umana, 
l’A, dopo aver esposto i concetti di Hohme, riassume con molta dottrina, i 
dati del pensiero moderno che possono illustrare il sistema dell' Illuminato 
di Gbrlitz, che appare aver precorso molti dei principi attualmente dominanti. 
L’opera ts divisa in sedici parti, le quali trattano, oltre che dei fondamentali 
temi mistico-metafisici dell'opera bohemiana. i seguenti argomenti: creazione, 
vitalismo, rnagia, filosofia, simbolica, antropologia, linguistica, religione, al- 
dila, teologia. terapeutica, sociologia. sessualismo.

Kileviamo con piacere che I’A. ha latto larga parte alia Ricerca Psichica, 
della quale illustra, in sintesi, tutti gli aspetti, dando prova di conoscenze 
precise e aggiornate. Con non minore piacere rileviamo che nella citazione 
di autori e di esperienze l'A., contrariamente al solito vezzo degli stranieri, 
fa larghissima parte all' Italia, in merito alia quale, per quanto concerne i 
periodici. gli £ stata fonte esclusiva il nostro Luce e Ombra.

Ricorreri fra un anno il tricentenario della morte di Hohme : il libro 
del Vetterling costituisce un ottimo auspicio per la solenne ricorrenza.

G. Costa: Di Id dalla Vita (2).

Pud essere utile, innanzi tutto, avvertire che I'autore ha scritto altre 
opere, cosi intitolate : Metallnrgia:; La nostra flotta m ililare; La nostra flotta 
nel r p ij;  I*e Dreadnought del mondo; Ca/daie marine. Si trat'a dunque di un 
ingegnere abituato agli argomenti tecnici. Ammiratore di Einstein, egli ap- 
pone come sottotitolo al presente volume le parole : La relation a della morte. 
le quali rivelano programma e tesi che non si allontanano dalle nostre opi
nion!. Potremmo anche compiacerci del fatto di trovare un inatteso alleato 
nel Relativismo einsteiniano, se non che un einsteiniano coerente potrebbe 
capovolgere i termini e parlarci anche di una « relativity della vita », cid che 
complicherebbe metafisicamente il problema...

L'opera del Costa e divisa in quattro parti, la prima delle quali <* de- 1

(1) Leipzig. 1̂ 22. 
(i?) Torino.
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dicata a fatti * transcendenti •> di cui egli stesso £ stato il protagonista. Rias- 
sumiamo brevemente. Siamo ai tempi in cui l’A. si preparava agli esami di li- 
cenza liceale. In una sera afosa di giugno egli si abbandona al sonno stanchis- 
simo, lasciando accesa la lampada a petrolio, la quale, forse per un movimento 
delle braccia del dormiente,cade fra il tavolino e il letto.senzaspegnersi mariem- 
piendo in breve la camera di una nube di gas irrespirabile. Ed ecco che il Costa 
ha la sensazione di trovarsi col suo solo « io » separato dal corpo, in mezzo 
alia stanza ; vuole, ma invano, sollevare la lampada, aprire la finestra ; pensa 
allora alia madre che riposa nella stanza accanto; la vede scendere dal letto 
correre alia finestra della propria camera, uscire dalla stanza, entrare nella 
camera di lui e destarlo. Si verified dunque questo fenomeno : pur gia- 
cendo inanimato sul letto. egli vide, attraverso le pareti, la madre compiere 
una serie di operazioni. L’A. ignorava allora tutto ci6 che si riferisce alio 
spiritismo.

Altro fatto. Anni or sono l'A. visitava il castello valdostano di Verres, 
nel quale, causa il maltempo, dovette pernottare. Destatosi durante la notte, 
egli scorge contro una parete una forma fosforescente di donna ; la insegue 
finche ha « 1’ impressione » che essa gli rivolga la parola, dicendogli fra 
l'altro: « lbleto, ho voluto vederti.... Vedrai presso la torre di Albenga I'ac- 
cenno di un tuo terrestre passato... ». E scompare.

Il nome di lbleto fa assumere all’ avventura dell’A. un pieno carattere 
romanzesco. lbleto di Challant, fondatore nel 1380 del Castello di Verrds 
campeggia nella vita del Conte Verde, Amedeo VI. Ecco, dunque, osserva 
l'A., a parte, o non, la realty obbiettiva dcllo spettro, un fatto innegabile : 
« sapevo, senza che alcuno me ne avesse parlato o lo avessi lelto. che nella 
torre di Albenga avrei potuto apprendere molte cose sulla vita di lbleto ». 
Recatosi ad Albenga, l’A. riesce, dopo varie vicende, a scoprire nella torre del 
marchese Del Carretto di Balestrino i documenti relativi alia famiglia Chal
lant, documenti i quali erano stati oggetto di secolari controversie e„. rapi- 
menti, e che, secondo l'A., « nessuno al mondo, eccettuato il marchese Del 
Carretto, poteva sapere e dirmi dove si trovavano ». Da tali carte il Conte 
desunse i dati biografici di lbleto nella cui vita sembra che rientrino le figure 
di due donne: Bianca di Savoia e Giacometta di Chatillon...

Dalle vicende esposte e da altri particolari che per brevita omettianv , 
si £ affacciata alia mente dell’A. 1' ipotesi di essere tutt’altro che estraneo 
alia passata vita dell'antico suddito del Conte Verde.

Dal punto di vista scientifico non siamo in grado di poter giudicare 
questo caso. Uno studioso critico potrebbe agevolmente ricorrere alle ipotesi 
della paramnesia o della psicometria. tanto piii che dal racconto non risulta 
chiaramente se e in quale misura il personaggio d’ lbleto fosse noto all’ A. 
prima della sua visita al vetusto castello. Quanto a noi, ci limitiamo a consta- 
tare che i casi sopra narrati valsero ad interessare l’A. alia ricerca psichica. 
E questo libro vuole essere appunto il primo atto del suo apostolato.

Dedicata la prima parte del volume all’esposizione del caso personale, 
l’A.passa alia seconda, nella quale tratta del « Mondo invisible », cio£ espone, 
in sintesi, la storia e lo stato attuale dello « Spiritismo ». Nella terza parte 
egli esamina le teorie che predominano ora nei vari campi scientifici (mate- 
matica. fisica. chimica, ecc.), mettendo in luce i punti di contattq che le nuove
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vie della scienza hanno con la ricerca psichica. £  questa. forse, la parte piii 
pregevole del volume, in quanto l'A., versato sull’argomento. dk un chiaro 
riassunto di dati di fatto. teorie e ipotesi. riassunto che pu6 essere utile a 
coloro che non coltivino e.r pro/esso le science.

Chiude l’opera una quarta parte dedicata al problema filosofico dell’ im
mortality. E l’A. conclude dichiarando di credere che « la morte non h la fine 
della nostra vita, ma 1’ inizio di quella immateriale dell’anima*. e di essere 
cenvinto, con 1’ Hume, che « data 1’ immortality dell’anima, la sua reincarna- 
zione £ la sola teoria che la filosofia possa accettare ». Terminiamo questa 
nostra esposizione dell’opera del Costa rilevandone quello che a mold lettori 
potry apparire un difetto: il contrasto fra le tre ultime parti e la prima. nella 
quale l’A. non ha saputo vincere la... tentazione di colorire letterariamente 
le sue avventure « trascendentali » facendo del suo libro quasi un romanzo e 
nello stesso tempo un’opera scientifico-filosofica: contrasto che rendery per- 
plessi non pochi lettori.

R. Guenon: L’Erreur Spirite (1).

L’A. (• sinceramente terrorizzato dalle « stragi », che lo spiritismo sta 
facendo, stragi, a suo parere. tutt’altro che metaforiche, perchy « lo spiriti- 
smo, pih di ogni altra cosa del genere, ha per risultato di squilibrare e al- 
terare. sensa nmedio, una quantity di disgraziati i quali. se non si fossero 
imbattuti in esso, avrebbero potuto continuare a vivere una vita normale ».

L’A. usa la cortesia di ammettere che i fenomeni medianici. in massima. 
sono veri: ma ritiene che possano essere spiegati assolutamente al di fuori 
dell’ipotesi spiritica. Questo volume di oltre quattrocento pagine in ottavo, 
compilato con evidenti finality polemiche, ha il grave torto di diffondersi, 
sino a diventare stucchevole, nel rilievo di tutte le elucubrazioni, e, diciamolo 
pure, delle ingenuity e assurdity sulla reincarnazione. suite condizioni della 
vita dopo la morte, ecc., mescolando quelle dello Spiritismo con quelle an- 
cor piii abbondanti della Teosofia.

L’A. abbia la bonty di ascoltare un nostro consiglio: non y con questi 
metodi che si critica un grande fatto storico, una nuova scienza la cui sfera 
oramai comprende i massimi esponenti di tutte le manifestazioni culturali. 
Con un simile metodo si riduce a una « sottise » (bonty sua) lo Spiritismo, 
ma anche tutte le manifestazioni del pensiero, specie le piii grandi. come la 
Religiqne, la Filosofia, la Scienza. Le stravaganze degli Alchimisti che co- 
stituirono lo spasso dei Guenon di quel tempo, furono. se cosi possiamo 
esprimerci. 1’inevilabile nebulosa dalla quale sorse la Chimica. Quanto alia 
Religione il Guenon dovry ben riconoscere che essa ha dato luogo a stra- 
nezze, a manie. ad aberrazioni, a pazzie ben piii numerose di quelle che il 
modesto spiritismo possa rimproverarsi. E ci risulta che la Religione sta 
troppo a cuore all’A. per credere che egli accetti di giudicarla con quel 
medesimo criterio di cui egli si vale per lo spiritismo. 1

(1)  Pans. Rivii-re. W2J.
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Santa Teresa: 11 libro della sna vita (]).

II grande fenomeno della santit& rientra nell'ordine della Ricerca Psichica 
non gi& perch£ si debba sistematicamente identificare il san/o col medium. 
ma in <|uanto la vita del primo fiorisce su quel terreno sovrannaturale 
del quale la fenomenologia medianica puo costituire uno st rumen to materiale 
di interpretazione. 11 medium t; raramente santo; ma il Santo f- quasi sempre 
medium.

Qualunque vita di Santo costituisre un quadro piii o meno complesso 
di fenomeni psichici sovranormali. trasfigurato pen') da elementi spiritual) e 
morali, che nella semplice medianitd o mancano addirittura o non presen- 
tano quel grado di volontarieti. di cosciente adesione dell’uomo al Principio 
lnvisibile che caratterizza la Santita.

Nessuna autobiografia, forse, piii che quella di S. Teresa, rivela il du- 
plice aspetto dal quale deve essere studiata la Santitd. Le estasi, gli stati di 
deliquio. i fenomeni fisici anormali e sovranormali si alternano con le piii 
sublimi e potenti manifestazioni della coscienza e della volontii per le quali 
la Santa partecip6 alia vita sociale con grandi opere di pensiero e di azione.

Raccomandiamo ai nostri lettori questa nuova versione integrale del- 
l'autobiografia di S. Teresa. 11 traduttore, Valentino Piccoli, ha assolto egre- 
giamente il compito di facilitare al lettore moderno la conoscenza del mi- 
stico capolavoro.

E. Wood: Concentrazione (2).

£ un corso pratico per lo sviluppo delle facolta mentali, tradotto dal- 
1’inglese da V. Benedetti. Vi si insegnano i van mezzi razionali e tecnici per 
svilupparc la facoltil deU’attenzionc, dell'inibizione, della meditazione, della 
volonta.

Nel primo capitolo si legge: « Desiderate aver successo nella vita e vo- 
lete acquistarc i mezzi per ottenerlo ? Dite a voi stesso: Voglio la ricchessa, 
roglto la fam a , voglio i l  potere . . .  Dite : lo  voglio. Non vi e nulla sulla terra . . .  
che possa impedirvelo. . .  Se quel che avete scelto sari cosa utile e buona, 
essa sar& vostra in un non lontano avvenire ». Nulla da ridire, se non questo: 
resta da dimostrare che la fama. la ricchezza, il potere siano cose utili e 
buone e se sia opportuno insegnare i metodi per concentrare verso di esse 
la volonta umana. Anche Cristo ha detto che la fede smuove le montagne, 
ma non ci ha insegnato l’esercizio della fede .per conquistar la ricchezza, 
la fama, il potere. Si potrebbe anche dire che (■  superfluo affaticarsi a inse- 
gnar la concentrazione della mente umana su cose intorno alle quali l’uma- 
nita, senza bisogno di maestri. gia per suo conto anche troppo concentrata.

Preziosa, dunque, l’operetta del Wood purch£ i segreti dell’allenamento

(1> Milano. Casa fcditnce a Milano „ (1923). 
f2) Roma. Signorelli. 1922*
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psichico che essa contiene siano applicati non a concentrare. ma a decen- 
trare la volontA da quelle cose non utili e non buone che sono la ricchezza. 
la fama. il potere. K non mancano. in realty, nel libretto anche i buoni 
consigli.

L. Keller: Le basi spirituali della Massoneria (1).

Delia versione italiana di quest'opera, premiata nel concorso indetto dalla 
massoneria tedesca era da tempo csaurita la prima edizione, pubblicata nel 
1915. Avendone gii parlato in tale occasione (v. Luce e Ombra, annata 1915, 
p. 285 e segg.), ci limitiamo oggi a rammentare la tesi svolta dall’A.. e cio£ 
che le dottrine e le tradizioni della Massoneria sono spiritualistc. L'opera e 
divisa nei seguenti sei capitoli: Origine e sviluppo dell'idea deH’Umanesimo; 
gli inizi della Gran Loggia d'lnghilterra e le idee fondamentali della Masso
neria; l'idea delH.mane.simo e le Religioni: la vita pubblica; la Massoneria 
e la cultura odierna; sguardo al passato e al futuro.

F. G. Bourgeat: Le Tarot (2).

E la quarta edizione riveduta e corretta di questo manualeche l'A dedica, 
in particolar modo. al significato e all'interpretazione del Tarocco italiano 
considerato, non dal punto di vista esoterico-simbolico, ma da quello delle 
discipline divinatorie. 11 volume corredato di tavole e di illustrazioni nel 
testo.

P. Choisnard: La Loi de Relation (3).

II titolo completo del volume 6 il seguente: La L oi de Relation et Per- 

rear scparatiste en science et en philosophie. Riferendosi alia dottrina relativi- 
stica che ha invaso ora il mondo della cultura, l'A. indica gli errori a cui 
pu6 dar luogo il sistema di interpretare le diverse fenomenologie alia luce del 
concetto separa/ista, cioe del relativismo assoluto. F.gli propugna, invece. il 
principio del relazionismo ; «quanto piii noi afferriamo le relasioni di una 
cosa, tanto piii la conosciamo». A tale proposito egli formula il criterio 
metodologico delle frequence com pa rate, che consentono il principio della 
relazione costante. base sufficiente per lo sviluppo fecondo dell indagine 
scientifica e speculative.

Bibliot. Intern, de Sciences Psychiques (4).

Richiainiamo l'attenzione dei lettori sulla importante collezione recen- 
temente iniziatasi sotto la direzione di Rene Sudre; RiWiothcque Internatio-

<1) Todi, Casa Ed. Atan&r. 192-L 
Paris, Chacornac. 1923.

(3) Paris. Chacornar. p»23.
14) Paris. ed. Payot
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rtalc de Science Psychique (Metapsychique et Parapsychologie), Tale collezione, 
co mprenderi opere divenute classiche nel campo della nostra ricerca (Bar
ret, James, Lodge. Ochorowicr, Morselli, Sidgwick. Hyslop, ecc.). Dei due 
volumi gii pubblicati (Crawford: La Mecanique psychique; Barret: An seuil 
de I'fnvisible) parleremo in uno dei prossimi fascicoli.

3° Congresso Intern, di Psicologia sperimentale (1).

Alle Memorie presentatc a questo Congresso e riassunte nello scorso 
fascicolo (pag-186e seg.) sono da aggiungere le seguenti: h abics DE Champ- 
VILLE: La Magnetisation dcs vegetaux. — J.ABI.ONSKI: La Vision paroptique et 
le Magnetism*. — I.ANCEI IN': Q uest fam e ? — Id. : S u r  un nouveau procede 
d'exploralion du Mystere de la Mort.

Ristampe delle opere di Kardec e Denis.

La Lihrairie des Sciences Psychiques ha ristampato in qucsti ultimi mesi 
le seguenti opere del Kardec: Le Livre des Mediums (56° migliaio); Quest- 
ce que le Spiriiisme (45®): Instruction pratique su r  les manifestations spirites 
(2® ed.). E del Denis: Apres la Mort (4d‘> niigl.): Dans C Invisible (16°). ]

E. Bozzano: Animali e manifcstazioni metapsichiche (2).

Per i lettori che desiderano rileggere a parte le dotte monografie di E. 
Bozzano, anche il recente saggio sugli Animali e le manifcstazioni metapsi- 
chiche 6 stato raccolto in volume.

A. Brlers.

L I B R I  IN D O N O

H. Vetterlin'G: The Illuminate of GSrlitz or J. Bohmes; life and philo
sophy (jllustrated). Leipzig, Brockhaus, toaa.

W. BARRETT: Au seuill de l'lnvisible. Paris, Payot, tgay. 7 fr. 50.
Ceux qui nous quittent (35® mille). Paris. DurviUe, tpig.
G. Costa : Di ]& dalla vita. Torino, Lattes, tgay. L. 10.
A. Rutot & M. Schaerer : Le Mt4canisnie de la Survie. Paris, Alcan, 

tgay. 6 fr.
A. Kardec.: Qu'est-ce que le Spiritisme? (45« mille). Paris, Libr. dcs Sc. 

Psych., igaa, 2 fr. 50- 1

(1) P»ris, Durville. 1923.
(2> Roma. Casa Ed. Luce e Otnbra 1023.. L- 6.
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A. Kardec : Le Livre des Mediums (5fif mille). Pans, Libr. ties Sc. Psych , 
t o i j .  6 fr.

A. Kardec : Instruction pratique sur les manifestations spirites (2e ed.). 
Paris. Lihr. des Sciences Psych., 1923. 2 fr. 50.

A. Kardec : Le Spiritisme a sa plus simple expression. Paris, Leymarie, s. 
a. 0 fr. 25.

L. DENIS: A pres la Mort (49** mille). Paris, Libr. des Sc. Psych., tgs j .  6 fr.
L. Denis: Dans l'lnvisible (16e mille). Paris, Libr. des Sc. Psych., 1032. 6 fr.
(i. Dei.ANNE - G. Bol.'RXIQtiEi.: Ecoutons les Morts. Paris, Durville (>923). 8 fr.
La Mort d’apres Camille Flammarion. Paris. Libr. des Sc. Psych., 1922. 0 fr. 75.
La Morte secondo (.'. Flammarion, trad. Zingaropoli, pref. Bozzano. Mapoli, 

Soc. Pd. Partenopea. L. 5 .
(». Gei.EY: Correspondances croisees. Paris, Durville, 1923.
P. Forthcny : La Romanesque et Glorieuse Aventure du Medium William 

Hope. Paris, Libr. des Sc. Psych., 1933. 2 fr.
Rapport pour l'exercice de 1922 de la Soci£t6 d'Etudes Psych, de Geneve. 

Geneve, Subnet 1923.
P. PADt'i.Ll: La Divinazione profetica attraverso i tempi. Lecco, Bartolossi, 

1923. L. 5.
L. Ke u .f.r : Le basi spiritual della Vlassoneiia e la vita pubblica. Todi, 

Atanor. 1923. L. 14.
S. T eresa : II Libro della sua vita, vers, integr. e pref. di V. Piccoli. Milano, 

Casa Ed. « Milano» (1923). L. 8.
Baghavad-Gita, trad, franyai.se Wilkins et Parraud. Paris, « Rhea », 1932. 6 fr.
SHORAL: Les Forces magiques, Etudes archeomfitriques. Paris. Durville, 

( >923), 6 fr.
S. BERNARD: La Reflation. Paris. * Rhea », 1933. 5 fr.
E. Wo o d : Concentrazione, corso pratico per lo sviluppo delle facolti men* 

tali, trad, dall'ingl. di V. Benedetti. Rona. Signorelli, 1922. L. 4.50.
A i.EHDON : I segreti della scienza del respiro. Roma, Casa Ed. Eclcttica, 1922. L. 3
Catalogue de la Bibliotheque de Spiritualisme moderne Budry. Paris (1923).
J. G. BouRGEAT: Le Tarot (4 '" ed. rev. et corr.). Paris, Chacornac, 1923 5 fr.
A. A i.C.ais : Napoleon et la Religion. Roma, Bilychnis, 1933. L. 7 .
V. CENTO: Religione e Morale nel pensiero di G. Gentile. Roma. Bilychnis 

1023. L. 5 .
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(I) A termine deli'art. 7 del o S atuto posso-io essere soci onorari: <m I.e personalitft henemente degli studi d ie  
formano lo sr.ipo della S >ciet;V b) I cornspon leuti ordinnri ileiri.snuito.
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IL SECONDO CONGRESSO INTERNAZIONALE

Varsaviii, da noi sollecitata e gentilmente favoritaci dal nostro illustre amico 
il Dr. William Mackenzie. dobbiamo anzitutto congratularci con lui per la sua 
nomina a Presidente effettivo del medesimo, cosa che, non solo onora alta- 
mente la persona, nia pub anche lusingare il nostro sentimento nazionale.

I lettori sanno rhe non siamo ottimisti, eche non ci aspettiamo dai con- 
gressi, in genere, la spiegazione del pudico mistero della vita e della morte, la 
quale, se un giorno verr&, ci sar& data dallo studio silenzioso e tenaee. perseguito 
nell'ornbra (ernnda dei nostri gabinetti mcdianici. Frattanto, perb, ben vengano 
i congressi, in quanto possono contribute ad affiatare. a stimolare gli stu- 
diosi; a eolmare le prolonde lacune che intercedono fra individuo e indivi- 
duo, fra ipotesi e ipotesi, fra esperienze cd esperienze.

Per quanto concerne la cronaca, ci siamo rivolti — per gentile me- 
diazionc dello stesso Dr. Mackenzie — al Dr. Wilhelm Neumann di Haden- 
lladen. che fu segretario del Congresso per la lingua tcdcsca. Si tratta di un di- 
stinto medico e psicologo, dotato di squisito senso critico, che si occupa delle 
nostre ricerche sopratulto in quanto toccano i problemi generali della vita. Egli 
denunzib, a suo tempo, i trucchi di coloro che — dopo la morte della si
gnora Moekel — facevano par/arc il famoso cane Hot/, e portb a Varsavia, 
per quanto riguarda i fcnc.meni supernormali, una buona dose di scetticismo: 
la sua adesione ci c quindi doppiamente preziosa. 11 Dr. Neumann attende ora 
ad alcuni lavoti relativi al Congresso, lavori che noi speriamo di poter pub- 
blicare, almeno in parte, a suo tempo. Diamo intanto al Dr. Neumann il ben- 
venuto fra i nostri collaborator! e lo ringraziamo per le notizie forniteci che, 
a titolo di cronaca, mettiamo in testa alia relazione Mackenzie, la quale verte 
specialmente sui risultati scientifici e morali.

II Dr. Mackenzie, il quale aveva preannunziato per il presente fascicolo 
una replica all'amico Gozzano, ci prega di scusarlo presso i lettori se — per
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aderirc alia nostra richiesta relativa at Congresso — non hapotuto mantenere la 
piomessa. Sari per un'altra volta; frattanto egli « si propone fin d'ora di voler ab- 
bandonare il to.-.o polemico » e rispondere indirettamente alle obbiczioni «in 
un articolo sostanziale, nel quale dari nuova veste al proprio pensiero, te- 
nendo conto di quelle conferme, ed in genere della ricca esperienza che gli 
furono fornite dalle sethite medianiche di Yarsavia, nonch6 dallo scambio 
di idee che pot£ farvi con molti altri studiosi della materia »

Precisamente a tale rjguardo dobbiamo ringraziare il Dr. Mackenzie di 
averci favorito una anticipazione circa le esperienze alle <|uali ha partecipato 
nella circosianza, e formulare l'augurio che le potenti medianiti di cui sem- 
bra ricca la nobile terra polacca. trovino esperti. spregiudicati e pazienti cul- 
tori, che le possano adeguatamente approfondire poich£ i fenomeni che se 
nc raccontano sono tali da permettere e giustificare le piii ardite ipotesi (1).

La Direzione.

CRONACA DEL CONQRESSO.

Il sccondo Congresso Internazionale di Metapsichica si £ 
riunito, sotto felicissimi auspici, a Yarsavia, dove ha svolto i 
proprii lavori dal 28 agosto al 5 settembrc del corrente anno. 
La sede di Varsavia era stata scelta, nel Congresso precedente, 
per due ragioni: una monetaria, ed una scientifica. La prima 
era connessa col cambio, allora bassissimo, della Polonia. La 
seconda riguardava il iatto che fra i Polacchi esistono numerosi 
soggetti dotati di facoltk medianiche: tanto che a Varsavia ri- 
siede da tempo quella fiorentissima Society di Studi Psichici, 
che ora ci fece signorilmente gli onori di casa. Si ritiene che 
i « medium » corrispondano, su per giu, agli « stregoni » ed 
alle « streghe » di altri tempi, e che le facolti medianiche siano 
probabilmente ereditarie. Ma, in altri tempi, stregoni e streghe 
venivano quasi ovunque inesorabilmente distrutti col fuoco: 
mentre la Polonia, profondamente tollerante sebbene cattolica, 
li lascib vivere e prosperare. Sta il fatto che nella sola Yar- 
savia si possono avere giornalmente « sedute » con soggetti sva- 
riati e potentissimi; ci6 che potemmo agevolmente constatare 
noi pure, in occasione del Congresso. (I)

(I) A tale proposito ci b grato rilevare(dalla relazione del Dr Schreuck-Xotzing in “ Psychi- 
sche Studien .). che i) Congresso ha deciso di iar riprodutre in ediz one di 100 cseirplari. ie con
clusion! del Prof. Dr. Costantino Oesterreich di l ubingail quale, in una sua acclarrata conferenza 
sul " significato filosofico dei fenomeni m ed ian ic :so strn n e  che tin CMime strettamente obbiettivo 
dei medesimi giustifica tuite le teorie, compresa quella spiritica.

N. d. i\



II Congresso stesso fu impostato ed ebbe a svolgersi se- 
condo direttive nettamente scientifiche. Questo suo carattere si 
affermd fin dalla seduta inaugurate, aperta dal Rettore dell’U- 
niversit&, e chiusa con l'approvazione di una mozione molto 
precisa. Data 1’ importanza di tale prfma seduta, ritengo conve- 
niente di riportarne senz'altro il verbale, stralciato dagli atii ori- 
ginali del Congresso.
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Verbale della seduta- d ’inaugurazione.

Il 2° Congresso Internazionale di Ricerche Psichiche 6 stato aperto, in 
nome del Comitato Nazionale Polacco, dal sig. Alfonso Gravier, Presidente 
della Society Polacca di Ricerche Psichiche, il quale saluta le persone pre
sent! ed espone gli scopi del Congresso. Egli ringrazia il Governo e il Mu- 
nicipio, nonch£ le varie istituzioni, per l'aiuto conferito all'organizzazione del 
Congresso.

In seguito, d& successivamentc la parola ai signori:
J. Lukasiewicz, Rettore dell'Universit& di Varsavia, che parla a nome 

delPUniversita e della Society delle Scienze di Varsavia:
Jaxa-Bykowski, Delegato del Ministero dei Culti e della Pubblica Istru- 

zione;
Dr. R. Radziwillowicz, Delegato del Ministero della Sanit& Pubblica;
L. Jablonski, Presidente della Citti di Varsavia:
Dott. T. Jaroszynski, Delegato della Society di Medicina di Varsavia;
Prof. L. Witwicki, Delegato della Society delle Scienze di l.wow (Leo- 

poli) e della Society Polacca di Psicologia.

II sig. Gravier da, in seguito, lettura dei tclegrammi di adesione inviati 
dai Metapsichisti di Russia, assenti dal Congresso. e da un gruppo di Meta- 
psichisti di Ostrawa (Cecoslovacchia).

Il prof. Carlo Richet (assente) £ acclamato, all'unanimita, Presidente Ono- 
rario del Congresso.

A ''residente effettivo, il Congresso acclama il Dott. William Mackenzie 
(di Genova).

A vice-Presidenti, i sig. L. Witwicki e A. Gravier (Varsavia) e a Segre- 
tario Generale del Congresso, il sig. Carl Wett (Copenaghen).

Il Presidente, sig. Mackenzie, prende la parola e con un discorso, viva- 
mente applaudito, ringrazia i Congressisti per l’onore fattogli, mette in rilievo, 
con cortesi espressioni. 1’ospitalitd polacca, rende omaggio alia memoria del 
compianto Giuliani) Ochorowicz. precursore polacco della « Scienza Psi- 
chica » moderna, e per esprimere lo spirito scientifico del Congresso. legge la 
seguente dichiarazione, preventivamente discussa e approvals dai delegati 
dei Comitati Xazionali intervenuti: Il

Il 2® Congresso Internazionale di Ricerche Psichiche:
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protesta contro la confusione, nella quale quotidianamente si incorre 
in tutti i paesi, fra lo spiritismo e la scienza psichica;

dichiara che l'ipotesi della sopravvivenza umana non e che ana in- 
terpretazione possibile dei fatti, e che, alio stato attuale delle conoscenze, 
nessuna interpretazione si potrebbe considerare come dimostrata;

afferma di nuovo il carattere positivo e sperimentale della Scienza 
Psichica, indipendentemente da ogni dottrina morale o religiosa ».

Questa dichiarazione e approvata all'unanimitct.

La seconda seduta fu in gran parte dedicate all’esame delle 
proposte o mozioni diverse, che alcuni gruppi, ed alcuni stu- 
diosi singoli, avevano preventivamente rimesse perche fossero 
discusse nel Congresso. Di tali proposte o mozioni, alcune fu- 
rono giudicate premature: per esempio quella, molto significa- 
tiva come segno dei tempi, di far voti perche venga istituito un 
insegnamento universitario della Metapsichica. Alcune altre fu
rono invece deferite a commissioni speciali, nominate seduta 
stante; le cui conclusioni vennero poi presentate verso la fine 
del Congresso. Fra queste proposte va particolarmente men- 
zionata la mozione ainericana (corredata daun primo saggio di 
attuazione), per la compilazione di un glossario internazionale 
dei termini tecniei.

Le sedute successive furono dedicate alia lettura delle co- 
municazioni. Quattro essendo le lingue ufficiali del Congresso, 
si decise d' istituire una giornata oi lingua fran; ese, una di lin
gua tnglese, una di lingua tedesca, una di lingua polacca e di 
eventuali supplementi. Tutte le discussioni — salvo brevissimi 
accenni di pochi minuti — furono invec* rimandate alle sedute 
posteriori. Fcco l’elenco delle singole giornate:

GIORNATA DI LINGUA FRANCESE (Presitlenza: Dott. G. Geley, sig. 
Rene Satire),

Dott. G. Geley. Espcrimenti di dimostrazione col medium J. Guzik all'I- 
stituto Metapsichico Internazionale di I’arigi.

Sig. Rene Satire'. L'ipotesi spiritica e I'esperimento.
Signora Bisson (assente): Sugli esperimenti fatti alia Sorbona nel 1922 

con la medium Eva C,
Dott. G. Geley: 1 fenomeni luminosi osservati all'Istituto Metapsichico 

Internazionale col medium Erto.
Dott. IV. Mackenzie (Italia): La considerazione biologica e relativistica 

dei fenomeni supernormali.
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Dott. IV. Brurm ans (Olanda): Sullo stato passivo di un soggetto tele- 
patico. controllato mediante il fenomeno psicogalvanico (con proiezioni).

Dott. 11' Tigersiedt (Finlandia: assente): Esperimenti di chiaroveggenza 
telepatica (simbolica. profetica. consultativa e diretta).

GIORNATA DI LINGUA 1NGLESE (Presidenza: Sigg. F.. J. Dingwall, 
G. Murphy).

Sig. /). ./. Dingwall: I .a posizione attuale della « fotografia psichica » 
(con proiezioni).

Sir IV. Barren  (assente): Sulla luminosity del campo magnetico e di 
certi esseri umani secondo il Reichenbach. percepita da sensilivi.

Signora //. A/^rc/rX-.-Telepatia sperimentale.
Prof. 5 . A lru tz  (Svezia): Psirologia della cosidetta «trance» medianica.
Prof. //. Xichxon (Islanda): Fenomeni di « poltergeist » osservati, anche 

in piena luce, in presenza di un medium.

GIORNATA DI LINGUA TEDESCA (Presidenza: Dott. Von Schrcnek- 
Nolzing, Dott. IV. Xeumantt).

Dott. A. Von SoA re nek- V o ting: Metodologia degli espetimenti col me
dium Will}- Schneider (con proiezioni).

Ing. F. Grunewald: Effetti telecinetici sopra una bilancia in cassetta di 
vetro (con proiezioni).

Prof. A". Oestcrreich: Significato filosofico dei fenomeni medianici.
Ing. F. Grunewald: Materializzazioni di energia medianica sotto l’in- 

fluenza della volonta cosciente (con proiezioni).
Sig. Carl IVe/r (Danimarca): Metodi e direttive della ricerca psichica.

GIORNATA DI I.1NGUA POLACCA (Presidenza: Ing. P. Ubicdsmski. 
Prof. fV, Witwicki, Prof. A. Zoltoveski).

Ing. P. Lebiedzinskt: L'ideoplastia come ipotesi direttrice negli studi me- 
tapsichici (in francese).

Dott. T. Sokolozeski: Lo sviluppo delle facolta metapsichiche presso le 
persone normali.

Sig. P . de Sinnrlo: Ricerche psichiche nella medianity.
Sig. IT. G rudzinski; Metagrafologia: sulla scrittura « spiritica », e sulla 

divinazione grafolrgica dello Schermann. secondo nuovi esperimenti.
Sig. V. de Xoga/es (Spagna): La visione supernormale: un caso di vi- 

sione attraverso i corpi opachi (in francese).
Sceicco Abdul Vehah (Turchia): Sulla metapsichica Orientale (in tedesco).

• *

Fra le cose notevoli da registrare in aggiunta alle comuni- 
cazioni suelenrate, va particolarinente inenzionata lina magnifica 
dimostrazione di chiaroveggenza, durante la giornata di lingua
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tedesca. L’esperimento brillantissimo si deve all’egregio Ing. S. 
Ossowiecki, che eon tanto amore per la scienza mette a pro- 
fitto di essa (quando non si tratta, invece, di opere caritatevoli) 
le meravigliose facolti supernormali delle quali egli 6 dotato.

Le ultime sedute del Congresso furono dedicate alle di- 
scussioni, e in parte minore alle decisioni amministrative.

Furono sentite altresi le varie commissioni, nominate all'i- 
nizio perche riferissero su determinate questioni. Ed ecco i 
principali risultati acquisiti a tale proposito.

II Congresso ha riconosciuto che la denominazione « Ricerche 
Psichiche ». introdotta a suo tempo della S. P. R. britannica, b 
troppo comprensiva per determinare quel ramo di studi che b 
stato oggetto del Congresso stesso; ma ritiene che non vi 
siano inconvenienti notevoli nell’uso ulteriore di quel termine, 
purch£ sia chiarito ch’esso si applica precisamente a quelle 
medesime cose che vanno sotto il nome d i«Metapsichica» nei 
paesi latini, e di «Parapsicologia» e «Parapsicofisica», nei paesi 
germanici.

Per la compilazione del divisato glossario internazionale 
dei termini tecnici, la commissione gi& nominata b stata ricon- 
fermata, con incarico di aggregarsi un delegato di ognuno dei 
« Comitati Nazionali » esistenti, e di continuare per corrispon- 
denza i proprii lavori, da presentare al prossimo Congresso.

Tali « Comitati Nazionali » sono stati pregati d’ istituire un 
elenco bibliografico annuo delle opere metapsichiche serie. 
stampate nei rispettivo paese. Questo elenco potr& essere pub- 
blicato, di anno in anno, su qualche organo locale. Inoltre, tutti 
gli elenchi verranno coordinati e pubblicati, mediante uno spe- 
ciale supplemento bibliografico, dalla Revue Metapsychique. In- 
fine, altri passi saranno fatti nell’ intento di giungere, nei sin- 
goli paesi, alia compilazione di bibliografie metapsichiche ge- 
nerali.

Durante tutto il Congresso, tanto la Societa Polacca di 
Studi Psichici, che qui pubblicamente ringrazio, quanto nume- 
rosi altri circoli ufficiali e privati ci fecero segno alle piu squi- 
site cortesie, che contribuirono a fare di quel nostro soggiomo 
una cosa meravigliosa, da non potersi mai piu dimenticare.

Baden-Baden, Ottobre

W ilhelm Neumann.
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RISULTAT1 SCIENTIFIC! E MORAL1.

Nel 1921, a Kopenhagen (Danimarca) era stato tenuto un 
primo Congresso mternazionale di Mctapsichica, che fu come 
una specie di prova generale per eventuali congressi ulteriori. 
Tale prova dimostrb subito tutta la vitality dell’idea geniale che, 
se non erro, risale all’ infaticabile signor Carl Wett di Kopen
hagen. Questo benemerito studioso ha ormai completamente 
dedicato il proprio tempo ed i proprii mezzi all'incremento della 
Metapsichica. specie mediante un'apposita organizzazione inter- 
nazionale: per cui tengo a segnalarlo alia viva riconoscenza 
di quanti prendono interesse alle nostre ricerche.

Veramente, dira qualcuno, di primo acchito non si vede 
bene come ur.a qualsiasi « organizzazione » possa recare incre- 
mento ad una qualsiasi serie di ricerche, posto che queste ri- 
marranno sempre I’esclusivo frutto dell’attivita individuale dei 
singoli. Ma occorre tener presente la posizione specialissima di 
quella particolare scienza nascente che appunto e la Metapsi
chica. Essa £ ancora vivamente osteggiata dalla maggior parte 
dei circoli ufficiali, che diffidatio quanto mai di ogni cosa 
«occulta». E per assurdo ch'esso sia. non si pub togliere dal mon- 
do il fatto, ricorrente da secoli, che solo il riconoscimento ufficiale 
o universitario consente il pieno sviluppo di una scienza qual* 
sivoglia. Fu pereio cosa eecellente il proposito di togliere dal- 
l’occulto la metapsichica, sciorinandola in piena luce agli occhi 
del mondo, mediante convegni molto palesi di studiosi bene 
quotati. Chi potrk permettersi di mettere ancora in quarantena, 
senza discussione, le cose che abbiano tenuto occupati p rr piu 
giorni numerosi fisiologi, psieologi, psichiatri, fisi i. filosofi, ecc., 
convenuti appositamente da due o tre parti del mondo?

L’effetto morale di questi congressi e dunque indiscutibile. 
Ma quanto lavoro per prepararli! Per arrivare alia riunione di 
tante persone cosi diverse per provenienza, studii, e professione, 
ma unite da un medesimo interesse specifico, bisognava costi- 
tuire anzitutto altrettanti centri di rifcrimento nei singoli pacsi 
eventualmente interessati. E cio avvenne difatti, per merito del 
citato sig. Carl Wett, il quale, in tre anni di viaggi faticosi e 
costosi, eseguiti a proprie spese, riusci a costituire l'armatura 
dei Congressi Metapsichici biennali, mediante varii « Comitati
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Nazionali » permanenti. Questi Comitati, che tuttora tendono 
a crescere di numero, funzionano gia nei seguenti diciotto 
paesi: Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Gran Bretagna. Islanda, Italia, Xorvegia, 
Olanda, Polonia, Russia, Stati Fniti d’America. Svezia, Svizzera, 
Turchia. (Del Comitato italiano fanno parte: il prof. Morselli, 
il prof. Bottazzi, il sig. Bozzano. il sig. Marzorati, ed il sotto- 
scritto).

Delle nazioni suaccennate, la quasi totalita era rappresen- 
tata nel secondo Congresso, d ie  in effetto si pud dire sia stato 
il primo « piu vero e maggiore », tenutosi teste a Varsavia 
Mancavano solo, se bene ricordo, la Finlandia, la Russia, e la 
Svizzera. I metapsichisti russi (fra cui I'illustre neurologo e psi- 
cologo Bechterew) avevano bensi ricevuto l’autorizzazione dal 
governo sovietico — debitamente interpellato, di presenza. dal 
sig. Wett — di recarsi a Varsavia: ma vi furono poi altre ra- 
gioni per impedirne, purtroppo, il viaggio, che avrebbe costi- 
tuito il primo intervento ufficiale di scienziati russi all'estero 
dopo la grande guerra.

In tutto, intervennero ufficialmente oltre cento studio«i. in 
maggioranza universitarii, oppure professionisti laurcati, com e, 
docenti di fisica, di matematica, di fisiologia, di psicologia, ecc., 
medici, psichiatri, ingegneri, scrittori, e sirnili: cio che, bcnin- 
teso, io non indico perchd ritenga che la professione o il titolo 
conferiscano quality intrinscche alia persona, bensi a causa di 
quel disconoseimento ufficiale suaccennato, che, se non altro, 
non trovera ora piu alcun « motivo » a se stesso nella supposta 
insufficienza di coltura, o di « etichetta », in coloro che si occu- 
pano delle ricerche in questione!

Fra quel ccntinaio di studiosi, alcuni hanno gia una buona 
fama internazionale, come si pu6  riscont-are consultando l'e- 
lenco delle comunicazioni. La dclcgazione piu numerosa era, 
naturalmente, quella polacca. Pure assai ben fornita. la delega- 
zione scandinava. Quasi ogni paese, del resto, aveva parecchi 
rappresentanti: soltanto l'Islanda e... 1' Italia, purtroppo, ne ave
vano uno solo! Infatti, per quanti sforzi avessi fatto in propo- 
sito, non ero riuscito a convincere alcuno dei nostri a venire 
a Varsavia. Riconosco del resto che il viaggio non e brevissimo! 
Comunque, se gli studiosi nostrani vorranno, .essi potranno 
prendersi una magnifica rivincita, fra un paio d'anni. del che 
faro cenno piu oltre. come conclusione a queste note.
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I risultati scientifico-morali del Congresso (inscindibili, nel 
caso, data la particolare situazione aceennata) possono dirsi 
tranquillamente: di primissimo online. £ la prima volta che la 
Metapsichica « parla al mondo » in modo tanto « ufficiale ». E 
cid ch’essa dice, per bocca degli studiosi convenuti a Yarsavia. 
in sostanza e questo: vi e formazione. anzi promeltente svi- 
luppo, di una ragguardevolissima corrente di pensiero, bene 
determinata come concetto d’impostazione scientifica. e rap- 
presentdta da mentalita oggettive. serene, a tendenze speri- 
mentali, nonche imbevute di cognizioni spcciali e di coltura 
generale.

Tale corrcnt-- di pensiero, nettamente rivelatasi nella se- 
duta inaugurate del Congresso, si era gia delineata nelle sedute 
preliminari dei delegati convenuti per conto dei varii « Comi- 
tati Xazionali »: e subito si ebbe la sensazione di un grande 
successo della idea metapsichica in marcia — non ostante la 
diffidenza generale che la ostacola nel mondo —, per il fatto 
che tante persone diverse, venute da paesi anche lontani, po- 
tessero convergere tuttc nel concetto e nei modi essenziali delle 
propric ricerche.

Di tali ricerche, alcune delle comunicazioni diedero saggi 
molto ragguardevoli: e questo e un altro risultato da regtetrare. 
Tranne qualche inevitabile ripetizione o superfetazione, debbo 
dichiarare che a Yarsavia si udirono, in complcsso, molte cose 
sostanziali e sostanziose: sia che si trattas.se di resoconti d’e- 
sperienze, sia che si trattasse invece di vedute teoretiche, atte 
a suscitarc ricerche od esperienze nuove. Cio non potra rima- 
nere ignorato dal mondo seientifico: dal canto nostro, fare mo 
tutto il possibile affinche gli atti del Congresso siano integral- 
mente pubblicati e largamcnte diffusi. Sara un volume prezioso 
per la storia della Metapsichica. e un ottimo contributo al de- 
siderabile riconoscimento piii generale.

Intanto e gia cresciuto il numero degli studiosi che. venuti 
a Yarsavia ben provvisti di scetticismo, ne sono ripartiti con- 
vinti della realty dei fenomeni supernormali. Aleuni di tali stu
diosi, anzi, si dedicheranno d’ora innanzi con ardore alia me
tapsichica. E cosi sorgeranno altrettanti nuovi centri di diifu- 
sione dell’interesse verso la nostra scienza nascente. Anche per 
questo verso, dunque. « la verite est en marche » piu che irai.

D’altra parte, l'organismo internazionale di cui sopra. esce 
molto rafforzato dal Congresso di Yarsavia. Nuovi « Comitati »
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saranno presto costituiti; programmi di lavoro in comune sono 
gia stati delineati; alquanta materia sark ora preparata, secondo 
direttive precise, per il Congresso prossimo. Per esempio, sari 
probabil nente intrapreso un viaggio collettiv'o di ricerche in 
Oriente, dove molte cose che noi occidentali andiamo fatico- 
samente cercando. sono invece alia portata di tutti, da tempo 
immemorabile. II « Comitato » indiano, composto di persone 
indigene molto ragguardevoli e competenti, e g ii virtualmente 
formato. E per la spedizione vi saranno anche appoggi di go- 
verni, ed aiuti privati. Se questo piano po tri venire, come credo, 
realizzato, un grande passo sari fatto verso il raccordo assai 
desiderabile fra il profondo sapere dei paesi orientali, ed i nostri 
metodi positivi di ricerca; con grande profitto, probabilmente, 
per la nostra scienza!

*• *

Ma il Congresso di Varsavia non ha soltanto avuto i mol- 
teplici meriti fin qui accennati. Esso ha pure offerto a nume- 
rose persone, che vivamente la desideravano, un’eccellente occa- 
sione di vedere fenomeni supernormali di prim’ordine, in eccel- 
lenti condizioni di controllo; ed anche questo, anzi, sopratutto 
questo, ha largamente contribuito a diffondere quella crescente 
fiducia nella realti dei fenomeni stessi, di cui dicevo poc’anzi.

Quasi ogni giorno furono tenute sedute medianiche, da due 
a quattro al giorno, con ottimi soggetti. Di queste sedute sa
ranno pubblicati esaurienti protocolli, ad es. dal Dott. W. Neu
mann, che prepara in proposito un importante lavoro. Per mio 
conto dir6  qui soltanto che potei vedere all'opera. piti o meno 
a lungo, quattro diversi soggetti, e daro brevissimamente un’idea 
dei fenomeni osservati.

Debbo anzitutto dedicare alcune righe a quel « soggetto », 
forse piu unico che raro, che e il mio carissimo amico Inge- 
gnere Stefan Ossowiecki (pronunzia: Ossoviczki). Egli e nel con- 
tempo un gran signore, un gran cuore. ed un for nidabile chia- 
roveggente. La potenza, la prontezza. e la sicurezza di questa 
su:i farolta v inrhiodano addirittura. Egli sembra leggere ugual- 
mente nel pensiero e nelle cose: del che dar6  due tipici esempi. 
l :na sera, nell atto di giungere meco, insieme ad altre persone, 
in un locale pubblico, egli mi « lesse negli occhi» una descri- 
ztone co»if>teta, durata dieci buoni minuli, di una persona di mia
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famiglia, nonchfe della mia casa. e dei dintorni: tutto quanto in 
modo esauriente, caratteristico, preciso. Ed e Jli non e mai stato 
da me, n6  ha mai veduto la persona in questione. Questo per 
la supposta « lettura nel pensiero ». Quanto alia supposta « let- 
tura nelle cose », potei ottenere il seguente piccolo saggio 
molto sintomatico

Avevo preparato con grande cura un esperimento molte- 
plice, mediante dodici foglietti uguali, chiusi ognuno in busta 
identica ed opaca. Ogni foglietto portava, da me scritto, il nome 
del rispettivo mio corrispondente, al quale 1’avevj mandato con 
preghiera di rinviarmelo chiuso nella busta, dopo averlo fatto 
adoperare per' alcune risrhe di scritto da persona die mi fosse sto- 
nosciuta. Le dodici buste, piii volte rimescolate, mi rendevano 
assolutamente impossibile di conoscere la provenienza dell’una
0 dell’altra. Questo esperimento, purtroppo, non potei portarlo 
a buon fine, a Varsavia, non essendomi mai dato di disporre ivi 
del soggetto per un tempo bastevole. Spero di finire la prova 
in Italia, nella primavera prossima. Intanto per6  l’ottimo Ing. Os- 
sowiecki ha voluto darmi ci6  ch’egli chiama un « hors-d’oeuvre » 
in proposito, e un’altra sera, sempre in presenza di alquante 
altre persone, egli mi disse ad un tratto: « fuori quel pacchetto 
di buste che porti sempre in giro ». Il pacchetto venne fuori; 
l’lng O. le palp6  rapidamente (forse un minuto secondo per 
ognima), e me ne porse subito una, per me qualunque, dicen- 
domi: « Questo £ di una donna, e interessa un altro di noi. £  
assolutamente certo, di una donna ». — Orbene, aperta la busta, 
il foglietto risulto segnato: « Dr. Neumann »; e il testo era effet- 
tivamente scritto da una Signora, a me sconosciuta, che dal 
Dr. Neumann n’era stata pregata. E il dott. Neumann (« un altro 
di noi ») era il solo di quei miei corrispondenti, che si trovasse 
fra noi a Varsavia.

Clamoroso e perfetto fu per contro il risultato di un altro 
esperimento, del quale sarii difficile dire se sia dovuto a lettura 
di cose o di pensierr, ma che ancor piu difficilmente potra 
essere comunque criticato quanto all'assolnto valore probativo 
che possiede. L’esperimento era stato preparato con < ura uhra- 
minuziosa dalla S. P. R. di Londra, cd il diffidentissimo Sig. Ding
wall, che la rappresentava nel Congresso, aveva portato seco il 
plico misterioso, che una sera fu posto per breve tempo in mano 
dell’Ing. Ossowiecki, in presenza di alcuni dei congressisti, fra
1 quali Schrenck-Notzing e Geley. L’lng. Ossowiecki disse su-
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bito che si trattava di tre bustc di vario colore, una dentro l'altra. 
e di una carta racchiusa nell'ultima delle buste. recante la fit>nra 
male dise^nata di una bolliglia ed una data. II protocollo di tali 
dichiarazioni fu esteso dal Dott. Geley. E l’indomani fu fatta la 
prova, in piena seduta di congresso (giornata tedesca. prcsidenza 
Schrenck-Xotzing). in prcsenza del signor Dingwall, dell'Ing. Os- 
sowiecki e di un uditorio che io giudico di 150-200 persone. Fu 
letto il protocollo Geley, e fu pregato il Sig. Dingwall di mo- 
strare il plico e di aprirlo. Il Dingwall fece allora rilevare che i 
suggelli della S. P. R. erano intatti. e che inoltre sussistevano 
inalterate le minutissime perforazioni fatte in segreto nel plico, 
mediante la punta di un ago, alio scopo di rilevare spostamenti 
eventuali del contenuto. Aperto il plico, esso risulto effettiva- 
mente composto di tre buste di colore diverso, e di una carta 
recante la figura male disegnata di una bottiglia. nonche una 
data. E le piu calorose ovazioni salutarono questo niagnifico e 
memorando successo, che senzi dubbio fari epoca nella lette- 
ratura speciale.

Altre manifestazioni di tipo infrllettuale o soggettivo mi fu 
dato di osservare con la nota* Signora Stanislawa P.. mediante 
la interessantissima sua personificazione della « piccola Stasia », 
gi& bene studiata anche dallo Schrenck-Xotzing. Tuttavia man- 
carono, questa volta, i concomitanti effetti fisici (produzione di 
ectoplasma), e la sindrome da me osservata non ebbe a supe- 
rare, nel senso del « supernormale », i fenomeni relativamente 
banali che si ottengono con le personality ipnotiche e sonnam- 
buliche.

Furono invece imponenti quanto mai le ricche serie di fe
nomeni fisici e psicofisici che potci ripetutamente osservare 
con due altri soggetti. e precisamente col noto Jan Guzik, 
e con un giovane maestro di scuola. il Signor Stanislao Zbo- 
rowski.

Il secondo di questi due medium eccezionali produce (in 
pienissimo controllo, ed anche in ottime condizioni d'illumina- 
zione) fenomeni telecinetici sbalorditivi. A me fu dato di vedere, 
fra l’altro, la levitazione di un tavolo, che fu poi vie lentemente 
s/>ezza(o molto al disopra delle nostre teste (col regalo anche di 
piccole ferite ad alcuni di noi, dovute al cadere dei pezzi); e 
di sentirmi posare delicatamente sulle ginocchia 1’estremita di 
una bilancia automatica a colonna, che giudico pesasse un buon 
quintale, e che nella posizione iniziale trovavasi a circa 2 metri
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e mezzo dal medium, e ad altrettanta distanza da me. 11 viaggio 
aereo di questa bilancia ha del fantastico, poichb essa giunse 
« in porto » (purtroppo alio seuro) passando necessariamente 

' sopra o sotto il cerchio formato — senztfpiu tavole, gia tolte di 
mezzo col... proeedimento di cui sopra — dalle persone pre- 
senti, perdurante il controllo strettissimo al soggetto e scnza che 
la « catena » venisse spezzata. E siccome quel ninnolo di ferro 
cominciava a disturbarmi (anche perchb si muoveva, e intanto 
« prendeva peso », chicsi la luce per posarlo a terra. E posato 
che vi fu, in chiarisshna luce rossa, lo vidi (come tutti lo vi- 
dero) stnsciare snlpavimcnto come mi serpen/e, per cosi dire, allon- 
tanandosi da me per circa mezzo metro. Ripeto che si trattava 
di un « ninnolo » piuttosto.... massiccio!

Quanto alle magnifiche « produzioni» del (iuzik, esse 
ripeterono in sostanza i noti fenomeni di questo medium, 
cosi bene descritti dal Geley nell'ultimo numero della « Re
vue Mbtapsychique » (1): telecinesi, contatti, luci, fantasmi lu- 
minosi e parlanti, materializzazioni di « animali » piu o meno
perfetti e ....  graffiatori. Nulla ili piu sicuro saprei pensare come
controllo. Questo fu fatto frequentemente da me stesso e dal 
Dott. Neumann insieme. Fra i fenomeni tclecinetici piu belli, 
menzionerb il ripetuto risuonare, nettissimo e fortissimo, di tutte 
le cordc di un pianoforte a coda, the noi due controllori ave- 
vamo chiuso, mettendone la chiave in tasca: e la « scrittura di- 
retta » ottenuta su carta che avevamo posta dietro il medium, a 
circa un metro e mezzo da lui. Quanto ai contatti, essi variarono 
dai lie vi toccamenti fino all’amichevole 111a decisa scrollata di 
spalle (delle due spalle, si noti, e dal davanti, cioe dal... tav'olo 
mentre il medium trovavasi a me da lato, tutti gli altri presenti 
essendo « in catena », c tutti di mia fiducial. In certi casi poi, 
ciob durante le materializzazioni di tipo « animale », fummo gra- 
tificati da ripetuti e violenti graffi sulla testa e nel viso, da un 
qualchecosa che ci fece pensare ad una zampa d’orso. £  una 
variety di fenomeni poco simpatica, ma piuttosto probativa, in 
quanto le zampe d’orso non fanno parte del mobilio d’un salotto 
borghese come quello dov’eravamo invitati per la seduta in 
questione. In compenso perd, largiscono baci sulla fronte i 
« fantasmi » delFottimo Guzik, che sono fra le sue cose piu im- 
pressionanti.

(I) Vedi piii avantj, nel presente fascicolo: “ Altre sedute col medium Guzik ..
N. d. R.
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Questi fmtasmi meriterebbero davvero una piii lunga men- 
zione:m a per mancanza di spazio debbo ancora una volta rife- 
rirmi al citato studio del Geley, nonche a quello prossimo del 
Neumann. Qui voglio rammentare soltanto che quei fantasmi 
parlano in diverse lingue, alcune probabilmente sconosciute al 
medium. Essendomi stato detto che una volta era « comparso » 
un Italiano, anzi Napoletano. ne chiesi cortesemente il ritorno, 
poiche la parlata partenopea mi parrebbe irriproducibile, in via 
norm ale, da un qualunque strato di subcoscienza polacca. Ma in 
quella seduta si trovava con noi 1'ottimo Abdul Vehab, auten- 
tico (e coltissimo) sceicco beduino, in costume nazionale quanto 

• mai pittoresco. Ed ecco apparire non l’atteso Italiano, ma un 
altro magnifico « Arabo », ed una discreta conversazione svol- 
gersi fra lui ed il nostro sceicco. II quale ci assicuro che l’A- 
rabo parlav.i in aramaico. lingua morta semitica. (Le cose dette, 
del resto, erano abbastanza banali). Per mio conto non posso, 
nel caso, che riferire: ma dopo aver visto e ... sentito tante altre 
cose inverosimili, non mi riesce difficile affatto di credere che 
« l’Arabo » luminoso parlasse in aramaico davvero.

Mi sembra che le poche indicazioni di cui sopra possano 
dare un'idea della importanza ch'ebbe anche la parte speri- 
mentale, dir6  cosi, del Congresso di Varsavia; e che valga la 
pena di fare del nostro meglio affine tutto questo nuovo im- 
pulso dato ai nostri studii non si ariesti a mezza strada. Come 
ho gi& detto fugacemente, molto potranno fare, se vorranno, gli 
studiosi italiani: poich£ posso annunziare ora col piu grande 
piacere, che quale sede per la prossima riunione (primavera 
del 1926), e stata scelta, in massima, la citta di Firenze. Alla 
rappresentanza italiana fu fatto grande onore, in casa d'altri, nel 
Secondo Congresso. Non laseiamoci dunque sfuggire l’occa- 
sione di farci onore noi stessi. in casa nostra, nel Terzo!

Genova, Ottobre 1923.
W illiam Mackenzie.

P O S T  - S C R I P T U M .

Rivolgo il piii vivo appello a tutti coloro cui possa inlcressare, aflin- 
cht vogliano inviare suhito alia Direzione di « Luce e Oiribra * una cartolina 
postale per dichiararsi sottoscriltori del volum* degli Atti iiel Congresso di 
Varsavia. Con cio, essi riceveranno a suo tempo (vale a dire fra pochi mesil 
quel volume, che pagheranno, aHora, 15 franchi francesi. Tale \ol. consteri 
di circa pp. 350, e sari redatto in 3 lingue. per6 con versione o almeno



sunto francese delle parti tedesca ed inglese. Tuttavia fedizibnc ^ e l  volume 
si fa ta  soltanio se le adesioni pervemtte a tutto it /_$■ Dtcemhre saranno abbastanza 
hu me rose per garantire la copprtura, o quasi, della spesa. E  in ogm caso it 
volume s/esso co it era non meno di Jr. 3 j  per tutti coloro chc non si siano dt 
ehiarali soltosirittori entro il ter mi no suddetto.

A parte 1'ir.teresse inerente al volume in s£ slesso. vi £ una ragione 
ideale che ne raccomanda vivamente Fappoggio, per la diffusione che ne 
potri venire all'idea metapsirhica. Si spera dunquc che molti cultori ed ama- 
tori di questa scienza vorranno aftrettarsi a rispondere allappello.

W .  M .
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UNA RETTIFICA DI CAMILLO FLAMMARION.

Dal nostro illustre amico Camillo Flammarion, lettore assiduo di Luce 

e Ombra, riceviamo la seguente lettera. relativa all articolo \'e quid mmis .' del 
Comm. Luigi Testa pubblicato nello scorso faseicolo della rivista.

Juvisy, 1 j  settembre 10-3-
Mio caro D i ret to re,

Ho letto con molta sorprcsa a pag. 211 della vostra am- 
mirabile Rivista che io giuro sulla fede di Eusapia Palladino. 
Orbene, io ho detto assolutamentc il contrario a pagg. 265-283 
della mia opera Les Forces uatiircl/es incovvnes descrivendo le 
sue frodi (18 pagine). \ 'i  sard grato di pubblicare la mia smen- 
tita a questa aflermazione inesatta.

Con devoti sentimenti e viva simpatia
C a m i l l o  F l a m m a r i o n - .

A illustrazione di tale rettifica riportiamo le parole di Camillo Flam
marion che precedono le pagine sopra citate (pag. 262) nonch£ le sue consi 
derazioni nel corso del capitolo in merito ad alcune esperienze da lui fatte 
con la medesima Eusapia (pag. 276):

Quanto a Eusapia, la frode, disgraziatameme, non b dub- 
bia in piu di un caso... Ancora una volta v'ha costantemente 
un misto di fatti sinceri e di produzioni fraudolente.

L a  D i r e z i o x e .
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DELLE C0MUN1CAZ!0N! MEDIANICHE 

T R A  V I V E N T I

t Conlhitiaz.: v. fasc. preced. pag. ipji)

C a t e g o r i a  S e c o n d a

M essaggi medianici t r a  viventi in cui l’agente e il percip iente 
sono t r a  di loro lontani.

In linea di massima, anche per questa seconda categoria pu6 
affermarsi che i casi svariati che la compongono non rappre- 
sentiiio in fondo che una parte delle modality con cui si estrin- 
secano i fenomeni telepatici ; o, almeno, cosi dovrebbe affer
marsi, conforme al significato attribuito ai fenomeni telepatici 
dai primi eminenti raccoglitori dei fenomeni stess*. E, da un 
certo punto di vista, tali conclusioni possono accogliersi anche 
al di d'oggi ; senonche deve riconoscersi che una fenomcno- 
logia telepatica avente confini tanto estesi. non pub non dimo- 
strarsi troppo generica, troppo comprensiva per non ingenerare 
pcrplessit& e confusionismi in chiunque intraprenda l’analisi 
comparata dei fenomeni in discorso. E cio per la ragione che 
in essa si comprendono numerose varieta di manifestazioni 
notevolmente diverse, e talora opposte tra di loro. Cosi, ad 
esempio, esiste una differenza radicale di estrinsccazione tra i 
fenomeni telepatici propriamcnte detti, in cui l’agente trasmette 
al percipiente il proprio pensiero sotto forme sensorie diverse, 
e i fenomeni telepatici in cui il sensitivo. in virtu di una facolti 
psico-dinamica subcosciente, entra direttamente in comunica- 
zione con le subcoscienze delle persone lontane. in guisa da 
risultare agente e percipiente nel tempo stesso. E pertanto, in 
omaggio alia chiarezza, se non si vogliono esdudere simili 
episodi dalla categoria dei fenomeni telepatici, giover& per lo 
meno considerarli a parte, e in base alle modality per cui si
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estrinsecano, denominarli « casi di chiaroveggenza telepatica ». 
Note che il professore Hyslop aveva proposto un’ulteriore dif- 
ferenziazione in quest’ultimo gruppo, secondo la quale quando 
la « chiaroveggenza telepatica ». anziche riferirsi alia cognizione 
del pensiero attnale del soggetto lontano, si riferisce a vicende 
del suo passato, quasiche fosse da*o al chiaroveggente di com- 
penetrare i recessi della memoria altrui, e di selezionarvi le in- 
formazioni desiderate in mezzo alia congeric infinita dei ri- 
cordi latenti; in tal caso, il Prof. Hyslop proponeva che si de-/ 
signasscro i fatti con 1'appellativo di « casi di telemncsia » (vale| 
a dire, di lettura a distanza nella memoria iatente di terzi) ; 
termine bene appropriate, ma che non ebbe fortuna, e che me- 
rita invece di essere aecolio e preservato, per l’utilita innega- 
bile che presenta nell'analisi comparala dei fatti. Rilcvo tut- 
tavia come a proposito degli episodi designati con tal norne, 
il prof. Hyslop si domandi se in contingenze simili si tralti ef- 
fettivamente di un fenotneno di lettura selezionatrice nellc subco- 
scienze altrui, o se invece si tratti di un dialogo_tra due per- 
SDXjalit̂  integrali subcoscicnti. Ed egli risponde osservando che 
la soluzione piu logica dell’enigma sarebbe di accoglicre qucst’ul- 
tima versione, di gran lunga meno inverosimile dell’altra. (Journal 
o f  the American S. P. R., 1907, pag. 522). Come si vede, talc giu- 
dizio del prof. Hyslop concorda con quanto si rilevb in proposito 
nel capitolo precedente. e ci6 in base a eircostanze di fatto le 
quali suggerivano l'ipotesi proposta dal Prof. Hyslop, ipotesi 
che verr& ulteriormentc considerata c convalidata nel « Sot- 
togruppo C. ».

Cid posto, e anticipando sulle conclusioni finali, noi osser- 
veremo che se tutto concorre a dimostrare che l'ipotesi della 
« chiaroveggenza telepatica » e fondata (per quanto i fenomeni 
di tal natura si realizzino piu rarame’nte di quanto si presup- 
pone), non pud affennarsi altrettanto per l’ipotesi della « tele- 
mnesia», la quale serve unicamente a designare una classc 
di fenomeni ritenuti probabili da pochi indagatori, ma che in 
realty non esistono.

*  *

Cid premesso, passo all'csposizione dei casi, osservando 
che la presente categoria risulta costituita da manifestazioni che 
si differenziano notevolmente tra di loro ; dimodoche apparve 
indispensabile suddividerla nei sottogruppi seguenti:

2
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Sott'gruppo A . — Messaggi inconsapevolmente trasmessi al medium da per- 
sone immerse nel sonno. 1 "

» H. — Messaggi inconsapevolmente trasmessi al medium da per- 
sone in condizioni di veglia.

> C. — Messaggi conseguiti per espressa volonta del medium, ai 
quali sono applicabili le ipotesi della « chiaroveggenza te- 
lepatica » e della « telemnesia ».

» D, — Messaggi trasmessi al medium per espressa volonli della 
persona agente.

» F . — Casi di transizione, in cui il vivente che comunica media- 
nicatnente 6 un moribondo.

» F. —  Messaggi medianici tra viventi, trasmessi per ausilio di/ /un'entitit spiritica. /-

SOTTOGRUI’EO (A)

Messaggi inconsapevolm ente trasm essi al medium 
da persone im m erse nel sonno.

C a s o  IV. — Lo ricavo clalla « Rivista di Siudi Psichici » 
(1898, p. 143). 11 caso venne originariamente pubblicato sull’au- 
torevole rivista psichica iussa « Rebus », ed 6 pienamente dc- 
cumentato ed attestato. II signor K. Gorki scrive in questi ter
mini al direttore della rivista citata:

OnorevoU Sigm.re,

Interessandomi vivamentc ai fenomeni medianici. nutrivo da lungo tempo 
1' intiino desiderio di poterli praticare sperimentalmente .. I)opo alcuni ten- 
tativi inutili. mi riusci alfine di raggiungere lo scopo, riur.cndo un circolodi 
conoscenti. Non si ottennero manifestazii ni fisiche, ma in compenso si svi- 
lupp6 fra di noi un eccellente medium psicografo, col quale si conseguirono 
comunicazioni interessantissinie. Ed ecco che. dopo un mese circa di espe- 
rimenti. si realizzd un caso somigliantissimo a quello narrato nel di lei opu- 
scolo: ci si manifesto lo spirito di un mio fratello assente!

La nostra famiglia si compone di mia madre, del sottoscritt--, di mia so- 
rella e di un fratello piti attempato, il quale per ragioni del suo impiego si 
trovava in viaggio in una delle piit remote citt^ della Siberia. 'Siccome ave- 
vamo bisogno del certiiicato battesimale di mia sorella, chc non eravamo 
riusciti a rinvenire nelle carte di famiglia, cosi ci rivolgemmo per lettera a 
mio fratello, chicdendogli se per caso egli l'avesse posto in qualche luogo. 
Ma passarono i giorni senza che si ottenesse risposta; telegra'ammo. e il nostro 
dispaccio rimase senza riscontro. Intanto si approssimava il giorno in cui 
avevamo assoluto bisogno di presentare alle Autoriti competenti il deside- 
ratissimo documento.

Alla sera sedemmo al tavolo, come di solito, ma preoccupati ed atfiitti
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per la mancanza di notizie di nostro fratello. La matita del medium scorse 
rapidissima sulla carta, e furono dettate varie comunicazioni interessanti; 
quand’ecco la matita s’interrompe bruscamente, nel bel mezzo di una parola 
e dopo circa un minuto riprende a scrivere, nta con carattere quasi illeggi- 
bile, ed in guisa incerta. Non pervenimmo a deciirare queste ultime frasi, ma 
quando si domand£> chi fosse lo spirito che si comunicava, il medium scrisse 
chiaramente il nome di mio fratello. Uno spavento indicibile c’invase tutti 
al pensiero ch’egli fosse morto, e che questa fosse la ragione per cui non 
avevamo ottenuto risposta ne alia lettera n£ a) telegramma. Interrompemmo 
quindi la seduta, rimanendo muti ed angosciati. Trascorso qualche tempo, e 
rimessici alquanto, il medium riprese la matita. e tosto comincid a scrivere 
con la consueta celerity alcune righe, nelle quali non potemmo leggere chia
ramente che questa frase • rattestato si trova in un ripostiglio inferno segreto 
del mio scrigno. Nessuno di noi aveva pensato a rovistare in quell’antico mo
bile, nel quale, tosto che l’ebbimo aperto, rinvenimmo il documento nel ri- 
postiglio indicato.

Piu che raai accorati ed abbattuti, giacch£ ritenevamo che la comuni- 
cazione provemsse dal nostro amato fratello non piu tra i vivi. togliemmo la 
seduta, e ci avviammo alle nostre stanze mestissimi, col pianto che ci faceva 
nodo in gola.

Ma il giorno appresso, il telegrafo ci era apportatore di una lietissima 
notizia; mio fratello telegrafava quanto segue: L'attcstato st trova in un ripo- 
siiglio interno segreio del mio scrigno,

... Alcuni giorni dopo ricevemmo una sua lettera, che ci schiari ogni 
cosa. Esscndo egli rincasato una sera (era quella della famosa seduta). affa- 
ticato ed afflitto per non averci potuto scrivere, chiamato un domestico. ci 
fece spedire il telegramma sopra riferito; poi vinto dalla stanchezza, si era 
coricato, cadendo subito in sonno profondo. Le preorcupazioni della ve- 
glia l'accompagnarono nel sonno. ed egli sognd che veniva personalmente 
a darci la desiderata risposta. cid che valse a calmarlo. Questo sogno gli era 
rimasto cosi impresso, che il giorno dopo aveva quasi la ferma convinzione 
che noi avessimo ottenuto in quella stessa sera la preziosa notizia.

Mentre mi onoro di portarc a Sua conoscenza questo caso certamcnte 
notevolissimo di comunicazione medianica da parte di un vivente. mi fo mal- 
levadore per la verity di quanto cspongo, e lo ratdico con la mia firma, alia 
quale unisco le firme degli altri testinuini. (Firmati: Kirchdorf Kruilja Gorki 
(governo di Saratoff). — M. Jaroslawzeff: signora E. Jaroslawzeff; N. Jaros- 
lawzeff; K. Martynoff; S. fVlatiloff).

A spiegazione dell’episodio esposto, Tunica ipotesi da con- 
trapporre a quella che lo considera un esempio genuino di co
municazione medianica tra viventi, sarebbe il presupporre che 
le facolt& supernormali del medium avessero scoperto per chia* 
roveggenza diretta (telestesia) il documento nascosto nel ripo- 
stiglio segreto; ma tale ipotesi viene esclusa dalla circostanza 
che la frase con cui venne tncdianicamente indicato il luogo in 
cui si trovava il documento, risultb identica all’altra frase tele-
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grafata dal fratello; il che dimostra come l’autore del telegramma 
fosse anehe l'agente nel caso telcpatico-medianico. Conclusione 
risolutiva. la quale vicne ulteriormente convalidata dalla circo- 
stanza die il fratello lontano erasi in quella sera coricato in 
preda al dispiacere di non avere potuto scrivere a casa: stato 
d'animo che indubbiamente valse a determinare il fenomeno di 
trasmissione telepatico-medianica durante il sonno; come pure 
viene comprovata dall'altra circostanza che il fratello in discorso 
aveva simultaneamente sognato di recarsi in persona a riferire 
la tanto attesa informazione.

Cio stabilito, rimane da considerare l’episodio dal punto di 
vista dell’analisi comparata tra i fenomeni di comunicazioni me- 
dianiche tra viventi e quelli delle analoghe comunicazioni con 
defunti. Conformemente. rilevo in esso la circostanza del me
dium il quale, nel bel mezzo di una parola, interrompe brusca- 
mcnte il messaggio spiritico in corso, per ricominciarne un 
altro, che risultb provcniente da un’entita di vivente; e lo rilevo 
perche nelle comunicazioni medianiehe coi defunti si riscontrano 
frequentemente analoghe interruzioni con irruzioni di altre per
sonality spirituali. Anehe nelle esperienze con la Piper se ne 
rilevano numerosi esempi notevolissimi, che nondimeno differi- 
scono alquanto dal precedente per le modality con cui si cstrin- 
secano; ci6 che pero non muta i termini di confronto utilizza- 
bili per I'analisi comparata dei fatti. E siccome tali esempi 
presentano dei lati caratteristici che teorieamente appariscono 
molto interessanti, accennero di preferenza ad essi.

Rilevo pertanto rhe con la medianity della Piper gli inci- 
denti di tal natura traggono quasi sempre origine dal fatto che 
gli « spiriti-guida » della medium, quando avvertono che la per
sonality comunicante va perdendo il controllo sulla medium, e 
in conseguenza divaga, si confonde e piu non rammemora, in- 
tervengono per rettificare le sue parole, o per iscusarla presso 
gli sperimentatori, o per annunciar loro che deve ritirarsi per
che bisognosa di riposo. Ecco un eseinpio del genere, ch’ io 
tolgo dalla relazione del prof. Oliver Lodge sulle sedute con la 
medium in discorso (Proceedings o f  the S. P. R .; vol. XXI11, pa- 
gina 16N). 11

11 conuinicame era un corto Isacro Thompson, da poco delunto:eper 
quanto le sue manifesta/.ioni costi'uisrano uno dei miqliori casi d'identifica- 
zione spiritica conscguiii C'-n la 1‘ipcr, cgli apparve i.i principio piuttosto
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confuso; circostanza che non deve sorprendcre, e che costituisce la regola 
in simili esperienz®; ci6 per la difl'icolty, spesso insormontabile, di pensare 
col cervello altrui; o. in altri termini, per la difl'icolty di sintouicaare le vibra- 
zioni psichiche specializzate di una individuality pensante disincamata. con 
Je vibrazioni psichiche altrettanto specializzate — e in conseguenza, diverse 
— di un cervello ad essa estraneo.

A un dato momento la personality medianica di Isacco Thompson, 
risponde in questi termini a una domanda indirizzatale dal dottor Hodgson: 

— Si, comprendo: io esercitavo una professione che si denomina... non 
so... e’entrano le droghe... (egli era stato farmacista).

A questo punto il messaggio £ interrotto bruscamente, e viene dtttata 
questa frase di Rector-. « Faccio del rnio meglio per aiutarlo»; alia quale 
segue quest’altra osservazione di Imperator: * Egli ha bisogno di riposo ».

lntanto il dottor Hodgson, rivolgendosi al comunicante Isacco Thompson, 
domanda: «Sard ben lieto se vorrai trasmettermi un messaggio da rimettere 
alia tua famiglia*. In luogo del comunicante. risponde Rector, il quale 
osserva: « Egli tornery fra poco, ma per il momento gliordinai di rilirarsi ».

Si noti bene, che le prime due frasi profferite da Rector e da Imperator 
non sono affatto rivolte al dottor Hodgson, ‘ma rappresentano un dialogo 
intercorso nell’ Al di ly tta Rector e Imperator, dialogo che per ittlerjerensa 
provocata dalla perdita di controllo dello spirito comunicante. venne inter- 
cettato e riprodotto automaticamcnte dalla mano della medium. Solo I'ult'ina 
risposta (la quale rappresenta la decisione presa dagli « spiriti-guida » in se- 
guito alle osservazioni scambiatesi nel breve dialogo riferito). risultaindiriz- 
zato al dottor Hodgson.

Osservo che tali forme suggestive di dialogizzazioni nell’Al di 
ly, intercettate per interferensa telcpatica dalla piano della medium, 
si rinvengono numerosissime nelle sedute con laTipcr, come se ne 
rinvengono in quelle con Mrs. Thompson, con Mrs. Holland e con 
Mrs. Verrall; c la spontaneity drammatica con cui prorompono e si 
svolgono, risulta di un’evidenza probativa irresistibile, nel senso 
della loro origine spiritica. Senonchd per la loro stessa natura, 
non 6 scientificamente possibile dimostrare tale origine; ed b per 
questo che quando analoghe forme d’ interruzioni e dialogizza
zioni si realizzano per 1’ intervento improvviso di personality di 
viventi, esse forniscono delle buone prove indirette in favore 
della genuinita spiritica delle prime; e ci6 in quanto nella cir- 

.costanza di comunicanti tuttora viventi, si b in grado di proce- 
dere ad inchieste, acquistando la certezza sulla natura positiva- 
mente veridica di simili bruschi mutamenti d’ interlocutori me- 
dianici. Da cid 1’ inevitabile inferenza che se cosi e per le 
manifestazioni dei viventi, dovrebbesi concludere nel medesimo 
senso anche per le manifestazioni dei defunti; vale a dire che
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nelle analoghe circostanze di bruschi interventi di entity spiri
tua l estranee alia comunicazione in corso, dovrebbesi presu- 
mere che tali entity risultino a loro volta genuinamenie spiri- 
tiche ; e ci6  ogni qua! volta esistano prove collaterali adeguate 
in favore dell’ identificazione personale del defunto in quel mo- 
mento comunicante. Cosi, ad esempio, dovrebbero considerarsi 
genuinamente spiritiche le personality medianiche che nell’epi- 
sodio esposto si manifestarono di conserva col comunicante 
Isacco Thompson : giacche se quest'ultimo pervenne a provare 
la propria identity personale fornendo in gran copia ragguagli 
sulla propria esistenza terrena, allora un tal fatto dovrebbe con- 
vertirsi in una buona prova collaterale testilicante la gcnuinity 
altrettanto spiritica delle personality medianiche che si manife- 

! stavano con lui, a scopo di sorvf gliarlo ed assisterlo nell’arduo 
compito di comunicare coi viventi. Invece, a norma dell’opi- 
nione di taluni eminenti psichicisti, tali personality dovrebbero 
considerarsi puramente sonnamboliche ed effimere. Osservo che 
se cosi fosse, allora le forme di dialogizzazione esposte risul- 
terebbero inesplicabili. Infattiv perchfc nel bel mezzo di una co
municazione medianica dovrebbero inserirsi brani di dialoghi 
che indubbiamente rappresentano una conversazione tra entity, 
estranee alia comunicazione in corso, per quanto palesemente 
interessate alio svolgimento regolare della niedesitna? Come darne 
soddisfacentemente ragione con 1’ ipotesi sonnanibolica ? Nulla 
di simile si produsse mai negli espcrimenti di personificazione 
ipnotica. Per converso, i dialoghi di tal natura risultano spiegabi- 
lissimi con 1‘ ipotesi spiiitica: ed anzi si convertono in una mi- 
rabile quanto inaspettata convalidazione dell' ipotesi stessa. Co- 
munque, l'argomento e complesso, e si richiederebbe un lungo 
svolgimento del tema onde chiarire tale punto di vista ; svolgi- 
rtiento che qui non e il caso d’intraprendere: dimodoche le 
osservazioni esposte debbono considerarsi come un semplice 
accenno illustrativo sui fatti e sulle possibili interpretazioni dei 
medesimi.

x / /  C aso V. — Lo ricavo della rivista « Luce e Ombra » (1916, 
\pag . 40). La distinta scrittrice Annctta Boneschi-Ceccoli scrive 

in questi termini al direttore della rivista indicata :

Diversi anni sono trasoorsi da qu&ndo si lenevano sedutine spiritiche 
intime e familiari in casa dell'amico ratrioniere Enrico F.. tra pochi amici e
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i componenti quella buona e simpatica famiglia. Fu in quei convegni ch’io 
potei allenarmi per la medianiti di poi acq isita. con indicibile mio compia- 
cimento e buon risultato.

Ma allora il medio, cosc'*enzioso e, dir6 pure, ingenuo, era lo stesso pa
drone di casa e la sua iigliuola, signorina Giulia; una intellettuale nel piu 
onorevole senso della parola. Ella aveva pubblicato un libro prcmiato dal 
Ministero, e mandava per le liviste varie novelle e bo?2etti ove l’arguzia fine 
e socialmente monitrice si disposava con la forbitezza della favella toscana. 
La scrittrice intanto prendeva vivo iniercSse alle sedule medianiche col mezzo 
comodo della tiptologia; e anche quando il circolo non era costituito faceva 
parlare da s6, con la sua mamma o chi si trovasse a caso presente, il suo 
facile strumento.

Un giorno, nelle prime ore del pomeriggio, quando nella buona sta- 
gione si 6 solit riposare, la signorina Giulia F.. si mise al tavolo con la sua 
mamma j una cugina. ospite eventuale, che, veramente, ci credeva poco.

Quando per6 l'oggetto, col solito linguaggio convenuto, comincib a 
parlare e la media gli chiese chi fosse lo spirito presente, senti rispondersi:

— Sono uno preso di te... innamorato.
— Ohih6 (segui la Giulia, ridendo di tale inattesa dichiarazione), io non 

accetto innamorati dal mondo di 14.
— Non sono un defunto io: si un uomo in carne ed ossa.
— Quand'6 cosi dinne chi sei e dove ti trovi.
Allora il gentile interlocutore disse di avere nome Gio...
— Sta bene Giovanni • interruppe Giulia senza last iarlo finirc. - Avantl. 

Che professione eserciti?
— Sono ingegnere, nato e dimorante in Sicilia: ho letto una tua novella 

realistica sul bel periodico fiorentino «l.a Scena Illustrate*, e ne ho con 
tale intensity ammirato il contenuto che anelo conoscerti. In aitesa, ho buttato 
giu per te delle rime. Eccole... E qui il lontano ammiratore sciorinb con 
molta precisione una specie di madrigale rispettosamente erotico, e con- 
chiuse:

— A giorni riceverai una mia lettera.
La curiosa scenetta mi venne riferita la sera stessa dalla protagonista, e 

sc bene io se suscitasse allegro commento!
Brava, sposina. il fidanzato invisible, ingegnere e per giunta poeta...
E cosl ci si divert! mezzo mondo alle spalle di quello spirito burlone, 

come (anti se ne notano in certe poco serie comunicazioni. Poi non se ne 
parl6 piii. Un giorno. non rammento quanti ne fossero trascorsi dopo l'acca- 
duto, Giulia F. si presentd a casa mia: sempre molto colorita in volto, quel 
giorno mi pareva congestionata.

— Oh. che 6 seguito?
— Osservi — e mi mostrA un foglio che teneva in mano.
— Questa lettera mi viene girata dalla dirczione della * Scena illustrata» 

perche chi la scrisse, ignorando il mio indirizzo, ve la diresse con istanza di 
recapitarmela.

— Ma di chi e?
— Di lui, delta Spirito, del Siciliano!
Riraasi, si capisce, sommamcnte sorpresa.
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Nella lettera era ripetuto tutto quanto avevamo saputo in precedenza 
tiptologicamente. e la chiusa era firmata non Gun anni, ma Gicnacckmo G F. 
Se la media non avcsse interrotto i colpi, sarebbe dunque stato esatto anche 
il prenotne. E vi era la poesia identica con ogni particolare riferito. perfino 
I'eti di 36 anni.

— Dobbiamo iniormarci se rcalmente esista dove dice di dimorare. e 
se il vero corrisponda alle date generality. Per l’appunto Giulia aveva una 
parente in quella c i t t y .  e a lei si dircsse per schiarimenti.

Tutto combinava: solianto, una doccia fredda scemA gli entusiasmi: Pin- 
gegnere-poeta e ra .. ammogliato; diviso perA dalla moglie. II fatto strano non 
poteva terminare cosi: occorrcva andare a fondo per la documentazione scien- 
tifica, e la giovane donna dccise rispondere al suo caldo animiratore, rive- 
landogli in che strana nianiera ella avcsse avuto cognizione in anticipo dei 

.suoi sentiment! c del carme a lei dedicato.
Di religione evangelica, perchA nato da mad re anglo-sassone, egli non 

credeva aifalto alle manifcstazioni spiritiche e alia possibility di sdoppiarsi: 
pure dovette rimancrne scosso poiche annunciA un immincnte suo arrivo a 
Firenze. Di qui orgasmo, curiosity, un po’ di sgoinento anche...

— Che me ne laccio di questo coniugato — cosl scherzava la briosa 
scrittrice.

Ma il serio si A che la famiglia non voleva saperne di riceverlo a casa, 
e ci voile un'amica pictosa.. e curiosa di conoscere a che punto giungesse 
i'arditczza di questo spirtto-xivo, che accogliesse 1’invito della media di accet- 
tarne la presentazione. L la cosa andA cosi (nel miglior modo (se non in 
pcrfetta rcgola), data la specialissima circostanza.

Era un simpatico bruno, piuttosto basso e gracile. coi larghi ocelli del 
mezzogiorno e una magnifica voce, piena. baritonale. educata giy agli elfetti, 
perchA, facile e plaudito conferenziere. parlava spesso in comi/i di agraria: 
modi distinti, un fare insinuante. talche:

— Badi — dissi alia Giulia — ha molt) fyscinol
Oertamentc, impegnato come si trovava. egli aveva manifestato un poco 

lusinghiero preconcetto della scrittrice; e questa volta. almeno Paveva sba- 
gliata di grosso. NarrA le sue sventure domestiche. le molivazioni di un 
infausto legame, gli affetti suoi di famiglia. 1’adorazione per la cara genitrice 
c un'unica sorellina In breve, dopo pochi giorni eravamo buoni e cordiali 
amici. Ma egli non voleva soffermarsi sul modo originale della nostra cono- 
scenza, pauroso quasi di dover credere a cose che trovavano la sua menta
lity refrattaria a conccpirle. Motto piii scettico di San Tommaso, che, almeno, 
si arrese alia prova tangibile!

Kipartl, ritornA negli anni susseguenti; ci si scriveva di frequente per 
cose d’arte, per pubblicazioni poetiche: e chi scrive lo trovA sempre perfetto 
gcnliluomo, espansivo per temperamento, e gagliardo pensatore in tutto fuor- 
chft in psicologia. Sensitivo e nervoso, forse ncvropatico per i dispiaceri 
avuti, sarebbe stato e sary magari un buon medium egli stesso. 

f Apprendemmo che nell'ora della sua manifeslazione alia scrittrice, egli 
era imtnerso nel consueto sonno dopo il pasto di famiglia. Cosi il suo dopfio 

viaggiA da Palermo a Firenze! Nei suoi rapporti con Giulia egli dovette 
accontentarsi di qualche passeggiatina sui Lungarni: un seniplice f l ir t  peri-
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patetico. Dircssc una gruzii.sa rivista lcileraria con la nostra collaborazione: 
e continuano a corrispondere di tanto in tanto scnza piu galanteria n6 ma- 
drigali, come due camcrati in arte. (Kirmata: Annctta Boncschi-Ceccoli).

Nel caso rifcrito si osserva il particolarc di uno spirito di 
vivente il fpiale si manifesta nel sonno ad una persona die non 
conosce; particolarc assai raro nolle nianifestazioni medianichc in 
genere, ma specialmcnte in quelle tra persone viventi: giaerhe 
£ notorio che le nianifestazioni stesse si realizzano unicamente 
quando tra i protagonisti esistano rapporti affettivi, od almcno 
relazioni personali in una graduazione qualunque: di parentela, 
di amicizia, o di semplicc conoscenza. In assenza di tali condi- 
zioni non potrebbe stabilirsi tra due persone il « rappoito psi- 
chico », rhe e condizione indispensabile per l’estrinsccazione di 
ogni manifestazione tclepatico-medianica. Ora, ̂ income si osserva 
che nel caso in esame, l’agente non conosceva la persona a cui 
si manifesto medianicamente, il caso risulta eccezionale, per 
quanto si tratti di un’eccezione che conferma la rcgola; tenuto 
conto che dalle informazioni fornite sui protagonisti, emerge pa- 
lese come il « rapporto psichico » tra i medesimi abbia potuto 
stabilirsijn virtu del grande interesse che nell’individuo agente 
aveva suscitato la lettura di un lavoro lcttcrario della medium- 
percipiente, interesse cosi accentuato c sentimentale, da ispirare 
una poesia al medesimo in lode della signorina sconosciuta, 
nonche a indurlo ad iniziare rapporti epistolari con lei. Si com- 
prende pertanto come tale stato d’animo (indicante l’esistenza 
di una grande affinita nel temperan ento letterario dei due scrit- 
tori), sia bastato a provocarc spontaneamente, durante il sonno, 
il rapporto psichico tra l’ammiratore c la signorina ammirata. 
In altri termini, se i protagonisti non si eonoscevano, risulta- 
vano pero due anime vibranti all’unisono.

Come si disse. tali episodi risultano rarissimi nelle comu- 
nicazioni medianiche tra viventi, laddove si realizzano con mag- 
giore frequenza nelle comunicazioni medianiche coi defunti; il 
che 6  reso possibile dalle seguenti circostanze non realizzabili 
nelle comunicazioni coi viventi. Anzitutto perche vi sarebbero 
entity spirituali, note sotto il nome di « spiriti-guida», le quali 
condurrcbbero intenzionalmente alle sedute personalita di defunti 
sconosciuti a tutti i presenti, alio scopo ch’essi trasmettano ai 
viventi ragguagli controllabili sulla loro esistenza terrena: e con 
cid forniscano prove d’ identificazione spiritica incontestabili. In
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tali circostanze, il « rapporto psichico » tra lo spirito scono- 
sciuto ed il medium, si stabilirebbe in forma indiretta, pel tra- 
mite dello « spirito-guida ». Cosi avveniva nelle celebri espe- 
rienze del rev. William Stainton Moses, in cui lo « spirito-guida » 
Impcrnlor eonduceva alle sedute numerose entity di comunicanti 
ignote al medium ed ai presenti, al fine di eonvalidare indiret- 
tamente la genesi trascendenlale dcgli insegnamenti impartiti, 
mediante una lunga serie di prove d’ identificazione spiritica.

L’altra circostanza per cui sono rese possibili le comuni- 
cazioni medianiche con entita disincarnate di sconosciuti, con- 
sisterebbe nel fatto che i medium, all’atto di esercitare le loro 
facolty supernormal!, diverrebbero circonfusi da un’aura lumi-. 
nosa percepibile per qualsiasi graduazione di spiriti disincarnati; 
i piu inferiori fra i quali non mancherebbero di cogliere 1’uc- 
casione onde appagare in qualche modo il loro vivo desiderio 
di comunicare col mondo dei viventi. Impresa non facile per6 , 
ma qualche vclta realizzabile, in conseguenza della circostanza 
che nel complesso di quality, di difetti, di tendenze particolari 
al temperamento del medium, essi, ben sovente, troverebbero 
quell’elemento di affinity psichica necessario onde stabilire un 
imperfetto rapporto col medesimo.

Noto infine come la relatrice spieghi 1’ incidente riferito ri- 
tenendolo un fenomeno di « bilocazione », vale a dire che il 
« doppio » della persona agente si sarebbe trasportato da Pa
lermo a Firenze. Osservo che non pare il caso di ricorrere a 
tale ipotesi in contingenze simili, le quali sono dilucidabili con 
la trasmissione telepatica del pensiero; o meglio, con la comu- 
nione a distanza tra due personality integrali ^ubcoscienti; il 
che non dovrcbbe meravigliare eceessivamentp qualora si rifletta 
che Tempo e Spazio non esistono in ambiente spirituale.

Ca^o VI. — Lo ricavo dal vol. XXX, pag. 23U. dei « Pro
ceedings of the S. P. R. ». Lo riferisce il professore William Bar
rett, ed e un episodio rigorosamente docuinentato. I protago
n ist avevano conservato le lettere che si erano scambiate in 
occasione dell’episodio stesso : lettere che f u r o n o  conseguate al 
prof. Barrett, unite alle buste in cui erano state spedite. I pro
tagonist sono il signor Arundell Mackenzie-Ashton. e il colon- 
nello L. H. Nicholson.
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L’episodio si svolse ad Walesby Vicarage nel Nottinghamshire (Inghil- 
terra), nell'anno 1882. Questa la prima lettera che il colonnello Nicholson 
inviava al signor Mackenzie-Ashton:

« Newark on Trent - 11 Settembre, 1882.
Egregio signore.

Mi trattenni qualche tempo ad Walesby Vicarage, ed ivi, l'altra sera 
(mercoledl), noi ci divertimmo a far muovere medianicamente il tavolino. 
Quando si verificarono i primi movimenti, domandammo: « Chi £ lo spirito 
presente?* — Venne risposto: « Arundell-Mackenzie*. Chiedemmo: « Dove 
si trova?*— Ci si rispose: « £ presente in ispirito. » — Chiedemmo ancora: 
« Che cosa fa, o in quali condi/ioni si trova il suo corpo in questo mo
menta ? » — Ora, siccome a tale nostra domanda venne risposto fornendo 
indicazioni precise e particolareggiate, noi vi preghiamo a volerci informare 
su quanto avete fatto la sera scorsa (mercoledi), dalle 10.30 alle 11.30 pome- 
ridiane, e in quale compagnia eravate. Vi preghiamo inoltre a volerci indi
care in qual modo avete impiegato il tempo nella giornata. Mi Iusingo che 
voi mi scuseretc della liberty che mi prendo col rivolgervi simile impertinente 
interrogatorio; tanto piii che io non ho il piacere di conoscervi personal- 
mente Mi risolvetti a cid perch6 sono ansioso di accertarmi se la « manife- 
stazione » da noi conscguita era veridica o falsa. Sinceramente vostro (fir- 
mato : E. H. Nicholson) ».

11 signor Mackenzie-Ashton rispose gentilmente al questionario invia- 
togli; e il colonnello Nicholson replic6 con questa missiva, in data 16 set
tembre : "

« Egregio signore:
« Ancora un favore: sareste tanto gentile da volermi assicurare sulla 

vostra parola d’onore che voi non avete appreso quanto mi riferite daqual- 
cuno che si trov6 nel vicariato di Walesbv nella sera di mercoledi? ».

Il signor Mackenzie-Ashton avendo garantito sulla sua parola d’onore 
che nulla aveva udito in merito all'esperimento di cui si tiattava. riccvctte 
dal colonnello Nicholson la seguente missiva, in cui si descrive l’occorso:

Egregio signore.
Newark, settembre 19, 1882 ».

Quando vi chiesi la vostra parola d’onore, io ero ben persuaso ch'essa 
era superflua, ma l'esperienza da noi conseguita appare cos) straordinaria 
che mi parve neccssario richiederla.

Le persone sedute intorno al tavolo. c.ltre lo scrivente e sna moglie, 
erano... (si danno i nomi. qui non riportati). 11 tavolino prese a muoversi 
quasi subito, e noi domandammo che battesse tre volte il piede in terra se 
si fosse trattato di uno spirito. Avendo il tavolo battuto i tre colpi, chie
demmo il nome delta spirito presente, e venne risposto: « Arundell Macken
zie ». Dopo di che, i movimenti del tavolo si arrestarono. Domandammo in 
qual punto della camera si trovava, e che cosa faceva. Ci si rispose:
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« Sono qui in ispirito ». Allora chiedemmo dove si trovava in quel momento 
il suo corpo ; e per qualche tempo non riccvemtno risposta; dimodoch6 rima- 
nemmo perplessi, e non sapevamo come procedere, presupponendo cite voi 
foste i.T.merso nel sonno. Ci decidemmo infme a ripetere la domanda, e 
vennc prontamente risposto: « Ho giuocato al bigliardo ». Erano in quel mo
mento le ore 11.15. Domandammo allora chi aveva giuocato con lui. Ri
sposta : « Mio padre ». — « Chi ha vinto la partita ? ». — « 11 figlio ». — « Quante 
partite avete giuocato? ». — « Due ». — Che cosa avete fatto durante il 
giorno? — « Sono stato a cacoia ». — A tale risposta vi fu un'esclamazione 
unanime tra di n o i: « Impossibile! ». E infatti a noi cosi parcva dato il tempo 
che aveva fatto. Allora H. domandd scherzosamente al sedicente spirito co- 
municante: « Erano fagiani o pernici ? » ma non si ottenne risposta. Invi- 
tammo il signor H. ad allontanarsi un momento dal tavolo, e domandammo 
all'entitd comunicante percht* non aveva risposto. Venue dettato : « Kgli prende 
la cosa in burla ». — Quindi s'inizid un messaggio con le parole: « Uno spi
rito silenzioso 6 qui < on me... »: ma la comunicazione venne interrotta, e 
non fu piit ripresa.

Questa l'esatta relazionc di quanto av\enne Durante i movimenti del 
tavolo con cui s'indicavano le lettere dell'alfabeto, e printa che coi movi
menti ?tessi si arrivasse alia lettera da designare, il tavolo entrava in vibra- 
zione, la quale cresceva d'intensity fino al momento in cui si arrivava alia 
lettera, che veniva dcsignata con moto reciso e un colpo forte. La camera 
era illuminata normalmente. Vi confesso che tale esperienza mi riempie di 
grande stupore. Vostro (firmato: E. H. Nicholson).

E lo stupore del colonnello Nicholson era piit che giusti- 
ficato, poich£ i particolari riferiti dallo spirito comunicante erano 
risultati in tutto ccnformi a verity; come appare dal seguente 
brano di una lettera del signor Mackenzie-Aphton:

Durante il giorno io era andato a caccia. e nella sera avevo giuocato 
due partite al biliardo con mio padre, guadagnandole entrambe Dopo di che 
mi ero disteso sopra il divano posto nella camera del biliardo, e mi ero 
addormentato. Durante il sonno avevo sognato di trovarmi ad Walesby Vi
carage. Rilevo un punto curioso: che io (o, piit preoisamente il mio spirito) 
avevo dato soltanto il mio nome originario : Arundell-Mackenzie, omettendo 
l’altro nome di Ashton, da me assunto piit tardi: per quanto lo avessi gi& 
assunto quando avvenne la seduta in discorso.

Rimane da aggiungere che la distanza tra le residenze dei 
piotagonisti, era di circa 130 miglia.

II professore Barrett osserva:

Non pu6 sorgere dubbio circa la genuinitft del caso esposto. il quale 
presenta un valore psicologico notevole ; giacchft in base ad esso si apprende 
che un impulso telepatico da parte di una persona vivente pu6 trasmettersi
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con l'automatismo motore di un tavolino medianico: come pure si apprende 
che possono stabilirsi in tal guisa oei dialoghi idcntici a quelli coi quali ci 
siamo familiarizzati nelle snanitVstazioni spiritiche. Siccome il coionnello Ni
cholson m’informa di avere conseguitu altre esperienze analogbe alia precc- 
dente, ci6 fa presupporrc che il medium in tale drcosianza fosse stato lui.

Cosi il piofessore Barrett, il quale ossei va con ragione che 
il significato teorico piu notevole del caso citato consistc nclla 
dimostrazicne che si possono svolgere niedianicamente dei vei i 
dialoghi, a grandi distanze, tra persone viventi. Ora, tali dialo- 
gizzazioni fanno presumere che in simili circostanze non si tratti 
piu di un semplice fenomeno di trasmissione telepatica del pen- 
siero, ma bensi di una vera e propria conversazione tra due 
personality intcgrali, o spiritual^ conversazione chc la persona
lity subcosciente del medium tiasmetterebbe alia propria per
sonality cosciente, pel tramite del tavolino medianico. A schia- 
rimento di quest’ultima osservazione, ricordo che tra le perso
nality cosciente e subcosciente di una medesima individuality 
spirituale incarnata, non 6 possibile ccrrispondere direttamente, 
ma solo indirettamente pel tramite dcH'automatismo motore, psi- 
cografico, veggente, intuitivo, e via dicendo.

£  quasi superfluo il rilevare come tali considerazioni rischia- 
rino di nuova luce le comunicazioni medianiche coi defunti, in- 
quantoche gli episodi di conversazioni medianiche tra viventi, 
provando. in guisa risolutiva che possono svolger.-d manifesta- 
zicni di tal natura tra gli spiriti incarnati, concorrono a rimuo- 
vere uno dei maggiori ostacoli teorici onde ammetiere la pos
sibility dellc comunicazioni medianiche coi defunti. Aggiungasi 
che una volta dimostrato che le prove d’identificazione perso
n a l  fornite medianicamente da entita di viventi, traggono po- 
sitivamente origine dalle personality dei viventi stessi, allora 
non vi b piu ragione di accampare dubbiezze sull’origine delle 
prove d’ identificazione personalc dei defunti, tenuto conto che 
in base all’analisi comparata tra i due ordini di manifestazioni, 
si rileva che tra le medesime esistc un’identita di estrinscca- 
zione assoluta; per cui deve inferirsi che se la conclusione in 
discorso b valida e incontrovertibile per le prime, deve risul- 
tare altrettanto valida e incontrovertibile per le seconde; bene 
inteso, ogni qual volta i particolari d’identificazione personale 
forniti dall’entita del defunto, risultino veridici, nonchfe ignorati 
in massima parte da tutti i presenti.
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Da un aitro punto di vista, rilevo che dal contesto dei fatti 
esposti, emerge che sebbene tra i due principali protagonisti 
non esistessero relazioni personali, intercorrevano per6  fra di 
loro rapporti di conosccnza; mentre tra l’agente e gli altri spe- 
rimentatori esistevano relazioni personali; ci6  che vale a giu- 
stificare il fatto dello stabilirsi del « rapporto psichico » tra l’a- 
gente in sonno e gli sperimentatori.

Appare inoltre abbastanza cutioso e suggestivo 1’incidente 
dello spirito comunicante il quale si adom tra perche uno degli 
sperimentatori non prende troppo sul serio 1c di lui afferma- 
zioni; il che ricorda la suscettibility in tutto identica delle per
sonality dei defunti in analoghe ciicostanze.

Osservo ancora che in questo caso, come in tanti altri, 
l'agente si ricorda di aver fatto un sogno corrispondente 
alia manifestaz.ione occorsa; circostanza istruttiva, poichfc di- 
mostra come in tali contingenze non si tratti preeisamente di 
un sogno, ma del ricordo piu o meno vago, piu o meno fram- 
mentario, di un’azione reale compiuta nel sonno dalla persona
lity integrale dell'agente.

Infine, non sary inutile rilevare come I’ultima frase: «Uno 
spirito silenzioso £ qui con me », tenderebbe a confermare ci6  

che si e osservato precederitemente: e doe, che ben sovente 
le manifestazioni dei viventi occorrono per intervento di entita 
disincarnate; le quali affermano di condurre spiriti di viventi 
alle sedute medianiche, con lo scopo di dimostrare agli uomini. 
sotto forma piu accessibile ai loro intelletti, che nei recessi 
delle loro subcoscienze esiste effettivamente uno spirito capace 
di allontanarsi temporaneamente dal corpo, e pensare, e con- 
versare indipendentemente dal cervello; cio che s’identifica con 
la dimostrazione dell’esistenza e sopravvivenza dell’anima.

(Contiuua).
E. Bozzano .

Il giudizio della posterity.
tin scvero giudizio ci aspetta dal canto della posterity. Essa. riandando 

le nostre dottrine. ci colpirA con un solenne sindacato, umiliante il dialettico 
nostro orgoglio. Allora, chinando riverente la fronte alia suprema Provvi- 
denza, da cui riconosceri la sua elevazione, ne adorcrti la possanza c ne 
ringraziera l'economia.

R O M A G N O St.
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LA RICERCA PS1CHICA 

E LA S T A M P A  Q U O T I D I A N  A

Nella stampa quotidiana si e accentuata, in questi ullimi 
tempi, una campagna contro lo « Spiritismo ».

Non si meraviglino i lettori se noi evitiamo di alimentare 
la rubrica curiosa dei giorriali con smentite e rettifiche sugli 
stessi organi, perch6 , purtroppo, abbiamo quasi sempre dovuto 
constatare, in chi li dirige e rcdigc, una quasi generale incom- 
petenza; e, nei casi in ( ui qualche volontcroso interviene a ribat- 
tere errori e falsita, si rileva che la soluzione polemica, per di
verse cause, viene troncata o sviata a nostro danno.

La sede piu opportuna per confutare certe critiche, sareb- 
bero, dunque, i periodici speciali; se non che le sciocchczze, 
gli errori da segnalare sono tali e tanti che, francamente, non 
val la pena di sottrarre uno spazio prezioso ai nostri studiosi e 
ricercatori, i quali non trovano facile ospitalita nelle altre riviste 
culturali. Tuttavia, a titolo di documentazione, ci piace, una volta 
tanto, di raccogliere qualche csemplare della recentissima lftte- 
ratura giornalistica, in tema di studi psiehici.

*
« *

Un assiduo e, se non erriamo, abbastanza illustre collabo- 
ratore del cattolico L om e re d' Italia di Roma, pubblica, fir- 
mando t. t., un entrefilel sulla Ricerca Psichica, a proposito delle 
esperienze di Parigi col medium Guzik (1).

Non intendiamo discutere l’opinione di 1 .1., e cioe che, in me- 
rito ai fenomeni « spiritici », siamo ancora ai fatti, cioe all’accerta- 
mento di essi, e neppure l'opinione, da lui citata, del Branly 
che « gli sperimentatori non hanno mai potuto dare delle prove (l)

(l) Vedi Luc* t  Ombra% anno corn, pag. 183.
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con un vero controllo ». Intendiamo semplicemente contestare 
al signor t. t. il legittimo diritto di occuparsi di una materia 
nella quale egli rivela troppo poca competenza. Basti dire ch’egli 
deiinisce il Richet come un illustre « credcnte » nelle science occulte, 
mentre si tratta soltanto di uno studioso con accentuatissime ten- 
dcnze critico-scientiiiche. Non meno sorprendente la qualifica di 
spasstonato elargita a P. Heuze, il quale, di rccente, avendo attri- 
buito, ad alcuni scienziati, certe determinate opinioni, ebbe a 
patire 1'infortunio di recise e documentabili smentite.

S'aggiunga che i. t., per invalidare il responso dei trenta- 
quattro « professori » (anche questa 6 una inesattezza) sul medium 
Guzik, afferma che essi erano tutti dei credenti. L’asserzione 
di 1.1. non e vera, (poiche e stato reso notorio che essi erano « per 
la maggior parte, scettici »). ma supponiamolo per un istante: eb- 
bene, l'anonimo scrittore non si 6  accorto che.definendo credenti i 
trentaquattro « professori», egli ha gravemente offeso la sua pro
pria causa. Prendiamo, dunque, atto col signor /. /., che sono 
divenuti credenti (ma nel senso di ammettere gcnericamente la 
realta dei fenomeni medianici): il capo del servizio di iden
tity alia Prefettura di Polizia, il direttore del Manicomio della Mal- 
maison, il capo del servizio fotografico e della cifra al Nlinistero 
degli Interni, l'ispettore generale di ponti e strade, il rappresen- 
tante della Lega delle Croci Rosse presso la Societa delle Na- 
zioni. il direttore del Laboratorio nazionale di ricerchq scienti- 
fiche, membri dell'Accademia e dell’Istituto di Francia, della 
Societa Reale d’Inghilterra, ecc.

Sono, insomnia, divenuti credenti i piu cospicui rappresen- 
tanti della vita civile, amministrativa, intellcttuale, scientifica, let- 
tcraria di Francia, uomini che ricoprono cariche ufficiali impor- 
tantissime e di massima responsabilitk.

11 signor t. t. si dichiara, infine, « docile agli insegnamenti 
della Chiesa®. Non ci sembra; perche la Chiesa non ha mai affer- 
mato che occorrono ancora prove per ammettrre la realtd di 
quei fenomeni che oggi sono definiti medianici. Legga t. t. il 
Rituale della rcligione cattolica, ch’egli dovrebbe conoscere, e i 
massimi Padri, Dottori e Teologi; che diciamo? legga il Van- 
gelo, c si persuadcra che la Chiesa, potry avere attribuito e attri- 
buisce buona parte della fenomenologia a interventi diabolici; 
ma per ammetterne la realty non ha mai chiesto quei responsi 
degli scienziati'che il signor i. t. attende ancora...
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*  •

Sotto il titolo Lo Spiritis.no di ritorno, si I Ogneva nel Mes- 
saggero di Roma del 26 scttembre 1923, un articolo a firma F. Er
nesto Morando. Anche questo egregio scrittore non rivela una 
padronanza dell'argomento. tale da meritargli il titolo di impar- 
zialit&. Affermare, per esempio, che « miss Cook davanti al Croo
kes fu colta sul fatto mentie fabbrieava il fantasma della Katie 
King» significa tar credere, all’ impreparatissimo pubblico di un 
quotidiano, che il grande scienziato inglese abbia sconfessato le 
sue famose esperienze, mentre. fino all’ultimo anno di sua vita, 
egli le ha eostantemente confermate. Cosi, sempre a proposito 
del Crookes, il Morando cita:

la lettera in cui il Crookes dichiarava che dopo centinaia di esperimenti 
non aveva avuto una sola prova circa la veracity della manifestazione dci de- 
funti; e come il Crookes e il Cox insieme revocassero in dubbio ed anche 
negasscro che la medianita possa venire afferrata e adoperata da una intelli- 
genza esterna.

£ spiacevole che la poca conoscenza deH’argomento abbia 
tradito l’esattezza dell'articolista. Intanto, dalla stessa lettera cui 
egli allude (1), risulta che il Crookes si dichiarava « convinto che 
esistono degli esseri in visibili e intelligenti» e non si capisce 
come il Morando possa affermare che il Crookes negava « che 
la medianita possa venire afferrata e adoperata da una intelli- 
genza esterna ».

Le riserve del Crookes si riferivano unicamente all’ipotesi 
che codcsti indubitabili esseri intelligenti fossero dei defunti.

Ma anche a proposito di qucsta ipotcsi, se il Morando fosse 
stato al corrcnte dei nostri studi, avrebbe dovuto aggiungere 
che, in epoca posteriore alia data della lettera e a quella in cui 
il Brufferio asserisce di avcrne avuto conferma, il Crookes pub- 
blicava la seguentc dichiarazione (2 ):

A mio giudizio i cosidctti I'cnomcni psiohici provano i richiami che in 
loro favorc sono stati fatti da parccchi miei colleghi ed amici della * Society 
f o r  Psychicut Research » in quanto accennano all'esistenza dl un altro ordine 
della vita umana in continua/.ione di questa; e dimostrano la possibility, in 
certe circnstanze, di comunicarc fra questo e il prossimo mondo.

Vedi BROFPERIO: Ptr lo Sfiiritismo, ed, Torino, B jcca 1903, a pa -̂ 269. 
(2) Vedi l.tut e Omhra, anno 1916, p. 505.

3
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Questa dichiarazione porta la data del 28 novembre 1916, 
a soli tre anni prima della morte del Crookes, e non consente 
in alcun modo che uno scrittore ponga il Crookes tra gli scien- 
ziati che hanno negato la teoria della sopravvivenza.

Un’altra grave inesattezza commette il Morando scrivendo 
che Eusapia Palladino:

fu convinta di frode fin dal 1892 dal Torclli-Viollier; poi, a Varsavia, dal- 
l'ingegnere Reichmann e da Ochorowicz, Lodge. Myers e Richet nelle se- 
dute dell’isola Roubaud. al punlo che un'autorit& degli studi medianici. quale 
l’Ochorowicz, confess6 di sentirsi scosso nella sua fede.

Da queste parole, chiunque sia digiuno della storia dei nostri 
stud! (cio6  la quasi totality dei lettori di un quotidiano) non pu6  

non concludere che 1’Ochorowicz, Lodge, Myers e Richet abbiano 
tutti negato la realty dei fenomeni palladiniani. Ora la verity e 
perfettamente opposta, e proprio l’Ochorowicz scrisse un’ampia 
monografia per difendere la realty dei fenomeni di Eusapia (1). 
«Convinta di frode» la Palladino, convinto di frode lo Slade, 
l’Home, miss Cook, ecc. ecc.? E che cosa crede mai di con
cludere con cid l’articolista ? Non equivochiamo. Tutti gli spe- 
rimentatori che hanno concluso a favore della realta dei feno
meni prodotti dai Medium sopra citati, e da altri medium ancora, 
hanno anche saputo constatare e riconoscere che tutti i medium 
possono frodare, e che, in date circostanze di ambicnte e di con- 
trollo, frodano. Esiste sul problema della fatale mistione della 
frode e della genuinita nella fenomenologia medianica, tutta una 
lettcratura che non £ lecito ignorare. E sc la si conoscc, non 
si pu6  asserire che dati ricercatori abbiano « convinto di frode » 
dati medium, senza aggiungere che gli stessi ricercatori li hanno 
anche «convinti» di genuinita.

Nel caso spccifico, Myers, Ochorowicz, Lodge. Richet — ai 
quali possiamo aggiungere, per l'ltalia, Lombroso, Morsclli, Bot- 
tazzi, per citar soltanto dei professori univcrsitari — pur ricono- 
scendo che la Palladino produceva fenomeni. la cui natura frau- 
dolenta fu da essi documentata, consacrarono anche la genui- 
nitii, egualmente documentata, di una serie imponente di altri 
fenomeni avuti dalla stessa medium. 1

(1) V«<li tale monografia (T+a question <ie to fra wit dans les experiences avec H. Paladinoj in 
DE ROCHAS; L’extertorisation de la tnotriciie, 4. ed. Paris. Chacornac I'W. a pag. 206 e seg.
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Dall’articolo del Morando, il lettore profano non potrebbe 
dedurre altro convincimento da quello in fuori che la storia del 
medianismo non sia che la storia di una frode ininterrotta, 
assoluta. E questo convincimento non risponderebbe a verity 
Non si tesse, sia pure nel breve ambito di un articolo, il profilo 
di una Ricerca, che conta tra i suoi cultori e assertori i nomi 
piii gloriosi nelle diverse discipline scientifiche moderne, senza 
osservare. almeno, il debito dell’ imparziality.

Quanto poi all’affermazione che la nostra Ricerca si e assunto 
un carico insostenibile, come quello « di voler sforare i bronzei 
cancelli dell’Eternity con una chiavettina americana», noi l'accet- 
tiamo, ma a un patto: che si riconosca essere una «chiavettina 
am ericana» tutta la scienza, tutta la filosofia, tutta la teologia 
umana. Accettiamo l’opinionc qhe le ricerche del Crookes sono 
una « chiavettina», purchd ci si conceda che sono mere e 
inutilissime chiacchiere il Fedone di Platone o la Somma di To
maso d’Aquino.

•
* *

Antonino Anile, 1’ illustre anatomista ed ex ministro della P. I. 
si 6  occupato (e non d la prima volta) di «Metapsichica» nel 
quotidiano 11 Popolo di Roma.

Naturalmente, noi distinguiamo 1’Anile dagli altri due scrit- 
tori di cui abbiamo discorso .in quanto egli, pur rivelandosi 
contrario al postulato massimo della Ricerca Psichica, rivela una 
maggiore imparzialita dovuta, senza dubbio, a superiore studio 
e compctenza. Ma se il modo col quale l’Anile affronta l’argo- 
mento £ diverso, la sostanza, vale a dire la conclusione, non 
diversifica gran fatto da quella che oppugniamo.

Il chiaro uomo segnala, giustamente, all’attcnzione dei let- 
tori, la serietci della « Metapsichica » e le notevoli possibility che 
essa presenta. Se non che (a proposito delle teorie della soprav- 
vivenza dcdotfe dai fenomeni metapsichici) scrive:

Rispettiamo quei che it nostro cuore ha messo in alto e che la nostra 
Religione solleva ancora di piii, in sfere altissimc, perche il cuore non si 
stanchi di salire.

In altre parole, sembra all'Anile che l’ipotesi della soprav- 
vivenza, in quanto venga collegata ai fenomeni medianici, costi- 
tuisca una profanazione. E cid si capisce, ricordando che 1’Anile 
i  un autorevole militante cattolico.
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Ma ci permettiamo di rilevare che la posizione dell’Aniler 
srienziato e favorevole alia nostra Ricerca, e in contradizione 
insanabile con l'Anile che si preoccupa della « profanazione re-

y

ligiosa ».
Se egli nega la realty delle comunicazioni fra il Di 1& e il 

Di qua, non e perfetto cattolico, perche il Cattolicismo non am- 
mette che se ne dubiti. Se considera una profanazione 1' ifiofest 
dei rapporti anche materiali tra vissuti e viventi, si trova in con
tradizione coi principi della libera indagine scientifica. Non ab- 
biamo bisogno di rammentare all'Anile che la Chiesa ha, pur 
recentemente, ribadito il divieto. anche a saenziati, per qualsiasi 
ricerca medianica — compresa quella che egli augura e postula, 
— non gi& perche i fenomeni siano, in senso generale, dubbi, ma 
perche anche il loro semplice studio costituisce una profana
zione, una corruzione dello Spirito, un possibile sovvertimento 
del Dogma.

Ora, abbiamo noi bisogno di rammentare all’Anile che, 
con argomenti molto analoghi, la Chiesa condannd Galilei?

Voglia, dunque, l’illustre uomo, risolvere la contradizione 
che ci sembra di riscontrare nel suo atteggiamento. L'n cospicuo 
insegnante universitario quale egli 6 , non dovrebbe, per un solo 
istar.te, credere che un’ipotesi. qualsiasi (sia essa molto o poco 
verosimile non importa) possa essere una « profanazione ».

Quando si sia detto che la maggior parte degli articoli di gior- 
nali quetidiani non supera, in merito a competenza, esattezza o, 
come nel caso dell’Anile, imparzialit^ degli autori, quelli or ora 
esaminati. i lettori potranno arguire in quali condizioni versi la 
massa del pubblico in tema di Ricerca Psichica. Perch£, la colpa 
di un simile stato di cose non 6 imputabile tutta ai redattori dei 
giornali. Questi sono tiranneggiati dal pubblico nel senso che, 
se vogliono veder diffuso il loro giornale, debbono sottoporsi 
al gusto, alle tenderize della massa, materialista e ignorante. Guai 
al direttore che non occupi tre o cinque colonne del suo gior
nale per descrivere, con tocchi di romanzo, il «fattaccio» di 
cronaca. Guai al direttore che « rendesse pesante » (gergo gior- 
nalistico) il proprio giornale con articoli serf sul problema del- 
l’Anima. Lo « S p in  Us wo » (per la maggior parte dei giornali non 
esiste che questo aspetto della nostra Ricerca) costituisce, si, un
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argomento abbastanza frequente pei giornali, ma a titolo di cro- 
naca amena. Come tutte le cose grandi, la Ricerca Psichica si 
presta con tanta facility alle spiritosaggini di coloro che hanno 
voglia o bisogno di dime e di scriverne, da costituirc, spesso, 
una materia provvidenziale per certi umoristi.

Per mesi intieri un quotidiano ha nutrito una rubrica nella 
quale una scienza che, per citar soltanto 1’Italia, ha interessato 
e fatto pensosi uno Schiaparelli, un Luciani, un Lombroso, un 
Morselli, un Bottazzi, costitui il bersaglio e lo spasso di igno- 
ranti, di anonimi beffatori e di qualche paranoico. E vi si pub- 
blicarono, talvolta, fantastiche notizic, recapitate da certi burloni, 
senza farle seguire, scrnpre, dalle smentite che taluni volonte- 
rosi si erano dato cura di comunicare.

Colpa, dunque, del pubblico, ma anche della stampa in 
genere. la quale ci farebbe desiderare che la funzione sua 
fosse esercitata, in mold campi — fra i quali quello che 
ci interessa — con un maggior senso di aristocrazia, se non 
di responsabilit&. Ma noi non siamo, purtroppo, tanto ingenui 
da sperare, in questa epoca di grigia decadenza intellettuale, 
che il nostro rilievo trovi un’eco qualsiasi. Sentiamo, tutta- 
via, egualmente, il dovere di dire la nostra franca parola, perch£ 
resti, almeno, il documento che vi sono pur stati, in questo se- 
colo dalle vantate « magnifiche sorti e progressive», uomini i 
quali hanno avuto coscienza di un ben altro stato di cose, i quali 
ricordarono che ogni nuova scienza ebbe, all’inizio, il contrasto 
degli intercssi, del misoneismo, deU’ignoranza. E ricordarono, 
anche, che quando, dopo il perseverare dei pochi. una scienza si 
afferma, non mancano mai, in un secondo tempo, i profittatori 
della penna e della cattedra a tradurre, ncl redditizio pane dei 
trattati e dei manuali, la farina di un grano non da loro se- 
minato.

A ntonio  Bri ers .

La scienza e l’opinione.
La timidezza appalesa il non potere e la temerity l’ignoranza dell’arte 

dappoich& due cose vi sono, la scienza e I'opinione; quella mena al sapcre 
questa all'ignoranza.

Del rimanente le cose sante vengono rivelate a coloro che sono santi; 
ma egli non 6 lecito di confidarle ai profani, innanzi di venire iniziati nei 
misteri della scienza.

IPPOCRATE.
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ALTRE SED U TE COL MEDIUM GUZ1K.

Dopo la relazione delie sedute col medium Guzik, riportata nel fasc. 
dello scorso giugno di Luce e Ombra, il dott. Geley ha iniziato la pubblica- 
zione dei verba li di alt re esperienze fatte, con lo stesso medium , a Varsavia 
e a Parigi nel 1921 e nel 1923, con la partecipazione di autorevolissime per
sonality (1).

Egli consacra questa prima puntata ai fenomeni luminosi, dopo aver 
premesso qualche osservazione di carattere generale. Egli avverte, fra l’altro, 
che « la medianity di Guzik presenta la caratteristica di essere pr co variata. 
11 suo rendimento i  regolare (e per questo 6 infinitamente preziosa) ma 
assai di rado dy luogo a fenomqni inattesi ».

Quanto alle luci. il Geley osserva che al Guzik occorre generalmente 
l’oscuritci assoluta. I fenomeni da lui prodotti non hanno la variety e l’in- 
tensity di quelli del Kluski (2) ma sono notabilmente regolari quando il me
dium  gode buona salute. Si 6 potuto rilevare una graduatoria dei fenomeni, 
secondo, appunto, le condizioni del medium. Salute morale e fisica cattiva: 
semplici fenomeni di toccamento e contatto: mediocre: materializzazioni in- 
visibili, picooli movimenti; buona: materializzazioni visibili, voce diretta, 
grandi movimenti. « Le luci si formano generalmente presso il medium ; 

' nella maggior parte dei casi, dietro. d iju i. Sembra che il focolare di con- 
densazione o di emanazionc ectoplasmica sia, quasi sempre, a breve distanza 
dietro di lui, o. talvolta, ai suoi^ lati. Le luci appariscono bruscamente (punti 
luminosi della grandezza e della luminosity delle lucciole) e spariscono alio 
stesso modo. Esse si accostano all'uno o all altro dei due assistenti, molto 
vicino alia testa, e allora l'assistente e i suoi immediati vicini, talvolta tutti 
gli spcrimentatori, scorgono un viso piu o meno bene formato. Le due luci 
sembrano allora due punti brillanti, situati I'uno sul labbro su peri ore, 1'altro 
sul labbro inferiore. In altri casi le luci, si stendono, per cosl dire, avvici- 
nandosi a un assistcnte. e si scorgc una nebulosity grande, presso a poco, 
come un viso. Gli sperimentatori piu vicini distinguono tutto il viso lumi- 
noso Quando la manifestazione ££ debole, le luci si allontanano poco dal 
m edium ; quando t  forte, se ne discostano assai, fanno il giro del circolo, ecc. 
Le luci cmettono un lieve odore di ozono.

Nella maggior parte dei casi, una manifestazione di voce diretta 6 legata 
al fenomeno luminoso: si vede aprirsi la bocca dell'Entity, scgnata dai punti 
luminosi delle due labbra. e si odono parole stentatamente pronunciate. La 
voce 6 specialissima, assai diversa da una voce normale. Sembra collegata a 
una specie di moto vibratorio delTaria sulle labbra e prodotta piuttosto da

• \ i  Vedt R d vu t M diat'sychhjut, anno corr.. fasc. d agosto. 
«2) Vedi Luce e O m bra, anno 192?. p. 11$.
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un'aspirazione che da una espirazione; non presenta i caratteri della voce 
laringea; b, spessissimo, troppo poco distinta per essere compresa, raa in 
certi casi b perfettamente chiara.

L.e luci non illuminano altro che volti. Abbastanza spesso, esse compari- 
scono aU’estremitii dclle dila le quali possono. perci6, esser vedute chiaramente. 
Si e dettoche le luci Tppaiono e scompaiono bruscamente Vi sono, peraltro, 
delle eccezioni. Avviene che le labbra luminose, dopo avere baciato la fronte 
o le gote di un assistente, lascino deposta, nel punto di contalto. come una 
secrezione. anch'essa luminosa, e che resta tale per parecchi secon d (1).

Alle osservazioni riassuntive sulla fcnomenologia delle luci, il Geley 
premette i verbali di due scdute. latte l’una a Varsavia il 14 settembre 1921, 
l'altra a Parigi il 26 maggio 1923. Omettiamo i particolari sulle abituali di- 
sposizioni per il controllo e diamo la parte sostanziale dei fenonveni.

Ssduta di Varsavia. — Cdi sperimentatori hanno 1'impressione di una 
p>-esenza estranea dietro il medium. Si odono rumori di passi intorro al cir- 
colo. Appaiono luci, numerose e divergenti. Due luci accoppiatc, grandi 
come lucciole, si avvicinano al sig. Jelski, presso il quale si forma un viso 
illuminate da esse. Si ode mormorare in polacco: Zvgmunt (Sigismondo). 11 
fenomeno scompare, ma le luci rimangono. e si a\ vicinano al Geley, il quale 
vede allora •up volto, mirabilmente formate, di un giovane con occhi vivaci: 
un velo ne avvolge la testa coprendo la base del cranio e il mento. L'ap- 
parizione dura quattro o cinque secondi; poi il Geley si sente baciato sulla 
fronte e sulle gote, e ode patole in polacco che non comprcnde. L’Entit& 
passa dietro di lui e a parecchie riprese poggia fortemente e simuUanea- 
mente con le due maui sulle due sfalle di lui. L EntitA ritorna a Jelski e gli 
dice: * Sono Sigismondo: tutto va bene, contate su di me. Prender6 una 
sedia, la porterb sulla tavola e mi siederb su di essa ».

Dietro il medium  era stata pos^a una gabbia nella quale, d'abitudine, 
erano collocati degli oggetti per fenomeni di tclekinesia, e talvolta anche il 
medium

La gabbia aveva una sola apertura, laierale (nella presente esperienza il 
medium tovavasi in catena dinanzi alia gabbia: e questa conteneva ufia pe- 
sante sedia imbottita e ricoperta di cuoio).

Si ode un gran tramestio nella gabbia, la cui porta viene aperta con fra- 
ettsso- Poi. il Geley ha 1'impressione che una sedia passi sopra la sua testa e vada 
a posarsi dolcemente sulla tavola, fra le mani degli sperimentatori. Quindi 
si vede. eretta sulla sedia. una colonna biancastra. tenuamente luminosa. Sul- 
l’alto della colonna. nel posto ove si troverebbe la testa di un uomo che 
fosse seduto sulla sedia. si scorgono le due luci accoppiate. 11 medium si 
desta. Si fa luce: la sedia- e ritta sul tavolo, ed b quella che stava nella 
gabbia. Talc fenomeno ha richiesto le seguenti operazioni: apertura della 
porta della gabbia (collocata a due metri dal medium) uscita della sedia, tra- 
sporto di essa. al disopra delle teste degli assistenti, alia tavola, senza toc- 
care nb le teste, ne le mani. in piena oscuritb. (I)

(I) Tali caratteri. come pure altri rtferiti in seguilo. trovano una perfetta corrispondenza io 
quelli pr*9*nta?i dalla tii’norn Lucia Sordi. assunta ufficialmentc do ormai dodici anni quale 
medtum della nostra S  dt S  P  per le sue normali esperienze.

N. d. R.
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Seduta di Pari$i — Toccamenti multipli al sig. Haverna da parte di un 
corpo paragonabile al muso di un cane. Passi forti e lenti, intorno al circolo. 
Spostamento di una tavola a ra. 2.50 dal punto di partenza. Due luci si avvi* 
cinano al prof. Santoliquido. il quale ode. con I'altro controllore. dei bisbigli 
all'altezza delle luci medcsirr.e : e poi scorge. illuminato da esse, un volto 
femminile.

Dai brevi estratti di verbale d'altre sedute, pubblicati da> Geley, a com- 
mcnto delle sue osservazioni generali sulla categoria dei fenomeni luminosi- 
rileviamo i scjuenti fenomeni e particolarity. Due di'.a provenienti da una 
massa opaca, afferrano un lapis sul tavolo e scrivono. Le apparizioni hanno 
la testa avvolta in una stoffa leggera, che agli as.-dstenti. quando li tocca. da 
l'impressione di una mussolina finissima e tenue. Luci a luminosity intcrmit- 
tente. Luci distinte che si avvicinano e si fondono. Quando le luci toccano 
uno dei presenti. questo denuncia di essere toccato o baciato. Frequentis- 
sim'i toccamenti da parte di una sostanza che da l'impressione o di un velo. 
o di una stoffa lanosa, di una capigliatura. di una lunga barba.

Circa 1’odore di ozono. che, come si e detto. costituisce la caratteri- 
stica delle sedute Guzik fcome pure di altri medium) uno degli assistenti, il 
dott. Bourbon, osserva:

« L'ozono. a parte l’ossidazione lenta del fosforo e particolari circostanze 
chimiche che b inutile qui ricordare. si produce soltanto nel corso di ma- 
nifestazioni dell'energia elettrica ».

L a Reijazione

I lim iti della ragione.
Non 6 senza ragione che noi tacciamo di scempiaggine e d'ignoranza 

la facility di credere e di lasciarsi persuadere: poieh6 quanto piu l'anima b. vuota 
e senza contrappeso, tanto piu facilmente cede al peso della prima persua- 
sione; ecco perche i fanciulli, il volgo, le donne e gli ammalati sono mag- 
giormente soggetti ad essere allcttati per la via dell'udito. Tuttavia non e 
men sciocca la presunzione che disprezza e condanna per falso ci6 che non 
sembra verosimile, vizio ordinario di coloro che credono di valere oltre il 
comune. Io facevo cosi altra volta. e se udivo parlare di spiriti che ritor- 
nano, di previsioni delle cose future, di incantesimi, di stregonerie, o rac- 
contare altre cose alle quali non potevo prestare fede, compiangevo il po- 
vero popolo trascinato da tali follie. Attualmentc trovo che io stesso non 
ero men da compiangerc: non perche l'esperienza mi abbia rivelato in se- 
guito alcuna cosa che superasse le mie prime credenze e soddisfacesse la 
mia curiosity, ma la ragione mi ha insegnato che condannare cosi esplici- 
tamente una cosa come lalsa e impossibile, val quanto vantarsi di aver nella 
testa i limiti e i confini della volonty di Dio nonchy della possanza di no<tra 
madre natura, e che al mondo non vi ha maggior pazzia di quella di voler 
ridurre questi due attributi alia stregua della nostra capacity e sufficienza.

Montaigne.
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QUESTIONE PNEUMATOGRAF1CA

Prohatio vmcit firaesumptioueni.

Non siamo in difetto di escmpi pneumatografici; e non po- 
chi sono i casi in cui la genuinita spiritica ne e dimostrata non 
solo dall'essere uguale la calligrafia dello scritto, ottenuto modia- 
nicamentc, a quella che ebbe lo spirito prima del suo trapasso, 
ma anche da varie partieolarita annesse e connesse col ieno- 
meno. C. Holland, colla mediazione della Sig.na Elena C. Berry, e 
spessissimo con quella del Dott. R. \V. Flint, ottenne molte let- 
tere dallo spirito di sua sorclla, in carattere identico a quello che 
ella possedea da incarnata (Annalidello Spiritismo, 1884, p. 254): ma 
il Banner o f  Light, colla medianit& di Giorgio Cole, ottenne, in 
lettere chiuse e suggellate, e deposte in iseatola chiusa, e nella 
calligrafia autentica del defunto in manifestazione, risposte a 
domande contenutc nelle medesime lettere, e scritte in carat- 
teri si minuti, da richiedere l’uso di una lente d’ingrandimento, 
per poter esser lette, dopo l’apertura, a fenomeno compiuto 
{Annali, 1885, p. 95); e il Banner o f  Light dell'll Ottobre 1884, 
contiene una lunga comunicazione dal titolo L ’immortahta a'el- 
t’ anima esaminata dal-la to scientifico, e ottenuta pel tramite del 
prefato medio, nelle condizioni poc'anzi descritte. Lo spirito che 
si comunicb era stato, nella sua vita terrenj, il figlio di un gcn- 
tiluomo diBrookiin; e questi fe' inserire la comunicazione nel 
Daily Times di quella citta il di 13 Settembre 1884 (Annali, 1885, 
p. 96). J. J. Owen ottenne, sulla faeciu di una lavagna fermata 
contro la superficie inferiore di una tavola, la serittura auten
tica del suo defunto ainico Dott. Knox, in adempimento della 
promessa fattagli da costui in vita, di rivclarglisi dopo la morte 
( A k s a k o k , p. 697). Roberto G. Ingersoll, avvocato americano 
di grido e ardente fautore deH’atcismo, oratore di eccessiva po- 
tenza, venne nella determinazione di fare una visita al medio 
Slade per ottenere da lui la serittura diretta, in condizioni ben 
probanti, scelte dal visitatore stesso. Comprata una doppia la-
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vagna, questi la legd fortemente, chiusa come un libro, e, re- 
catosi dallo Slade, gli espresse il desiderio di ricevere una co- 
mutiicazione dcW'aldiid. « £  un voto ardentissimo e serio », dis- 
s’egli deponendo 1'ardesia sulla tavola, e coprendola con ambedue 
le braccia, onde il medio non la potesse toccare. — « Come 
mai, Sig. Ingersoll (domandd stupito lo Slade), Ella vuole una 
prova della vita d’oltre toinba, cioe della vita alia cui esis’enza 
non crede?» — « Non importa (rispose l'altro); io vorrei di buon 
grado mettere alia prova la sua virtu in proposito. Ov’EUa rie- 
sca. forse cambiero opinione ». Il medio allora si avvicind all’e- 
stremita- di una lunga tavola, e fe’ sedere l'lngersoll alia parte 
opposta. Questi accostb l'orecchio alia lavagna, e disse di sen- 
tire in essa uno scricchiolio di matita. Dopo alcuni istanti, lo 
Slade gli disse di aprirla. Sollecito ubbidi l’altro, e, stupito di 
trovarne le facce interne completamente coverte di scrittura, 
« Potenza di Dio! — esclamb — questa e la calligrafia di mio 
fratello! ecco la sua firma, che giurerei di suo pugno. Come 
avvenne il fatto? Chi ha scritte queste parole nelle lavagne? » 
— « Tocca a Lei rispondere — soggiunse tranquillamente il* 
medio; quella lavagna fu toccata solainente da Lei ». Sig. Slade, 
io le sono gratissimo di questa stupenda prova, che apre uno 
sconfinato campo al meditare » — disse l’lngersoll: e messala 
lavagna sotto il suo braccio, saluto e parti tutto pensieroso 
(Am iali, 1883, p. 31).

La scrittura dirctta nella calligrafia del defunto, e, invero, 
un fenomeno che impressiona non poco, perche dimostrativo; 
e percio la pxssibile seguente obiezione « Come mai lo spirito, 
pur non avendo la stessa mano e lo stesso braccio material] 
dell'epoca in cui era incarnato, ma bensi una mano ed un 
braccio materializzati con fluido medianico, pu6 egli scrivere 
nella stessa calligrafia di allora? » tale obiezione, dico, non in- 
firmerebbe mai il fenomeno, perche questo resta sempre un 
fatto, se anche incomprensibile. Ma la distruzione di una diffi- 
colta intellettuale ad intendere la maniera in cui puo aver luogo 
un fenomeno. e propria dello Spiritismo scientifico, qual de- 
v’essere il nostro; ed e la soluzione di un problema della Scienza 
pneumatologica: la soddisfazione di un bisogno della inente;e 
percio rispondo aH'obiezione sopra esposta.

Lu Scienza che ci oifre una certa chiave a solvere la que- 
stione, e. la Eisiologia. Il Molcschott sostiene che il corpo 
umano rinnova la maggior parte della sua sostanza in 20 o 30
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giorni; e testimonia che il Colonnello Lann, pesandosi, rico- 
nobbe una perdita media di un 22° del proprio peso, nel ter- 
mine di 24 ore ; e conclude che l’intero rinnovamento addi- 
manderebbe, adunque, 22 giorni; e finalmente aggiunge che il 
Liebig dedusse una rapidita di 25 giorni da un’altra conside- 
razione del ricambio delle m ateric: la combustione del sangue; 
e che, sia quanto si voglia sorprendente sifatta rapidita, le 
osservazioni concordant) sit tutli i  punti (Moi.ESCHOTT: La circola- 
zione della vita, t. I. p. 170, 172). Premesso ci6 con Nloleschott, 
e con altri fisiologi, un individuo che si astenesse dallo scri- 
vere per 25 giorni, ei riovrebbe aver perduta la calligrafia che I 
aveva sempre avuta negli anni della sua vita che susseguirono 
la fanciullezza, perch6 tutti gli elementi istologici dell’arto scrit- 
torio cedettero all’anabolismo, per dar luogo a nuovi tcssuti,, 
col catabolismo. Ma si verifica forse tal cambiamento di calli
grafia? Non mai! Dunque lo spirito, anche materiandosi di un 
altro arto scrittorio, come fa dai fluidi del medio, pu6 scrivere 
nella stessa calligrafia che ebbe da incarnato. E ad ammetter 
cid ogni difficolty sparisce quando si pensa che il fenomeno 
mette ragione nel fatto che, come dimostrano le esperienze del- 
I’esteriorizzazione della sensibilita e della motricita. dovute al 
De Rochas, nel solo pcripneuma rimangono le attitudini ai 
movimenti, la sensibility, le impressioni d’identity, fino al 
punto che la D’Esperance, pur essendo stata gia smateria- 
lizzata dalla cintola in giu in Helsingfors, non se n’era me- 
nomamente avveduta, e sentivasi come se avesse con se le parti 
sparite, finche a caso il tatto non le ebbe rivelato il feno
meno (A k sa KOF: L’n Cas de Di-materialisation, ccc .; Paris, 1896. 
pagg. 26, 27). Similmente i mutilati e gli amputati hanno la 
impressione di non esserlo, perehe il peripneuma dcll’arto 
perduto fa loro sentire tutto l’arto medesimo. Quando dunque 
lo spirito materializza dal fluido mcdianico il suo arto peri- 
pneumatico, col quale scrivery in seduta, tutti i nuovi elementi 
istologici di questo (cellule, fibre, ecc.) sono imbibiti, vitaliz- 
zati, dominati dal peripneuma (sostanza eminentemente vitale) 
e quindi da esso ricevono quella stessa sensibilita ed attitu- 
dine ai soliti movimenti, e quelle stesse impressioni d'identity 
che avevano da esso ricevuti i tessuti del braccio antico; co- 
sicche tutti i moti e le attitudini muscolari dello scrivere ri- 
manendo gli stessi, la calligrafia post mortem sara quella che 
lo spirito ebbe nella sua ultima incarnazione. La possibile obie^
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zione che basta vestir d'un guanto la mano scrivente per otte- 
nere l’alterazione della calligrafia, e obiezione futilissima: il 
guanto rimane tutto esteriore alia mano, non e parte vitale di 
essa, non £ vivificato e dominato nelle sue molecole dal peri- 
pneuma, come son vivificati e dominati gl’intimi elementi isto- 
logici, formatisi in seduta per chimica trascendentale.

Ma se gli spiriti potessero far perfette imitazioni calligra- 
fiche, io avrei rimossa invano, con quanto ho sopra esposto, 
una pietra d’inciampo intellettuale alia prova pneumatografica 
della sopravvivenza. Hanno dunque i disincarnati la virtu d'imitar 
la calligrafia altrui? Da un fenomeno ottenuto in seduta ov’era 
il mio amico Achille Tanfani— fenomeno forsc sconosciuto da 
quasi tutti i miei lettori, e. probabilmente. unico del suo ge- 
nere — pare che ad imitare l’altrui calligrafia gli spiriti siano ben 
abili. Secondo narra il Tanfani, trovandosi egli in seduta con 
altri nove assistenti in un Circolo spiritico di Roma, l’anno 1878. 
lo spirito ingiunse a ciascuno di loro, neH’oscurit&, di dire a 
voce alta una sentenza in quella lingua o dialetto che piu gli 
fosse noto; e si poterono mettere insieme dieci sentenze di
verse, espresse in sei differenti lingue, cioe in latino, francese, 
inglese, indosfano, italiano e tedesco. Ci6 fatto, si te‘ la luce; e 
con gran sorpresa gli assistenti osservarono che quei dieci motti 
si trovavano scritti su carta dagli assistenti medesimi posta pre- 
cedentemente sul tavolo, e nella calligrafia speciale ad ognnuo di 
loro. Ecco dunque dieci imitazioni calligrafiche: ma coloro che 
possedevano quelle dieci calligrafie erano present! alia seduta; 
e l’occulta intelligenza pot£ in due modi far le imitazioni; e 
cio£ o leggendo nella mente degli assistenti, oppure sdoppiando 
1’arto scrittorio di essi, materializzandolo alquanto, e stimolandolo 
all’inizio del moto, (nelle circonvoluzioni dell’ insula, o nella 
base della terza circonvoluzione frontale sinistra, dov’£ il centro 
o l’area del linguaggio grafted), secondo 1'attitudine alio scrivere, 
speciale a ciascuno degli osservatori, e preformata medianle l'e- 
sercizio di anni; il che pot£ esser conseguito distraendo l’atten- 
zione degli assistenti con altri fenomeni, con ingiunzione di con- 
versare, e simili. Ma quando la calligrafia ottenuta & identica a 
quella del defunto in manifestazione, da chi se ne ricaverebbe il 

fa c simile? Da qualeuno dei presenti che abbia conosciuto il tra- 
passato durante la piu recente incarnazione di lui? L’Aksakof di- 
chiara: « Io nego risolutamente che la scrittura di un defunto 
sconosciuto dal medio possa essere riprodotta in guisa assolu-
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tamente identica, per operazione della coscienza sonnambolica 
del medio, in grazia itnicamente della presenza dipersona eke ahbia 
conosciuto questo dcfitnlo » (p. 694). E lo nego aneh’io in forza 
di una delle ragioni rerate dall'Aksakof, e cioe d ie  noi possiamo 
riconoscere la scrittura di persona da noi conosciuta, ma non 
riprodurla dalla memoria, neppure con un sforzo di volont&;e, 
di piu, vi ha dei casi in cui la scrittura diretta e in ralligrafia 
sconoseiuta da tutti i presenti ( The Telegraph del 22 Mag- 
gio 1898).

Checche si dica, pur riconoscendo noi che il metodo piu 
atto a rinvenir la causa frequente dei fenomeni medianici, sia 
quello di osservare se essi convergano o no, come a lor centro 
comune, nel concetto fon iamentale che noi incarnati ci siam 1’atto 
dello Spiritismo fenomenico, a me pare, non altrimenti che al Brof- 
ferio, all'Aksakof e ad altri dotti in metapsichit a, che la prova 
pneumatografica nella calligrafia che lo spirito aveva nella sua 
piu recente incarnazione, debba dimostrar l'esistenza dei tra- 
passati a chiunque sprezzi i cavilli e le ragnatele, a cui si appi- 
gliano gli avversari della romunirazione fra i disincarnati e gli 
incarnati: che non a torto la grafologia sostiene che la scrit
tura e veramente una specie di t'otografia della personality — 
ragione per cui, a dar lutto I ’innegabil valorc a documenti le- 
gali di propriety e d ’interessi materiali, si richiede spesso non 
piu che la firma delle parti interessate, e dei testimoni, non 
potendosi ammettere, in tal caso, come possibile, una smentita 
del perito calligrafico, che giudica su prinripi certi ed immu- 
tabili, come mi venne comunicato da chi e ben competente 
nella materia.

V. T l'.mmoi.o .

II risp e tto  degli antichi.
Dobbiamo dispensare piu giustamente la nostra credulity e la nostra 

diifidenza e limitarc il nostro rispetto per gli antichi. La ragione stessa da 
cui esso nasce deve anchc saperlo commisurare, considcrando che se gli 
antichi stessi fossero rimasti in tale suggezione da non aggiungere nulla alle 
conoscenze ricevutc e i contemporanci avessero avuto lo stesso ritegno per 
le novity che loro venivano offerte, avrebbero privato s£ stessi e la loro po
sterity del frutto delle nuove scoperte. Nello stesso modo che essi si sono 
valsi di quelle ereditatc se non come mezzo per fame delle nuove, aprendo 
la via a pill grandi cose, alio stesso modo noi dobbiamo accettare quelle 
che ci vennero tramandate per fame i mezzi e non il fine del nostro studio, 
tentando di superarle.

P a s c a l .
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LE ESPERIENZE

DEL PROF. HARALDUR NIELSSON

Ritengo opportuno di far conoscere ai lettori italiani le im
portan t esperienze del prof. Nielsson, quasi ignorate in Italia. 
II professore in discorso, ne aveva pubblicato le relazioni su 
riviste inglesi e danesi allorchd le sedute si andavano svolgendo: 
e recentemente. in occasione del Congresso Intemazionale di 
ricerche metapsiehiche, indetto a Copenaghen (agosto-settem- 
bre, 1921). ne presentb al Congresso un riassunto generate, che 
k quello che qui riferisco quasi per intero, traducendolo dal 
volume degli « Atti » del Congresso stesso.

Noto che col medium del prof. Nielsson, oltre a eonse- 
guirsi quasi tutte le manifestazioni fisiche della casistica media- 
nica, si riprodusse per la seconda volta negli annali delle ri
cerche metapsiehiche, il fenomeno che gia si era conseguito 
una prima volta con la D’Esperance, quello della dematerializ- 
zazione parziale del corpo della medium. Nel caso della D'E- 
sperance le si erano dematerializzate totalmente le gambe, e gli 
sperimentatori avevano avuto agio di assicurarsene osservando 
e palpando liberamente la medium, in mezza luce. Nel caso 
osservato dal prof. Nielsson, si dematerializzb totalmente un 
braccio del medium: ed anche in questa circostanza gli speri
mentatori ebbero agio di assicurarsene osservando e palpando 
liberamente. Ora la ripetizione del fenomeno, appare teorica- 
mente niolto importante, giacehe il caso della D'Esperance. 
risultando fino ad ora unico, trovava degli increduli anche tra 
i cultori di ricerche metapsiehiche, per quanto non si potesse 
muoverc dubbio sulla realta del fatto, e per quanto nulla vi 
fosse in ci6 di teoricamente inverosimile, visto che ogni feno-
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meno di niaterializzazione e preccduto necessariamente da un 
fenomeno di dematerializzazione pin o mono accentuata del 
corpo del medium.

E. B o z z a n o .

RlASSUNTO DELLE MIE ESPF.RIEN7.E CON UN MEDIUM AD EFFETTI FISICI, 

NF.LI.A CITtA DI REYKJAVIK (ISI.ANDA).

F i n o  a l l ' a n n o  1904 le  r i c e r c h e  p s i c h i c h e  e r a n o  s c o n o s c . i u t e  in I s la n d a .  

Infatt i  s o l o  p o c h e  p e r s o n e  a v e v a n o  l e t t o  q u a l c h e  c o s a  i n t o r n o  a l i o  s p i r i t i s m o ,  

m a  n e s s u n a  a v e v a  m a i  t e n t a t o  e s p e r i e n z e  d e l  g e n e r e .  L ' o n o r e  di e s s e r e  s t a t o  

l ' i n i z i a t o r e  di ta l i  r i c e r c h e  s p e t t a  a l n o t o  r o m a n z i c r e  K i n a r  H .  K v a r a n .  c h c  

a t t u a l m e n t e  £ il p r e s i d e n t e  d e l l a  S o c i e t y  i s l a n d c s e  di r i c e r c h e  p s i c h i c h e -  E g l i  

v i  fu  c o n d o t t o  d a l l a  l e t t u r a  d e l l ’o p e r a  f a m o v a  d e l  M y e r s ’- < H u m a n  P e r s o n a 

l i t y  a n d  i t s  s u r v i v a l  o f  b o d i l y  d e a t h  ».

In g r a z i a  d e l l a  m i a  a m i c i z i a  c o l  s i g n o r  K v a r a n ,  i o  e b b i  o c c a s i o n e  di  

p r e n d e r e  p a r t e  f in  d a l l ' i n i z i o  a l l e  i n v e s t i g a z i o n i .  S i  c o m i n c i d  c o n  u n  m a n i -  

p o l o  di s p e r i m e n t a t o r i .  c h e  r a p i d a m c n t e  a u m e n t d  di n u m e r o ,  f i n o  a  d i v e n i r e  

u n a  s o c i e t y  d i  r i c e r c h e  p s i c h i c h e .

S u l  p r i n c i p i o  d e l l ’ a n n o  1905, e b b i m o  la  f o r t u n a  di t r o v a r e  u n  v e r o  m e 

d i u m .  S i  c h i a m a v a  I n d r id i  I n d r i d a s o n ,  e d  e r a  il f i g l i o  di u n  f i t t a v o l o ,  i l  q u a l e  

e r a  v e n u t o  a  R e y k j a v i k  o n d c  a p p r e n d e r c  l ' a r t e  d e l  t i p o g r a f o .  D o p o  a v e r  e s p e -  

r i m e n t a t o  q u a l c h e  t e m p o  c o n  lu i ,  c i  r i s o l v e m m o  a  p r e n d e r e  in  a f f i t t o  u n a  

s a l a  p e r  le  s e d u t e ,  e  p ii i ta rd i  p r o v v e d c m m o  a e d i f i c a r e  u n  I s t i t u t o  a p p o s i t o ,  

g i a c c h d  la  s o c i e t y ,  la  q u a l e  e r a  c r e s c i u t a  r a p i d a m e n t e .  n o n  d i f e t t a v a d i  f o n d i .  

R i s o l v e m m o  a l t r e s i  d i  r e t r i b u i r e  il m e d i u m  c o n  u n o  s t i p e n d i o  m e n s i l e ,  al 

f in e  d i  e v i t a r e  c h ' c g l i  t e n e s s e  s e d u t e  a l l ' i n f u o r i  d e l l e  r i u n i o n i  s o c i a l i ,  s a l v o  

s p e c i a l e  p e r m e s s o  d e l  c o n s i g l i o  d i r e t t i v o .  N o n  s a r i  i n u t i l e  a g g i u n g e r e  c h e  il 

g i o v a n e  m e d i u m  n o n  a v e v a  m a i  v i s t o  g i o c o l i e r i ,  nd p r e s t i d i g i t a t o r i ,  p e r  la  s e m -  

p l i c e  r a g i o n e  c h e  c o s t o r o  s o n o  s c o n o s c i u t i  in I s la n d a .  Io p a r t e c i p a i  a l l e  s e 

d u t e  p e r  c i n q u e  a n n i ,  in  r a g i o n e  d i  d u e  s e d u t e  p e r  s e t t i m a n a .  a  c o m i n c i a r c  

d a l l a  m cU i di s e t t e m b r e  f i n o  a l i a  f i n e  di g i u g n o .

N o n  £ p o s s i b i l e .  in  u n a  b r e v e  c o n f e r e n z a .  d a r e  u n ’ i d e a  a d e g u a t a  d e l la  

m o l t e p l i c i t &  d e l l e  m a n i fe s t a z i o n i  c h e  si c o n s e g u i r o n o ,  n o n c h d  d e l l e  m i s u r e  

r i g o r o s e  di c o n t r o l l o  d a  n o i  a d o t t a t e .  R i l e v c r d  s o l t a n t o  c h e  p iu  di o g n i  a l t r a  

c o s a  v a l s e  a  c o n v i n c e r m i  la  c i r c o s t a n z a  di a v e r e  v i s t o  s v i l u p p a r s i  i f e n o m e n i  

s o t t o  i m i e i  o c c h i .  Io  e b b i  a g i o  di  o s s e r v a r l i  c  s t u d i a r l i  in e m b r i o n e ,  e  g r a -  

d a t a m e n t e  s e g u i r n e  l ' e v o l u z i o n e  a s c e n d e n t e  f i n o  a q u a n d o  r a g g i u n s e r o  il l o r o  

m a s s i m o  s v i l u p p o ,  c o n  i n t e r m e z z i  i s t r u t t i v i  di  s o s t a  o  i n d e b o l i m e n t o ;  d i m o d o  

ch i :  t a n t o  i o  c h e  g l i  a ltr i  s p e r i m e n t a t o r i .  c h e  c o m e  m e  f u r o n o  a s s i d u i  f r e q u e n  

ta to r i  d e l l e  s e d u t e ,  p e r v e n i m m o  a  f o r m a r c i  u n ' o p i n i o n e  b e n  d e c i s a  s u i  f e n o 

m e n i ,  o p i n i o n e  a  c u i  n o n  si p u d  p e r v e n i r c  in  a l t r a  g u i s a .  R i l e v o  i n f i n e  c h e  

l e  f e r i n e  c o n v i n z i o n i  a c u i  s o n o  g i u n t o .  n o n  si  f o n d a n o  s u  q u a l c h e  f e n o m e n o  

p r e s o  s i n g o l a r m e n t e ,  m a  s u l l a  t o t a l i t y  e  c o n t i n u i t y  d e i  f e n o m e n i  o s s e r v a l i
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L a  n o s t r a  s o c i c t a  n o n  6 m ai s t a t a  u n a  s o c i e t y  s p i r i t i c a  n e l  s e n s o  o r d i n a r i o  

d e l  t e r m i n e ;  s e b b e n e  m o l t i  d i n o i .  c h e  a b b i a m o  a s s i a t i t o  a  tu t t e  le  e s p e r i e n z e ,  

p r o p e n d i a m o  v e r s o  l ’ i n t e r p r e t a z i o n e  s p i r i t i c a  d e i  fatti .

L a  in e d i a n i t d  d i  I n d r i d a s o n  e r a s i  m a n i f e s t a t a  c o n  la «> s c r i t t u r a  a u t o m a -  

t i c a  »: m a  n o n  t a r d a m m o  a  s c o p r i r e  c h e  s c  c i  s i  p o n e v a  in  t r e  c  q u a t t r o  in - 

t o r n o  a  u n  t a v o l o ,  a l i a  l u c e  c r e p u s c o l a r e ,  c o l  p r o p o s i t o  d l  t e n e r e  s a l d a m e n t e  

f e r m o  il t a v o l o .  b a s t a v a  c h e  I n d r i d a s o n  v i  s o v r a p p o n e s s e  la  m a n o  p e r c h e  il 

t a v o l o  si  l e v i t a s s e  a  v i v a  f o r z a  f i n o  a l l ' a l t e z z a  d e i  n o s t r i  v o l t i .  Q u i n d i  si  ri- 

s c o n t r b  c h e  s e  si  t e n e v a n o  le  m a n i  a  u n a  c e r t a  d i s t a n z a  d a l  t a v o l o ,  n o n  

a p p e n a  il m e d i u m  r i u n i i a  a l l e  n o s t r e  la  m a n o  p r o p r i a ,  il t a v o l o  s i  l e v i t a v a ,  

u g u d n i c n t e  f in o  a  c o m b a c i a r e  c o n  le  n o s t r e  m a n i .  V e n n e  in f i n e  il m o n e n t o  

in  c u i  il m e d i u m  c a d d e  in  s o n n o  m e d i a n i c o :  e  a l l o r a  i f e n o m e n i  p r o g r e d i -  

r o n o  r a p i d a m e n t c .  A  q u e s t o  p u n t o  f u m m o  a v v e r t i t i  c h e  d u e  p e r s o n a l i t y  m e -  

d i a n i c h e  a v e v a n o  g i i l  t e n t a t o  di  C ' i n t r o l l a r e  il m e d i u m  s e n z a  p e r v e n i r v i ,  roa  

c h e  o r a  u n a  t c r z a  e n t i t y  a v e v a  t e n t a t o  la  p r o v a .  r i u s c e n d o v i .  Q u e s t a  e n t i t y  

d i s s e  di e s s e r e  s t a t a  in  v i t a  il f r a t e l l o  d e l  n o n n o  d e l  m e d i u m ,  a g g i u n g e n d o  

di  a v e r e  e s c r c i t a t o  la  p r o f e s s i o n e  d ' i n s e g n a n t e  di l i n g u a  i s l a n d e s e  n e l l ’ u n i-  

v e r s i t y  di C o p e n a g h e n .  Q u e s t o  n u o v o  «  s p i r i t o - g u i d a  » a p p a r v e  s u b i t o  p a 

d r o n e  d e l l a  s i t u a z i o n e .  p e r  q u a n t o  d o v e s s e  q u a l c h e  v o l t a  l o t t a r e  s t r e n u a -  

m c n t e  c o n t r o  il p r o p r i o  p r o n i p o t e .  il q u a l e  a v e v a  u n  t e m p e r a m e n t o  o s t i n a t o  

e  u n a  v o l o n t y  p r o p r i a .

I n i z i a m m o  le  n u o v e  c s p e r i e n z e  in  p e r f e t t a  o s c u r i t y ,  m a  in  s e g u i t o  p r o -  

v a m m o  la  l u c e  r o s s a ,  r i s c o n t r a n d o  s u b i t o  c o m ’e s s a  d i m i n u i s s c  n o t e v o l m e n t e  

la  p o t e n z i a l i t y  d e i  f e n o m e n i ; e  s i c c o m e  le  « p e r s o n a l i t y  m c d i a n i c h c  *  s i  la - 

g n a v a n o  c h e  la  L i c e  n e u t r a l i z z a v a  in  p a r t e  L e n e r g i a  di c u i  si  s e r v i v a n o ,  

f i n i m m  > p e r  r i n u n c i a r v i .  In p a r i  t e m p o ,  le  « p e r s o n a l i t y  n t e d i a n i c h e  » c i  e s o r -  

t a r o n o  a  p o r r e  in o p e r a  le  p iu  r i g o r o s e  m i s u r e  di c o n t r o l l o .  a f f i n c h t  I 'im - 

p o r t a n z i  d e l l e  m a n i f e s t a z i o n i  n o n  a v e s s e  a r i s e n t i r s e n e .  C o n f o r n t e m e n t e ,  d e -  

l i b e r a m m o  c h e  p e r  t u r n o .  u n o  di n o i  d o v e s s e  s e d e r e  c o s t a n t e m e n t e  a c c a n t o  

a l  m e d i u m ,  t c n e n d o l o  a v v i n t o  c o l  b r a c c i o  i n t o r n o  a i f i a n c h i ,  e  c o n t r o l l a n d o n e  

le  m a n i .

Q u e s t i  i p r i n c i p a l i  f e n o m e n i  d a  n o i  c o n s e g u i t i  :

111 p r i m o  l u o g o :  F o r t i  c o l p i  s u i  m itr i  e  s u g l i  o g g e t l i  in  p r o s s i m i t y  d e l  

m e d i u m .  In u n a  di tali c i r c o s t a n z e .  in  c u i  il m e d i u m  e r a  i n u n e r s o  in  u n a  

« t r a n c e  » c o s i  p r o f o n d a ,  c h e  il s u o  p o l s o  piit n o n  si s e n t i v a .  e d  il c u o r e  

a v e v a  q u a s i  c e s s a t o  di b a t t e r e ,  i c o l p i  r i m b e m b a v a n o  t r e m e n d i  i n t e r n o  a  lu i,  

r i s p o n d e n d o  a l l e  n o s t r e  d o m a n d e .  Io e  il s i g n o r  k v a r a n .  s o l i  p r e s e n t i  in  

q u c l l a  c t r c o s t a n z a .  t r e p i d a v a m o  p e r  l ' e s i s t e n z a  d e l  m e d i u m ,  c h e  p a r e v a  n o n  

d o v c s - . e  piit r i s v e g l i a r s i  a l ia  v i t a .  A v e n d o  i n t e r r o g a t o  in  p r o p o s i t o  le  p e r s o 

n a l i ty  m e d i a n i c h e .  q u e s t e  r i s p o s e r o  c h e  q u a n d o  il m e d i u m  si t r o v a v a  in sif-  

fa t te  r o n d i z i o n i .  e r a  in g r a d o  di t r a s f e r i r s i  e  m a n i f e s t a r s i  o v u n q u e  g l i  p i a c e s s e .  

r i s u l t a n f l o  a n c h e  v i s i b i l e  ai v i v e n t i .  s p e c i a l m e n t e  s e  q u e s t i  e r a n o  d o ta t i  di  

f a c u l t y  c h i a r o v e g g e n t i .

In s e c o n d o  l u o g o :  N o i  o l t e n e m m o  d e i  c o l p i  c a r a t t e r i s t i c i ,  s i m i l i  a 

s c o p p i ,  n e l l ’a r i a  a m b i e n t e .  i q u a l i  si f a c c v a n o  u d i r e  in q u a l u n q u e  a n g o l o  d e l l a  

sa la .  p e r  q u a n t o  il m e d i u m  r i m a n c s s e  i m m o b i l e  a l  s u o  p o s t o .

In t e r z o  l u o g o :  11 m e d i u m  v e n i v a  l e v i t a t o  f in o  al s o f f i t t o ,  c h ' e g l i  t o c -  

c a v a  c o n  la te s ta .  In a l t r e  c i r c o s t a n z e ,  e g l i  s i  l e v i t a v a  i n s i e m e  al  s o f y  s u  c u i
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g i a c e v a ,  e  i l  t u t t o  v e n i v a  t r a s p o r t a t n  i n t o r n o  p e r  la  s a l a  d a  u n  p o t e r e  in v i -  

s i b i le .  P e r  q u a n t o  l ' o s c u r i t a  l o s s e  c o m p l e t a ,  n o n  v i  e r a  d a  t e m e r c  c h e  il s o f a  

a v e s s e  a d  u r t a r e  in  m o b i l i  o  p e r s o n e .  T a l o r a  v e n i v a  d c p o s t o  d c l i c a t a m e n t e  

s u l l e  g i n o c c h i a  d e g l i  s p e r i m e n t a t o r i ,  e  p o i  t r a s p o r t a t n  a l p r o p r i o  p o s t o ,  c o l  

m e d i u m  s e m p r e  g i a c e n t e  sti di e s s o .  Q )u e sto  g e n e r e  di l e v i t a z i o n i  r i p e t e n -  

d o s i  s o v e n t e ,  d e l i b e r a m m o  di s t u d i a r l e  p ii i e f f i c a c e m e n t e  p o n e n d o  il m e d i u m  

in  u n  s e g g i o l o n e  d i  v i m i n i ,  il q u a l e  s c r i c c h i o l a v a  r u m o r o s a m e n t c  a d  o g n i  

l i e v e  m o v i m e n t o  di c h i  l ’o c c u p a v a .  D c p o n e m r n o  il s e g g i o l o n e  ad  u n a e s t r e -  

m i t y  d e l l a  s a la :  q u i n d i  n e l  m e z z o  a l i a  '-ala  s c h i c r a m m o  in fi la  le  s e d i e  p e r  g l i  

s p e r i m e n t a t o r i ,  l 'u n a  a d c r i - n t e  a l l 'a l t r a ,  p e r  m o d o  c h e  il p a s s a r e  a t t r a v e r s o  a d  

e s s e  e r a  i m p o s s i b i l e .  Q u i n d i  g l i  s p e t t a t o r i  ( e r a v a m o  t a l v o l t a  in  c i n q u a n t a )  

o c c u p a r o n o  tu t t e  le  s e d i e ,  e  v e n n e  ta tta  l 'o s c u r i t y .  l m m e d i a t a m e n t e  il m e d i u m  

fu l e v i t a t o  i n s i e m e  al  s e g g i o l o n e .  e  l o  s c r c c h i o l a r e  d e i  v i m i n i  c i  f e c e  a v v e r t i t i  

c h ' e g l i  si l i b r a v a  m o l t o  a l t o  n e l l a  s a l a ;  q u i n d i  lo  s c r i c c h i o l i o  s e g n a l a t o r e  si  

f e c e  u d i r e  s u l l e  n o s t r e  t e s t e ,  e  u n  i s t a n t e  d o p o  r i s u o n b  s u l l ' i m p i a n t i t o  u n  

t o n f o  r u m o r o s , ) ,  al  d i  ]y d e l l e  s e d i e .  S i  f e c e  la  l u c e ,  e  r i n v e n i t n m o  i l  m e 

d i u m  g i a c e n t e  in c o n d i z i o n i  di « t r a n c e  » p r o f o n d a  n e l  s e g g i o l o n e  d i  \ i m i n i ,  

u e n t r o  a l  q u a l e  a v c v a  s u p e r a t o  I ' u s t a c o l o  f r a p p o s t o  d a l l e  n o s t r e  p e r s o n e ,  

l i b r a n d o s i  s u l l e  n o s t r e  t e s t e .

N e l l a  s e d u t a  d e l  18 g e n n a i o  1909, a v v e n n e  u n  a l l r a  d i  ta l i  l e v i t a z i o n i ,  

c o n  m o d a l i t y  n o n  n i e n o  s t u p e f a c e n t i .  A l l a  f i n e  d e l l a  s e d u t a  i n  d i s c o r s o ,  i o  

c o n  d u e  a ltr i  s p e r i m e n t a t o r i  e r a v a m o  r i m a s t i  s o l o  c o l  m e  l i u m .  il  q u a l e  n o n  

p e r v e n i v a  a r i s v e g l i a r s i .  L e  p e r s o n a l i t y  m e d i a n ' c h e  s p i c g a r o n o  c h e  t a l e  in - 

c o n v e n i c n t e  p r o v e n i v a  d a l l a  d i f f i c o h y  di r e i n l e g r a r c  i l  m e d i u m  n e l l a  t o t a l i t y  

d e l l ' c c t o p l a s m a  a  lu i  s o t t r a t t o .  E g l i .  in  q u e l  p e r i o d o ,  si  e r a  s v i l u p p a t o  q u a l e  

m e d i u m  a « v o c e  d i r e t t a  » ;  e  in  q u e l l a  s e r a  p a r e c c h i e  « v o c i  » a v e v a n o  c o n -  

v e r s a t o  a l u n g o .  Il m e d i u m  s i  t r o v a v a  in  u n a  c o n d i z i o n e  di « s e m i - t r a n c e  », 

in  c u i  r g l i  p a r e v a  c o n s a p e v o l e  s i m u l t a n c a m e n t e  d e l l ’e s i s t e n z a  d e i  d u e  i n o n d i .  

in  m o d o  c h e  c o n v e r s a v a  u g u a l m e n t e  c o n  n o i ,  c o m e  c o n  g l i  c s s e r i  d e l  m o n d o  

i n v i s i b i l e -  E g l i  m o r m o r o :  « D o v e  v o g l i o n o  t r a s p o r t a r m i  ? » —  U n  i s t a n t e  

d o p o .  tutt i e  t r e  u d i m m o  la  s u a  v o c e  c h e  f a c e v a  d e l l e  o s s e r v a z i o n i  in  p r o -  

p o s i t o  d a l l ' a l t e z z a  d e l  s o f f i t t o ;  a l l e  q u a l i  o s s e r v a z i o n i  u n 'a l t r a  v o c e  r i s p o s e :  

» N o n  t e m c r e  di n u l l a  ». P o c o  d o p o  a v v e r t i m m o  c h i a r a m e n t e  c h e  il m e d i u m  

e r a  t r a s p o r t a t o  a l l ' i n t o r n o ,  s e m p r e  a l l ’ a l t c z z a  d e l  s o f f i t t o ,  il q u a l e  e r a  a 

q u a t t r . )  m c t r i  d a l  s u o l o ,  m e n t r e  il m e d i u m  b a t t e v a  c o n  le  n o c c h e  n e l  s o f f i t t o  

s t e s s o  D o p o  q u a l c h e  t e m p o ,  e g l i  fu  d e p o s t o  a  t e r r a ,  e  s i  c h i e s e  d i  f a r  l u c e .  

R i n v e n i m m o  tl m e d i u m  g i a c e n t e  s u l  t a v o l o ,  in  c o n d i z i o n i  d i  p r o f o n d a  « t r a n c e  », 

e  in  a o p a r e n z a  a s s a i  p r o s t r r t o .

In q u a r t o  l u o g o  : N o i  o t t e n e m m o  d e i  f e n o m e n i  l u m i n o s i  m o l t o  n o t e v o l i .  

C o m i n c i a r o n o  a  m a n i f e s t a r s i  c o i n e  c h i a z z e  l u m i n o s e  in  f o r m a  d i  l i n g u e .  a  

c o l o r a z i o n i  d i v e r s e ,  p e r  l o  pi ii  d e l l a  l u n g h e z z a  di u n  p o l l i c e .  m a  b e n  s o v e n t e  

a s s a i  p ii i l u n g h e ,  le  q u a l i  si l i b r a v a n o  in  a r ia ,  o  v a g a v a n o  s u i  m u r i .  In u n a  

s o l a  s e d u t a  io  c o n t a i  c i n q u a n t a  di  tali l i n g u e  di l u c e ,  a p p a r s c  in  s u c c e s s i o n e  

i n i n t e r r o t t a .  A H ' i s t a n t e  in  c u i  si  m a n i f e s t a v a  la  p ii i l u m i n o s a  tr a  e s s e ,  il m e 

d i u m  a v e v a  p r e s o  a g e m e r e  p e n o s a m e n t e .  Il f e n o m e n o  n o n  t a r d b  a d  a s s u -  

r a e r e  f o r m a  di  l a m p i  i r r a d i a n t i  u n a  l u c e  r o s s o - c u p a ,  c h e  i l l u m i n a v a  l ' i n t e r a  

p a n t e .  I n f in e  n o l l e  t o r n a t e  d e l  c i n q u e  e  d e l  s e i  s e t t e m b r e  1905, n e l  m e z z o  a  

q u e i  l a m p i ,  a p p a r v e  u n  f a n t a s m a  di s c o n o s c i u t o .  M o l d  tra  d i  n o i  l o  v i d e r o

4
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c h i a r i s s i m a m e n t e : e  p e r  c o n t o  m i o ,  n o n  d i m e n t i c h c r b  m a i  la  v i s i o n e  c h e  in  

q u e l  m o m e n t o  e b b i  d e l l a  t e s t a  e  d e l  b u s t o  d e l  f a n t a s m a .  Q u e s t o  fu  l ' i n i z i o  

d e i  f e n o m e n i  di  « m a t e r i a l i z z a z i o n e  » di c u i  e b b i m o  pil l  ta rd i  a f a r e  u n a  l a r g a  

e s p e r i e n z a .

I f e n o m e n i  l u m i n o s i ,  d a l  g i o r n o  in  c u i  si  m a n i f e s t a r o n o  p e r  la  p r i m a  

v o l t a ,  d i v e n n e r o  f r e q u e n t i  n e l l e  n o s t r e  s e d u t e ,  e  q u a n d o  r a g g i u n s e r o  il l o r o  

m a s s i m o ,  e s s i ,  q u a s i  s e m p r e ,  e r a n o  p r e c e d u t i  d a  u n a  f o l a t a  d i  v e n t o  g e l i d o ,  

la  q u a l e  e r a  a b b a s t a n z a  i m p e t u o s a  p e r  f a r c i  o n d e g g i a r e  i c a p e l l i  in  ta sta ,  e  

p e r  f a r e  s v o l a z z a r e  i f o g l i  d e i  t a c c u i n i  c h e  m o l t i  d i n o i  t e n e v a n o  s u l l e  g i-  

n o c c h i a .

I n  q u i n t o  l u o g o :  N o i  o t t e n e m m o ,  p e r  t r e  v o l t e  di s e g u i t o ,  u n  f e n o m e n o  

n o n  c o r n u n e .  L a  p r i m a  v o l t a  c h e  si  p r o d u s s e ,  le  p e r s o n a l i t y  m c d i a n i c h e  c i  

a m m o n i r o n o  di a n d a r e  c a u t i ,  p o i c h d  la  v i t a  d e l  m e d i u m  e r a  in  p e r i c o l o .  In d i  

a s s i s t e m m o  a l i a  d e m a t e r i a l i z z a z i o n e  c o m p l e t a  d e l  b r a c c i o  s i n i s t r o  d e l  m e d i u m .  

E r a v a m o  in  p i e n a  l u c e ,  e d  a v e i u m o  a g i o  di e s a m i n a r e  a c c u r a t a m e n t e  il m e 

d i u m ,  il c u i  b r a c c i o  s i n i s t r o  piii  n o n  e s i s t e v a .  N e l l a  t e r z a  e d  u l t i m a  v o l t a  

c h e  il f e n o m e n o  s i  p r o d u s s e ,  n o i  d e l e g a m m o  s e t t e  p e r s o n e  c o n  l ' i n c a r i c o d i  

e s a m i n a r e  a c c u r a t a m e n t e  il m e d i u m .  E s s i  l o  e s a m i n a r o n o  e  l o  p a l p a r o n o  in  

p i e n a  l u c e ,  r i s c o n t r a n d o  c h e  la  m a n i c a  s i n i s t r a  d e l l a  d i  lu i  g i u b b a  p e n d e v a  

f l o s c i a  e  a s s o l u t a m e n t e  v u o t a .  L e  p e r s o n a l i t y  m e d i a n i c h e  a v e v a n o  p e r m e s s o  

o g n i  s o r t *  di c o n t r o l l i ,  s a l v o  a  n o n  d e n u d a r e  la  s p a l l a  d e l  m e d i u m .  I d e l e -  

g a t i  in  d i s c o r s o  f i r m a r o n o  u n  d o c u m e n t o  n e l  q u a l e  s i  d i c h i a r a r o n o  p r o n t i  a d  

a f f e r m a r e  c o n  g i u r a m e n t o  c h e  i l  b r a c c i o  s i n i s t r o  d e l  m e d i u m  p i i t  n o n  e s i 

s t e v a  a l m o m e n t o  d e l l a  l o r o  i s p e z i o n e .  M i r i s u l t a  c h e  il f e n o m e n o  e s p o s t o  £ 

m o l t o  r a r o  n e l l a  c a s i s t i c a  m e d i a n i c a ,  p e r  q u a n t o  n o n  s i a  s c o n o s c i u t o .  C r e d o  

c h e  in  q u e s t i  u l t i m i  t e m p i  s i a  s t a t o  o s s e r v a t o  in  I ' r a n c i a .  L e  p e r s o n a l i t y  m e 

d i a n i c h e  si  m o s t r a r o n o  l i e t e  e  s o d d i s f a t t e  p e r  il b u o n  s u c c e s s o  c o n s e g u i t o ,  

e  c i  d i s s e r o  c h e  s p e r a v a n o  di p o t e r s i  m a n i f e s t a r e  in  p e r s o n a  e n t r o  u n d i c i  

s e t t i m a n e .  M a  p u r t r o p p o  c i 6  n o n  a v v e n n e  p e r c h t  il m q d i u m  c a d d e  a m m a l a t o .

Q u a n d o  si  r i p r e s e r o  le  s e d u t e ,  l o  « s p i r i t o - g u i d a  » o p e r a t o r e  n e l l e  e s p e *  

r i e n z e  di m a t e r i a l i z z a z i o n e ,  d i s s e  di  e s s e r e  s t a t o  in  v i t a  u n  n a t i v o  d e l l a  D a n i -  

m a r c a ,  d i c h i a m a r s i  « J e n s e n  », d i e s s e r e  s e m p r e  v i s s u t o  a  C o p e n a g h e n ,  d o v e  

e s e r c i t a v a  la  p r o f e s s i o n e  d i  t e s s i t o r e .  L a  p r i m a  v o l t a  c h e  c i  s i  m a n i f e s t d  

p a r l a n d o  p e r  b o c c a  d e l  m e d i u m ,  i n f o r m b  c h e  d u r a n t e  la  p r e c e d e n t e  m e z -  

z ' o r a  d i  r i p o s o  d a  n o i  c o n c e s s a  a l  m e d i u m ,  e g l i  e r a s i  r e c a t o  a  C o p e n a g h e n ,  

e d  a v e v a  a s s i s t i t o  a l l ' i n c e n d i o  di u n a  f a b b r i c a  p o s t a  in  u n a  d a t a  s t r a d a  d e l l a  

c i t t y .  Q u i n d i  a g g i u n s e  c h e  i p o m p i e r i  e r a n o  p e r v e n u t i  a  d o m a r e  l ’ i n c e n d i o .  

T a l e  s e d u t a  e r a  o c c o r s a  in  d a t a  24 n o v e m b r e  1905. O r a  in  q u e l l ’e p o c a  n o n  

e s i s t e v a n o  l i n e e  t e l e g r a f i c h e  c h e  c o l l e g a s s e r o  l ' l s l a n d a  a l  c o n t i n e n t e  e u r o p e o ,  

o  a  q u a l c h e  a l t r a  p a r t e  d e l  m o n d o ;  d i m o d o c h S  n o n  e r a  p o s s i b i l e  v e r i f i c a r e  

m e d i a n t e  u n  t e l e g r a m m a  la  v e r i d i c i t y  d e l  fa tto .  11 d o m a n i  i o  m i  r e c a i  d a l  

v e s c o v o  d c U ' l s l a n d a ,  m o n s i g n o r  H a l l g r i m u r  S v e i n s s o n ,  il q u a l e  e r a  m i o  z i o ,  

r i f e r e n d o g l i  q u a n t o  la  p e r s o n a l i t y  m e d i a n i c a  di  « J e n s e n  » a v e v a  d e t t o ,  in v i-  

t a n d o l o  a p r e n d e r n e  n o t a ,  o n d e  a l l ’o c c a s i o n e  t e s t i m o n i a r e  s u l l a  v e r i d i c i t y  d e i  

fatt i .  N e l  g i o r n o  di  N a t a l e  a r r i v b  f i n a l m e n t e  la  p r i m a  n a v e  d a l l a  D a n i m a r c a ,  

e  m i o  z i o  s i  a f f r e t t b  a  s f o g l i a r e  il  g i o r n a l e  D a n e s e  « I’o l i t i k e n  ->, n e l  q u a l e ,  

c o n  s u o  i m m e n s o  s t u p o r e ,  l e s s e  la  d e s c r i z i o n e  d e l l ' i n c e n d i o  a n n u n c i a t o  m e -  

d i a n i c a m e n t e .  T a n t o  il g i o r n o  c h e  l 'o r a  c o r r i s p o n d e v a n o  e s a t t a m e n t e ,  e  si
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t r a t t a v a  di u n a  f a b b r i c a  d i  l a m p a d a r i ,  s i t u a t a  a l  N  63, d i « S t o r e  K o n g e n -  

s g a d e  ».

L ' e s t r i n s e c a z i o n e  d e i  f e n o m e n i  di m a t e r i a l i z z a z i o n e  r i c h i e s e  r a o l t a  pa- 

z i e n z a ,  s i a  d a  p a r t e  d e g l i  « s p i r i t i  » o p e r a t o r i ,  c h e  d a  p a r t e  n o s t r a .  F i n a l m e n t e  

n e l l a  r i c o r r e n z a  d e l  N a t i l e  1906, e s s i  c o m i n c i a r o n o  a d  i n i z i a r s i .  S i  s p e r i m e n -  

t a v a  u n i t a m e n t e  a l m e d i u m ,  in  u n a  g r a n d e  s a l a ,  la  q u a l e  m e t t e v a  in  u n o  

s t a n z i n o ,  c h e  g l i  « s p i r i t i - g u i d a  » r i c h i c s e r o  a d  u s o  g a b i n c t t o .  Q u a l c h e  g i o r n o  l 

p r i m a  d e l  N a t a l e ,  lo  s t a n z i n o  e r a s i  i l l u m i n a t o  di l u c e  v i v i s s i m a ,  in  m e z z o  a l i a  t 
q u a l e  e r a  a p p a r s o  u n  f a n t a s m a .  c h e  ctisse e s s e r e  l o  « s p i r i t o - g u i d a  a  « J e n 

s e n  ». S i  e r a  m a n i i e s t a t o  n e l  m e z z o  ai c o r t i n a g g i  d e l l a  p o r t a ,  d o m a n d a n d o  

c o n  t i p i c o  a c c e n t o  d a n e s e :  « K a '  d e  s e  d i g ?  » ( P o t e t e  v e d e r m i ? ) .  A i  p r i m i  

g i o r n i  d e l l ' a n n o  e g l i  si m a n i f e s t b  n e l  m e z z o  a l i a  s a l a  g r a n d e ,  d i  f r o n t e  a g l i  

s p e t t a t o r i ,  t r a  i q u a l i  g i a c c v a  il m e d i u m ,  c h e  in  q u e l  m o m e n t o  e r a  i m m e r s o  

i n  p r o f o n d a  « t r a n c e  ». II n u o v o  o s p i t e  e r a  a v v o l t o  in  u n a  s o r t a  di t o g a  b ia n -  

c h i s s i m a  e  f i n i s s i m a .  c h c  s c e n d e v a  a l s u o l o  in  a m p i  e  m o r b i d i  p a l u d a m e n t i ,  

e  d a l l a  q u a l e  i r r a d i a v c  la  l u c e  p e r  c u i  s i  r e n d e v a  v i s i b i l e .  II f a n t a s m a  p r e s e  

a  m u o v e r s i  p e r  l a  s a la ,  q u a l c h e  v o l t a  a v v i c i n a n d o s i  f i n o  a  t o c c a r e  g l i  spet-> 

ta to r i .  Q u i n d i  s e d e t t e  n e l  so fA ,  m e n t r o  u n  g l o b o  d i  l u c e  r o s s a  s p l e n d e v a  c o m e -  

u n  p i c c o l o  s o l e  d i e t r o  d i  Iui, e  c i 6  in  c o n t r a s t o  c o n  l a  l u c e  b i a n c a  ir r a -  

d i a t a  d a l l a  s u a  t o g a .  N o n  d i m e n t i c h e r b  m a i  t a l e  s p c t t a c o l o  m e r a v i g l i o s o .

E g l i  a p p a r v e  in  a l t r e  s e d u t e ,  r i u s c e n d o  t a l o r a  a  m o s t r a r s i  s e t t e  o d  o t t o  

v o l t e  in  u n a  s e r a ,  s e m p r c  in  d i f r e r e n t i  p a r t i  d e l l a  s a la ;  e  p a r e c c h i e  v o l t e  n o i  

s c o r g e m m o  s i m u l t a n e a m e n t e  il m e d i u m  e  il  f a r . t a s m a  - n a t e r i a l i z z a t o .  M a  

q u e s t i  p iu  n o n  p e r v e n i v a  a d  i r r a d i a r e  l u c e  d a l  p r o p r i o  c o r p o  c h c  p e r  p o c h i  

i s t a n d  a l i a  v o l t a :  e  p e r c i b ,  q u a n d o  si e r a  f a t t o  v e d e r e ,  s i  m a n i f e s t a v a  a g l i  

s p e t t a t o r i  t o c c a n d o l i  c o n  la  m a n o  o  c o l  p i e d e ,  e  c o n c e d e n d o  ai m e d c s i m i  di  

t o c c a r l o  a  l o r o  v o l t a :  p e r  p o i  d i s s o l v e r s i  i s t a n t a n e a m e n t e .  Q u i  t r a s c r i v e r b  

p e r  e s t e s o  la  r e l a z i o n e  di u n a  d i  tali  a p o a r i z i o n i ,  c o n s e g u i t a  il g i o r n o  4 feb -  

b r a i o  1906, a l l e  o r e  o t t o  p o m e r i d i a n e ,  e  d i  c u i  p r e s i  n o t a  il g i o r n o  d o p o ,  5 

f e b b r a i o :

« Il  f a n t a s m a  m a t e r i a l i z z a t o  di « J e n s e n  » a p p a r v e  t r e  v o l t e ; q u i n d i  s e 

d e t t e ,  e  f e c e  s e d e r e  il m e d i u m  s u l l e  p r o p r i e  g i n o c c h i a .  Io  a v e v o  p r e s o  p o s t o  

n e l l a  p r i m a  f i la  di  s e d i e ,  d i m o d o c h b  li s c o r g e v o  b e n i s s i m o ,  s p e c i a l m e n t e  le  

d u e  t e s t e  e  le  b r a c c i a  d i  « J e n s e n  ». In d i  e g l i  a p p a r v e  n e l l ' a n g o l o  d e l l a  sa la ,  

v i c i n o  a l i a  p o r t a  c h e  m e t t e v a  n e l l o  s t a n z i n o - g a b i n e t t o .  S i  s c o r g o v a  d is t in -  

t i s s i m o ,  n e i  s u o i  p a l u d a m e p t i  l u m i n o s i ,  c o n  le  b r a c c i a  d i s t e s e  a c r o c e  s u l l a  

p a r e t e .  F o i  e g l i  s i  f e c e  v e d e r e  p iu  d i s t i n t a m e n t e  a n c o r a ,  v i c i n o  a l ia  s t u f a ,  

d o v e  s i  t r o v a v a  m i a  c u g i n a  m i s s  S i g r i d u r  R j o r n s o n .  F i n a l m e n t e  si  m o s t r b  

a l d i  s o p r a  d e l  m e d i u m ,  t r o n e g g i a n d o  e r e t t o  s u l l a  s p a l l i e r a  d e l l a  s e d i a ;  d i-  

m o d o c h b  la  s u a  t e s t a  e r a  p o c o  l o n t a n a  d a l  s o f f i t t o .  I ’ ii i ta r d i  u n 'a l t r a  f o r m a  

m a t e r i a l i z z a t a  c o m p a r v e  s u l l a  p o r t a  d e l  g a b i n e t t o .  E r a  u n  m e z z o  b u s t o ,  m a  

l o  s i  v e d e v a  d i s t i n t a m e n t e  n e i  s u o i  b i a n c h i  p a l u d a m e n t i ... ».

A  n c h i e s t a  d e l ' p i i i  e l e v a t o  t r a  g l i  « s p i r i t i - g u i d a  », n o i  d o v e v a r a o  in v i -  

t a r e  a l l e  s e d u t e  t r e  p e r s o n a g g i  f ra  i p iu  a u t o r e v o l i  n e l  p a e s e .  I’ a r c c c h i  di 

n o i ,  f o n d a t o r i  d e l l a  s o c i e t y  p s i c h i c a ,  e r a v a m o  u o m i n i  d i  s c i e n z a ,  a c c a d e m i -  

c a m e n t e  e d u c a t i .  e  p e r t a n t o  d c s i d e r o s i  d i  o t t e n e r e  t e s t i m o n i a l i z e  di c u i  p o -  

t e s s e r o  f i d a r s i  i p r o l n n i .  S c e g l i e m n i o  il v e s c o v o  d e l l ' I s l a n d a .  il p r i m o  m a g i 

s t r a t e  e  i l  c o n s o l e  i n g l e s e .
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A p p e n a  e n t r a t i  n e l l a  s a l a  d e l l e  s e d u i e ,  il m a g i s t r a t o  i n t r a p r e s e  1‘e s a m e  

m i n u z i o s o  d i  o g n i  c o s a  e s i s t e n t e  n e l l e  d u e  c a m e r e  i n t e r c o m u n i c a n t i .  l n d i  

e b b e  p r i n c i p i o  la  s e d u t a .  e  i q u a r a n t a  p r e s e n t i ,  n o n c h 6  i t r e  t e s t i m o n i  i n v i -  

tati . p o t e r o n o  s c o r g e r e  il f a n t a s m a  di « J e n s e n  ». il q u a l e  si  m a n i f e s t d  u n d i c i  

v o l t e ,  c i r c o n f u s o  d a  u n ' a u r e o l a  r a d i a n t e  di  l u c e .  A s s i s t e v a  a l ia  s e d u t a  u n  g i o -  

v a n c  l e t t e r a t o  il q u a l e  v i v e  p r e s e n t e m e n t e  q u i  a C o p e n a g h e n ,  e c h e  l ’altro- 

g i o r n o  rai d i s s e :  * L a  s e r a  m e m o r a b i l e  in  c u i  v e d e m m o  in  q u a r a n t a  i l  fnn - 

t a s m a  m a t e r i a l i z z a t o  d i  « J e n s e n  », r a d i a n t e  d i  l u c e ,  u n d i c i  v o l t e  di s e g u i t o ,  

n o n  l a  d i m e n t i c h e r b  m a i .  X o n o s t a n t e  il m i o  i r r i d u c i b i l e  s c e t t i c i s m o  p a s s a t o  

e  p r e s e n t e ,  in  q u e l l a  s e r a  f a r a n s a  i o  m i  d i e d i  v i n t o ,  e  p e n s o  c h e  q u a l c h e  

c o s a  di  s o s t a n z i a l e  d e v e  e s s e r c i  n e l l o  S p i r i t i s m o .

D e i  t r e  t e s t i m o n i  in  d i s c o r s o ,  u n o  n o n  6 p iu  tr a  i v i v i .  e d  e  il v e s c o v o ;  

m a  g l i  a l t r i  s o n o  v i v e n t i .  r i s i e d o n o  t u t t o r a  a  R e y k j a v i k ,  e  s o n o  s e m p r e  p r o n t i  

a d  e s i b i r e  le  l o r o  t e s t i m o n i a n z e .  11 m a g i s t r a t o  6 o r a  u n o  d e i  c i n q u e  g i u -  

d i c i  d e l l ’ l s l a n d a .

Il v e s c o v o  t e n n e  in  s e g u i t o  n u m e r o s e  s e d u t e  n e l l a  p r o p r i a  l i b r e r i a ,  e  in  

n e s s u n  a l t r o  l u o g o  s i  o t t e n n e r o  f e n o m e n i  p iu  i m p o n e n t i .  Q u a l c h e  v o l t a  g l i  

« s p i r i t i - g u i d a  » a s p e t t a v a n o  c h e  il m e d i u m  c a d e s s e  in  « t r a n c e  ». e  p o i  l o  

c o n d u c e v a n o  d i r e t t a m e n t e  d r l l a  s a l a  d e l l a  s o c i e t y  a l i a  c a s a  d e l  v e s c o v o .  In 

ta l i  c i r c o s t a n z e  e r o  s e m p r e  io  c h e  m ' i n c a r i c a v o  di a c c o m p a g n a r e  il m e d i u m  ; 

e  n o n  d i m e n t i c h c r b  m a i  q u e l l e  p a s s e g g i a t e  s t r a o r d i n a r i e ,  in  c u i  g l i  « s p ir i t i -  

g u i d a  » c o n v c r s a v a n o  c o n  m e ,  l ' u n o  tr a  e s s i  p e r  b o c c a  d e l  m e d i u m ,  e  g l i  

a l tr i  i n t e r l o q u e n d o  c o n  la « v o c e  d i r e t t a  *, l i  q u a l e  r i s u o n a v a  n e l l ' a r i a  a n t e  

i n t o r n o ,  in  m e z z o  a l l ' o s c u r i t y  d e l l a  n o t te .  ‘
11 v e s c o v o  d i v e n n e  a s s o l u t a i n e n t e  c o n v i n t o  d e l l a  r e a l t y  d e i  f e n o m e n i ;  e  

u n a  v o l t a  m i  o s s e r y b :  « O r a ,  p e r  la  p r i m a  v o l t a ,  s o n o  in  g r a d o  di c o m p r e n -  

d e r e  m o l t e  c o s e  n e l  N 'u o v o  T e s t a m e n t o .  c h e  n o n  e r o  m a i  s t a t o  in  g r a d o  di  

s p i e g a r m i  ».

M a q u i  n o n  t i n i s c e  l ’e v o l u z i o n e  m e d i a n i c a  di  I n d r i d a s  >n, p o ic h f*  e g l i  n o n  

t a r d b  a d i v e n i r e  m e d i u m  ad « a p p o r t i  », m e n t r e  si s v i l u p p b  u l t e r i o r m e n t e  

c o m e  m e d i u m  a  * v o c e  d i r e t t a  ». N o i  f a c e v a m o  u s o  di d u e  t r o m b e t t e  o  m e -  

g a l o n i ,  p e r  a c c r e s c e r e  il v o l u m e  d e l l e  « v o c i  » ; u n a  d e l l e  q u a l i  e r a  p i c c o l a .  

e  I’a l t r a  a s s a i  g r a n d e ,  f i s s a t a  s t a b i l m e n t e  s u  di u n  p i e d i s t a l l o .  Q u e s t ’ u l t i m a  

a u m c n t a v a  n o t e v o l m e n t e  la  s o n o r i t y  d e l l e  v o c i .  T r a  le  i n t e l l i g e n z c  c h e  si 

m a n i f e s t a v a n o  in  q u e l l a  g u i s a ,  v e  n ’e r a n o  tr e  c h e  c a n t a v a n o  d e l i z i o s a m e n t e .  

U n a  t r a  e s s e  d i s s e  di e s s e r e  s t a t a  in  v i t a  u n  p r e l a t o  i s l a n d e s e .  I’ a l t r a  u n  

c a n t a n t e  n o r v e g e s e ,  e  la  t e r z a  u n a  s i g n o r a  f r a n c e s e .  C i  a c c a d e v a  s o v e n t e  di  

u d i r e  d u e  di tali v o c i  a c a n t a r e  s i m u l t a n e a m e n t e  in  p i e n o  a c c o r d o  ; e d  e r a  

p e r  l o  p i u  la  v o c e  d i  s o p r a n o  d e l l a  s i g n o r a  f r a n c e s e ,  c o m b i n a t a  a l i a  v o c e  

di  b a s s o  di u n  u o m o ,  U n o  s c e i t i c o  dott< r e  in  m e d i c i n a .  il q u a l e  e b b e  ad  

a s s i s t e r e  a d  u n a  di  tali  e s p e r i e n z e ,  c o s i  d e s c r i v c  il f e n o m e n o : « P e r  d u e  

v o l t e  h o  u d i t o  d u e  v o c i  i n t o n a r e  i n s i e m e  il m e d e s i m o  c a n t o :  e  c if t  a v v e n i v a  

in  g u i s a  s e m p l i c e  e  n a t u r a l e  c o m e  s e  si t r a t t a s s e  di v i v e n t i .  K r a  u n a  v o c e  

s q u i l l a n t c  di s o p r a n o ,  c o m b i n a t a  a u n 'a l t r a ,  p i u t ' o s t o  t r e m u l a ,  d i b a s s o  p r o -  

f o n d o .  K n t r a n i b e  le  v o c i  p r o v e n i v a n o  d a l l ' a n g o l o  piti r e c o n d i t o  d e l l a  s a la ,  

d o v e  il m e d i u m  g i a c e v a  i s o l a t e ,  e  la  d i s t a n z a  Ira  le  d u e  v o c i  p o t e v a  v a lu -  

ta r s i  ad  o t t o  o  d i e c i  p ie d i .  11 f e n o m e n o  e r a  t a l n t e n t e  d i s t i n t o ,  d a  r e n d e r e  

f a c i l e  l ' o s s e r v a z i o n o .  s e n z a  p o s s i b i l i t y  di d u b b i o  ».
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In  a l t r e  c i r c o s t a n z e .  s c e n d e v a  d a l l ' a l t o  s u  d i  n o i ,  in  o n d a t e  s u c c e s s i v e ,  

u n  d e l i z i o s o  p r o f u m o .

P a r e c c h i e  v o l t e  n o i  e b b i m o  p u r e  e s p e r i e n z a  d e l  « p a s s a g g i o  d e l l a  m a -  *  
t e r i a  a t t r a v e r s o  la  m a t e r i a  » : m a  n o n  m i  6 p o s s i b i l e .  in  u n a  b r e v e  c o n f e r e n z a .  

d i f f o n d e r m i  in  p r o p o s i t o .

R i m a n e  d a  a c c e n n a r e  a  u n a  s e r i e  d i  m a n i f e s t a z i o n i  f r a  le  piit  c o n v i n -  

c e n t i  o c c o r s e  c o l  m e d i u m  I n d r i d a s o n  : le  q u a l i  si e s t r i n s e c a r o n o  in  m e z z o  

a  g r a n d i  p e r t u r b a z i o n i  f e n o m e n i c h e .  A  q u a n t o  s e m b r a .  u n  g r u p p o  di e n 

t i t y  s p i r i t u a l i  b a s s e  e d  o s t i l i  t e n t a v a n o  d ’ i m p o s s e s s a r s i  <lel m e d i u m ,  o s t a -  

c o l a n d o  l ' o p e r a  d e g l i  « s p i r i t i - g u i d a  ». C i  si  d i s s e  c h e  tr a  e s s e  v i  e r a  l o  

s p i r i t o  d i  u n  s u i c i d a ;  e  a  t a l u n o  d e l  c i r c o l o  p a r v e  r i c o n o s c e r n e  la  v o c e .  In 

o g n i  m o d o .  e r a  p a l e s e  c h e  d o v e v a  t r a t t a r s i  d i e n t i t y  m o l t o  m i s e r a b i l i .

X e l l ' i n v e r n o  1007-1008 u n a  di e s s e  r i  p r o c u n ')  g r a v i  d i s t u r b i ; p o i  p a r v e  

p e n t i r s i ,  e  piit  n o n  si  m a n i f e s t h .  U n  m e s e  d o p o  l e n c m m o  u n a  b r e v e  s e d u t a  

in  c u i  s i  e s t r i n s e c a r o n o  f e n o t n e n i  s t r a n i  e  i n c o n c l u d e n t i .  T r e  d e i  m e m b r i  

d e l  c o m i t a t o  p e r  c u i  s i  e r a  i n d e t t a  la  s e d u t a ,  n e  c h i e s e r o  u n 'a l t r a  p e r  l a  s e r a  

d o p o : il c h e  fu s u b i t o  c o n c e s s o : e  la  s e d u t a  r i s u l t h  tr a  le  pii t  m e m o r a b i l i  

c u i  e b b i  a d  a s s i s t e r e .  S i  p r o t r a s s e  p e r  c i n q u e  o r e ,  e  m i  o c c o r r 5 r e b b e  m o l t o  

t e m p o  p e r  d e s c r i v e r e  ci<’> c h e  a v v e n n e .  R i s u l t o  a n z i t u t t o  c h e  i n o s t r i  c o n -  

s u e t i  « s p i r i t i - g u i d a  » n u l l a  s a p e v a n o  di q u a n t o  si  e r a  e s t r i n s e c a t o  la  s e r a  

p r e c e d e n t e  ; i n o l t r e  e s s i  c i  a w e r t i r o n o  c h e  a l  m e d i u m  e r a  s t a t a  s o t t r a t t a  g r a n  

p a r t e  di q u e l l a  e n e r g i a  d a  l o r o  a d o p e r a t a  p e r  l ' e s t r i n s e c a z i o n e  d e i  f e n o n t e n i  

( e c t o p l a s m a ) .  Q u a n d o  c o m i n c i h  la  s e d u t a ,  e s s i  a n n u n c i a r o n o  la  p r e s e n z a  d e l l o  

s p i r i t o  d e l  s u i c i d a  ( c h e  n o i  c h i a t n e r e m o  « J o h n  »), il q u a l e ,  a  q u a n t o  s e m b r a .  

e r a s i  a p p r o p r i a t a  l ' e n e r g i a  m a n c a n t e  a l m e d i u m ,  c o m i n c i a n d o  a d  u s a r n e  p e r  

p r o d u r r e  o g n i  s o r t a  di f r a s t u o n i  e  di  p z s s i m i  s c h e r z i .  C i  d i s s c r o  a l t r e s i  c h e  

l o  s p i r i t o  s t e s s o  e r a s i  a p p r o p r i a t a  d e l l ' e n e r g i a  s o t t r a t t a  a  u n ’a l t r a  p e r s o n a .  

P o c o  d o p o  a s s i s t e m m o  a  u n a  v e r a  l o t t a  t r a  q u e s t ’ u l t i m o  e  g l i  • s p i r i t i - g u i d a * .  i 

T u t t i  g l i  o g g e t t i  e s i s t e n t i  n c l l a  s a l a .  c o m i n c i a r o n o  a d  e s s e r e  l a n c i a t i  v i o l e n -  \ 

t e m e n t e  in  o g n i  d i r e z i o n e ,  m e n t r e  i n to b i l i  c h e  n o n  e r a n o  f i s s a t i  a l l e  p  re t i ,  /  

s i  a g i t a v n n o  o  p r e c i p i t a v a n o  a l  s u o l o : t u t t o  c i 6  m e n t r e  il m e d i u m  g i a c e v a  

p r o s t r a t o  n e l l e  b r a c c i a  d e l  s i g n o r  K v a r a n .  L a  n o s t r a  i n c o l u m i t &  e r a  p r o t e t t a  

d a g l i  « s p i r i t i - g u i d a  «. i q u a l i  c i  a v v e r t i v a n o  o g n i  q u a l  v o l t a  1 'c n t i ta  f o r s e n -  

n a t a  t e n t a v a  o f f e n d e r c i : p e r  e s e m p i o .  a w e r t i r o n o  m e .  q u a n d o  e g l i  t e n t h  s e a -  

g l i a r m i  a d d o s s o  u n  c e s t e l l o  r i c o l n t o  d i  c a r b o n e ,  c h e  f e c i  in  t e m p o  a  s c a n -  

s a r e  in  g r a z i a  a p p u n t o  d e l  p r e a v v i s o  a v u t o .

G l i  • s p i r i t i - g u i d a  » s p i e g a r o n o  c h e  q u a n d o  ta l i  s o r t a  d i  e n t i l a  s p i r i t u a l i ,  

b a s s e  e  s e r z a  s c r u p o l i ,  p e r v e n g o n o  a  c o n t r o l l a r c  u n  m e d i u m  q u a l s i a s i .  m a  

s o p r a t u t t o  u n  m e d i u m  a  m a t e r i a l i z z a z i o n i ,  q u e s t i  c o r r e  p e r i c o l o  d i  e s a u r i -  

m e n t o  v i t a l e ,  d a t a  la  g r a n d e  q u a n t i t y  di e n e r g i a  c h e  g l i  s i  s o t t r a e  s e n z a  s c r u 

p o l i  e  s e n z a  n t is u r a .  E  d a  q u e l  g i o r n o  t a le  e n t i t a  d i r d e  u n a  c a c c i a  s p i e t a t a  

a l  n o s t r o  m e d i u m ; d i m o d o c h e  t r e  d i  n o i  d o v e v a n o  c o s t a n t e m e n t c  s o r v e -  

g l i a r l o  d u r a n t e  la  n o t t e .  Q u a l c h e  v o l t a .  a n c h c  in  p i e n a  l u c e ,  g l i  o g g e t t i  in - 

t o r n o  a l  m e d i u m  si  a g i t a v a n o  e  s i  t r a s p o r t a v a n o ;  m a  q u a n d o  s i  s p e g n e v a  la  

l u c e ,  e  I n d r i d a s o n  c e r c a v a  d i  p r e n d e r  s o n n o ,  i l  l e t t o  v e n i v a  b r u s c a m e n t e  

l e v i t a t o ,  e  t a l v o l t a  e g l i  s t e s s o  v e n i v a  s t r a p p a t o  a  v i v a  f o r z a  d a l  l e t to .  m a l-  

g r a d o  c h e  c o n  lu i  g i a c e s s e r o  d u e  p e r s o n e .  I o  s t e s s o  fu i  t e s t i m o n c  d e i  fatt i.

N a t u r a l m e n t e .  s i  d o v e t t e r o  s o s p e n d e r e  le  s e d u t c ,  e  c u r a r s i  u n i c a i n e n t e
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d e l  m e d i u m ,  a l  f in e  di p r o t e g g e r l o  d u r a n t e  q u e l  p e r i o d o  di a s s a l t i  i m p l a c a -  

b i l i ,  c h e  si  p r o t r a s s e r o  p e r  p a r e c c h i e  s e t t i m a n e .

F i n a l m e n t e  g l i  « s p i r i t i - g u i d a  » a n n u n c i a r o n o  di e s s e r e  p e r v e n u t i  a  in -  

d u r r e  l o  s p i r i t o  d e l  s u i c i d a  a  d e s i s t e r e : e d  a g g i u n s e r o  c h ' e g l i  s e m b r a v a  p e n -  

t i t o  e  c o n v e r t i t o .  P o c o  d o p o  e g l i  s i  m a n i f e s t o  p e r  b o c c a  d e l  m e d i u m ,  c h i e -  

d e n d o  u m i l m e n t e  s c u s a  p e r  il m a l e  c h e  i n c o n s a p e v o l m e n t e  a v e v a  t e n t a t o  

d i  f a r e ,  p r o m e t t e n d o  s o l e n n e m e n t e  di n o n  p ii i r i e o m i n c i a r e ;  p r o m e s s a  c h ’e g l i  

m a n t e n n e .

£  u n  f a t t o  i n d u b i t a b i l e  c h e  I ' i r r u z i o n e  n e l l e  s e d u t e  m e d i a n i c h e  d i  e n 

ti ty  m a l e v o l i  e  i r r e s p o n s a b i l i ,  c o n c o r r e  a  c o m p l i c a r e  e  a  r e n d e r e  m a g g i o r -  

m e n t e  m i s t c r i o s a  l a  g e n e s i  d e i  fa t t i ;  e  q u e s t a  c i r c o s t a n z a  m e r i t a  d i  e s s e r e  

p r o f o n d a m e n t e  m e d i t a t a .  p e r  q u a n t o  m o l t i  i n v e s t i g a t o r i  s i a n o  p r o p e n s i  a  n o n  

t e n e r l a  n e l  c o n t o  c h e  m e r i t a .

D e b b o  a g g i u n g e r e  c h e  n o i  p e r v e n i m m o  a d  o t t e n e r e  b u o n e  p r o v e  in -  

t o r n o  a l i a  i d e n t i t y  d e l l o  s p i r i t o  d e l  s u i c i d a ,  il q u a l e  e r a s i  e f f e t t i v a m e n t e  d a t a  

la  m o r t c  a n n e g a n d o s i ,  u n  a n n o  p r i m a  (1).

E r a v i  a R e y k j a v i k  u n  d o t t o r e  m o l t o  s c e t t i c o ,  a l  q u a l e  v e n n e  c o n c e s s o  

d i  a s s is te r e *  a l l e  s e d u t e .  E g l i  v i  p e r s e v e r O  p e r  t u t t o  u n  i n v e r n o ,  e  p e r  d i  lu i  

c o n s i g l i o  v e n n e  d i s t e s a  u n a  r e t e  a t t r a v e r s o  a l i a  s a la .  la  q u a l e  s c e n d e v a  d a l  

s o f f i t t o  f i n o  a l  s u o l o ,  in  m o d o  d a  s e p a r a r e  c o m p l e t a m e n t e  il m e d i u m  d a g l i  

s p e r i m e n t a t o r i .  I n o l t r e ,  c o m e  d i  c o n s u e t o ,  n e l l a  s e z i o n e  r i s e r v a t a  a l  m e d i u m  

t r o v a v a s i  s e m p r e  u n o  d i  n o i  i n c a r i c a t o  d i  s o r v e g l i a r l o .  T a l e  n u o v a  d i s p o s i -  

z i o n e  n e l l e  s e d u t e ,  n o n  a r r e c d  il m e n o m o  i n d e b o l i m e n t o  n e i  m o t i  e  n e i  tra-  

s p o r t i  s o l i t i  a  v e r i f i c a r s i  n e g l i  o g g e t t i  p o s t i  a l l i n t e r n o  d e l l a  r e t e  (u n  t a v o l o ,  

u n a  c o n c e r t i n a ,  u n a  c h i t a r r a  c o n  b a n d e  f o s f o r i c h e ,  d u e  m e g a f o n i ,  e c c .  e c c . ) .  

I o  e r o  q u a s i  s e m p r e  i n c a r i c a t o  d e l l a  v i g i l a n z a  d e l  m e d i u m ,  p e r  c u i  e b b i  e c c e l -  

l e n t i  o p p o r t u n i t y  di  o s s e r v a r e  d a  v i c i n o  i f e n o m e n i .  B e n  s o v e n t e  i n v i t a v o  i l  

d o t t o r e  s c e t t i c o  a u n i r s i  a  m e ,  o n d e  i n t e n s i f i c a r e  la  v i g i l a n z a .

U n a  s e r a  in  c u i  g l i  « s p i r i t i . g u i d a  » p r o m i s e r o  d i  n r o d u r r e  la  « s c r i t t u r a  

d i r e t t a  * ,  io  a v e v o  a  c o a d i u t o r e  u n  a l t r o  d o t t o r e ,  in  m o d o  c h e  t e n e v a m o  

a v v i n t o  il m e d i u m  p e r  le  b r a c c i a  e  p e r  le  g a m b e ,  m e n t r e  pi ii  o l t r e  e r a v i  il 

d o t t o r e  s c e t t i c o  s e d u t o  a l  t a v o l o ,  s u l  q u a l e  a v e v a  d e p o s t o  u n  s u o  f o g l i o  di 

c a r t a  e  u n a  s u a  m a t i t a .  Il t a v o l o  e r a  a b b a s t a n z a  l o n t a n o  d a l  m e d i u m  perchfe  

q u e s t i  n o n  p o t e s s e  a r r i v a r c i  a n c h e  s e  f o s s e  p e r v e n u t o  a  l i b e r a r e  il b r a c c i o  

c o r r i s p o n d e n t e .  A  u n  d a t o  m o m e n t o .  t a n t o  n o i  d i  d e n t r o  a l i a  r e t e ,  q u a n t o  i 

s e s s a n t a  s p e t t a t o r i  f u o r i  d i e s s a .  a v v e r t i m m o  d i s t i n t a m e n t e  c h e  la  m a t i t a  s c r i -  

v e v a .  U n  i s t a n t e  d o p o ,  i l  f o g l i o  v o i d  in  a r ia  p e r  v i r t t i  p r o p r i a ,  e  v e n n e  a  

c a d e r e  s u l l e  n o s t r e  t e s t e ,  c u r v e  s u l  m e d i u m .  S i  f e c e  la  l u c e ,  e  i l  d o t t o r e  

s c e t t i c o  l e s s e  a g l i  a s t a n t i  il  m e s s a g g i o  c o n s e g u i t o .  E r a  u n a  b r e v e  e d  e l e v a t a  

l e t t e r i n a ,  c h e  c i  s i  d i s s e  s c r i t t a  d a l l o  s p i r i t o  d i  u n a  g i o v a n e  s i g n o r a  f o r m a n t e  

p a r t e  d e l  g r u p p o  o p e r a t o r e .  Il  d o t t o r e  s c e t t i c o  d i s s e  c h e  m e n t r e  l a  m a t i t a  1

(1) Nel recentissimo congresso metapsichico di Varsavia (agosto ly23). il prof. Nielsson 
torn6 sul caso di possesaione medianica sopra riferito. esponendolo diffusanunie e rifeicndo par 
ticolari teoricamente importantissitni, che qui non mi t  possible riprodurre onde non allungare 
eccessivamente la presente relazione. Mi Iimiter6 ad accennare a un solo particolare, ed che 
al medium venne presentato un album fotografico, in cui si conteneva la fotograf.a del suicida 
di cui si tratta nel testo, e che il medium subito la rilev6, dichiarando essere quelle il ritratto 
dello spirito infeatatore. (E. Bozzano;.
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s c r i v e v a ,  e g l i  a v e v a  u d i t o  u n a  d e b o l e  v o c e  c h e  g l i  s u s s u r r a v a  n e l l ' o r e c c h i o :

« S e b b e n e  p e r  v o i  r e g n i n o  le  t e n e b r e .  i o  c i  v e d o  ». P a r e c c h i e  v o i l e ,  d o p o  

q u e l l a  s e d u t a ,  i o  d i s s i  a l  d o t t o r e  s c e t t i c o : >> S e  in  q u e l l a  s e r a  la  <> s c r i t t u r a  

d i r e t t a  » e r a  l ' o p e r a  di u n  t r u c c o ,  a l l o r a  l ' i m p o s t o r e  s i e t e  v o i  ».

X e l l ' i n v e r n o  s t e s s o  c b b i m o  u n  a l t r o  p e r i o d o  d i  s e r i e  d i s t u r b a n z e  p e r  

l ' i n v a s i o n e  di e n t i t y  b a s s e  e d  o s t i l i ; m a  o r a m a i  l o  s p i r i t o  di « J o h n  » il s u i -  

c i d a ,  e r a s i  m u t a t o  in  p r e z i o s o  e  v a l i d o  a l l e a t o  d c g l i  « s p i r i t i - g u i d a  » n e l l e  

lo t t e  c h e  d o v e v a n o  s o s t e n e r e  p e r  t e n e r e  l o n t a n i  g l i  e l e m e n t i  d i s t u r b a t o r i .

U n a  s e r a  in  c u i  m i  t r o v a v o  s o l o  c o l  m e d i u m  d e n t r o  la  r e t e ,  m e n t r e  

d a l l 'a l t r a  p a r t e  v i  e r a n o  Ire  s o l i  s p e t t a l o r i  —  il d o t t o r e  s c c t t i c o ,  u n  a l t r o  d o t-  

t o r e  e  il s i g n o r  K v a r a n  —  s ’ i n g a g g i b  i m p r o v v i s a m e n t e  u n a  t e r r i b i l e  l o t t a  

c o n t r o  d u e  « s p ir i t i  i n f e s t a t o r i  ». d u r a n t e  la q u a l e  io  t e n e v o  a v v i n t e  le  s p a l l e  

d e l  m e d i u m  c o n  a m b e  le  b r a c c i a ,  s t r i n g e n d o  le  s u e  g a m b e  fra  le  m i e .  D ’ im - 

p r o v v i s o  u n a  t r i b u n a  s i t u a t a  a l l ' i n t c r n o  d e l l a  re te ,  s o l i d a m e n t e  f i s s a t a  al  s u o l o  

e  a l i a  p a r c t o  c o n  g r o s s i  c h i o d i  v e n n e  p o t e n t e m e n t e  s c o s s a  e  le  s u e  t a v o l e  

f u r o n o  d i v e l t e  e  g e t t a t e  al  di la  d e l l a  r e t e .  D o p o  di c h e ,  i o  s t e s s o ,  m e n t r e  

c o n t i n u a v o  a  s t r i n g e r m i  a d d o s s o  a l  m e d i u m ,  fu i l a n c i a t o  in  a r ia  i n s i e m e  a  

l u i ; d i m o d o c h b  r i p i o m b a m m o  v i o l c n t e m e n t e  a  te r r a ,  c o l  r i s u l t a t o  c h e  i o  n e  

r i p o r t a i  u n a  l u s s a z i o n e  a l b r a c c i o ,  e  il m e d i u m  u n a  l i e v e  f e r i t a  a l f i a n c o  p r o -  

d o t t a  d a  u n  c h i o d o  s u l  q u a l e  e r a  c a d u t o .

11 d o t t o r e  s c e t t i c o ,  o r a  p r o f e s s o r e  a H 'U n i v e r s i t f i  d i  R e y k j a v i k ,  si  c h i a m a  

G u d m u n d u r  H a m m e r s o n .  E g l i ,  n e l  c o r s o  d e l l ' i n v e r n o ,  d i v e n n e  a s s o l u t a m e n t e  

c o n v i n t o  d e l l a  r e a l t y  d e i  fatt i.  e d  e n t r b  a  f o r m a r  p a r t e  d e l l a  n o s t r a  s o c i e t y .  

L ’ a n n o  s u c c e s s i v o  e g l i  p u b b l i e d  l a  r e l a z i o n e  d e l l e  p r o p r i e  e s p e r i e n z e  s o p r a  

u n  g i o r n a l e  d e l  p a e s e ,  d i c h i a r a n d o  c h e  s e b b e n e  e g l i  n o n  a v e s s e  m a i  d e s i s l i t o  

d a l  p r o p o s i t o  d i  s c o p r i r e  q u a l c h e  i n d i z i o  di  f r o d e ,  n o n  g l i  fu  p o s s i b i l e  d i  

r i l e v a r n e ; s e n z a  c o n t a r e  c h e  l a  m a s s a  c u m u l a t i v a  d e i  f e n o m e n i  r i s u l t a v a  a l  

d i  s o p r a  di  o g n i  p o s s i b i l i t y  d i  f r o d e .  E d  e g l i  p ii i n o n  m u t d  di o p i n i o n e .  G i o r n i  

o r  s o n o ,  q u a n d o  m i  a p p r e s t a v o  a  p a r t i r e  o n d e  r e c a r m i  a  q u e s t o  c o n g r e s s o ,  

e g l i  m i  d i s s e  : « V i  a u t o r i z z o  a  d i c h i a r a r e  in  n o m c  m i o  c h e  i f e n o m e n i  d a  

n o i  c o n s e g u i t i  s o n o  i n c o n t e s t a b i l m e n t e  v e r i  ».

In  d u e  s e d u t e  s u c c e s s i v e ,  m e n t r e  i o  s e d e v o  t r a  il  m e d i u m  e d  i l  m e g a -  

f o n o  f i s s o .  a v v e r t i i  d i s t i n t a m e n t e  u n a  s o r t a  d i  n a s t r o  f l u i d i c o  c h e  m i  s t r i-  

s c i a v a  s u l l ' o m e r o .  E r a  u n a  s o s t a n z a  c h e  v i b r a v a  a l l ’ u n i s o n o  c o n  le  v i b r a z i o n i -  

d e l l a  v o c e  c h e  c a n t a v a ; il c h e  si  a v v e r t i v a  s p c c i a l m e n t e  q u a n d o  q u e s t ’ u l t i m a  

e s e g u i v a  u n  « g o r g h e g g i o  » : i l  n a s t r o  v i b r a v a  q u a n d o  l a  v o c e  « g o r g h e g g i a v a »  

T u t t o  c i d  n o n  i n d i c a  f o r s e  u n o  s t r e t t o  r a p p o r t o  tr a  i d u e  f a t t i ?

U n a  v o l t a  g l i  « s p i r i t i - g u i d a  » c i  d i s s e r o  c h e  q u a n d o  s o t t r a e v a n o  e n e r g i a  

d a l  m e d i u m ,  q u e s t i  p o t e v a  p a r a g o n a r s i  a  u n  t u b o  d a l  q u a l e  z a m p i l l i  u n  g e t t o  

d ’a c q u a .

.  S v e n t u r a t a m e n t e  q u e s t o  n o s t r o  g r a n d e  m e d i u m  si  a m m a l b  p e r  f e b b r e  

t i f o i d e a  n e l l ’e s t a t e  d e l  1909, q u a n d o  le  s u e  f a c o l t y  m e d i a n i c h e  a v e v a n o  r a g -  

g i u n t o  il m a s s i m o  d e l l a  l o r o  p o t e n z a : m a l a t t i a  c h e  d e g e n e r b  b e n  p r e s t o  in  

c o n s u n z i o n e ,  p e r  la  q u a l e  v e n n e  a  m o r t e  n e l l ’a n n o  19 1 2 .

M i d i s p i a c e  d i  n o n  a v e r  t e m p o  d a  d e d i c a r e  a g l i  « s p i r i t i - g u i d a  », c o i  

q u a l i  n o i  c o n v e r s a m m o  c o s t a n t e m e n t e  p e r  c i n q u e  a n n i .  E s s i  c o s t i t u i v a n o  u n  

g r u p p o  n u m e r o s o  d i  p e r s o n a l i t y ,  e  m a i  n o n  v i  f u r o n o  v a r i a z i o n i  n e l l e  l o r o  

s p i c c a t e  i n d i v i d u a l i t y ,  c o s l  c o m e  n o n  v i  s o n o  i n  n o i .  E s s i  d a l  p r i n c i p i o  a l i a
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f in e ,  n o n  r e s t a r o n o  m a i  d a l  d i c h i a r a r e  c h e  i f c n o m e n i  fla  l o r o  p r o  lo tt i  n o n  

a v e v a n o  a l t r o  s c o p o  d i e  di d i m o s t r a r e  ai v i v e n t f  la  v e r i t y  d i  u n  g r a n d e  p o -  

s t u l a t o ,  d i e ,  c i o 6 ,  e s s i  e r a n o  s p ir i t i  di d i s i n c a r n a t i ,  v i s s u t i  s u l l a  n o s t r a  

te r r a .

IC q u i  m i  a s t e n g o  d a l  f a r e  c o m m c n t i ,  p o i c h e  m i s o n o  p r o p o s t o  di e s p o r r e  

d e i  fatt i,  l a s c i a n d o  c h e  i le t t o r i  t r a g g a n o  d a  s c  m e d e s i m i  l e  c o n c l u s i o n ! .  

Q u e s t o  s o l l a n t o  io  a f f e r m o  s o l e n n e m e n t e : c h e  i f c n o m e n i  e s p o s t i  s o n o  rea li  

e  i n c o n t e s t a b i l i : e  in c o n s e g u e n z a .  c h e  I ' i p o t e s i  d e l l a  f r o d e  d e v e  e s c l u d e r s i  

d a l  n o v e r o  di q u e l l e  c o n  c u i  s p i e g a r l i .  P r e g o  i m ie i  u d i l o r i  a d i s p e n s a r m i  

d a l l ' a c c e n n a r e  ad  a l t r e  d u e  i p o i e s i  p r o p o s t e  a s p i e g a z i o n e  d e i  f a t t i : q u e l l a  

d e l l a  « t e l e p a t i a  fra  v i v e n t i  ». c  l ' a l t r a  d e l l e  * i n a d i a z i o n i  d e i  c o r p i  u m a n i  »: 

p o i c h ^  n o n  m i s e m b r a n o  i p o t e s i  r a g i o n e v o l i .  y u a l c h e  v o l t a  q u a n d o  io  m e -  

d i t o  s u l l e  s p i e g a z i o n i  p r o p o s t e  d a  c o l o r o  c h e  s e n t e n z i a n o  s e d e n d o  a s c r a n n a  

n e i  l o r o  g a b i n e t t i .  s e n z a  a v e r e  m a i  a s s i s t i t o  ai f c n o m e n i  c h e  d i s c u t o n o .  e 

q u a n d o  r i l e v o  c o n  q u a l e  fa c d i t i i  e s s i  si a p p i g l i a n o  a q u a l u n q u e  t c o r i a  p u r  di 

e s c l u d e r e  q u e l l a  s p i r i t i c a .  i o  m i  d o m a n d o : C h e  c o s a  d i r e b b e r o  s e  a v e s s e r o  

a s s i s t i t o  a l ia  l u s s a z i o n e  d e l  m i o  b r a c c i o .  e  a l i a  f e r i t a  a l  f i a n c o  t o c c a t a  al  m e 

d i u m  p e r  c s s e r e  p r e c i p i t a t o  s u p r a  la  p u n t a  di  un  c h i o d o V  K  la  t e l e p a t i a  b a s t a  

f o r s e  a  d a r e  r a g i o n e  d e l l e  t a v o l e  d e l l a  t r i b u n a  d i v e l t e  a f o r z a  d a l l a  p a r c t e  e 

d a l  s u u l o ?  S e n o n c h 6 ,  m o l t o  p r o b a b i l m e n t e ,  i t e o r i c i  d e i  l a b o r a t o r i  fu tu r i ,  si 

r i t e r r a n n o  c a p a c i  di d i m o s t r a r c i  a n c h e  (|u es to .

H arai.dur Nielsson.

NOTA DELLA DIREZIONE

In m e r i t o  a l i a  r e l a z i o n e  d e l  p r o f .  N i e l s s o n .  t r a d o t t a  e  p r e s e n t a t a  d a l  

n o s t r o  E r n e s t o  B o z z a n o ,  c i  t  g r a l o  c o n s t a t a r e  T i d e n t i t a  d e l  m e t o d o  a d o t t a t o  

d a g l i  s p e r i r n e n t a t o r i  d i  R e y k i a v i k  —  f r u t t o ,  c e r t a m e n t c ,  d i  u n  a t t e n t o  e  m a -  

t u r a t o  s t u d i o  di u o m i n i  e  di c o s e  — c o n  q u r l l o  c h e  p r e s i e d e t t e  e  p re -  

s i e d e  — d o p o  i p r i m i  t e n t a t i v i  —  a l l c  r i c e r c h e  d e l l a  n o s t r a  « S .  d i S .  I’ . *>, 

d e l l e  q u a l i  r i f e r i r e m o  a  s u o  t e m p o .  S o l a  d i f f e r e n z a ,  c h e  n o n  p o t r e m m o  m a i  

a p p r o v a r e .  il n u m e r o  q u a s i  s e m p r e  e c c c s s i v o  d e g l i  a s s i s t e n t i ,  c o s a  c h c  r e n d e  

p ii i  d i f f i c i l e  e  m e n o  s i c u r a  I ' o s s e r v a z i o n e .

D e l  r c s t o .  n o n  f r e t t a  di p r o n u n c i a r s i  s u  f e n o m e n i  e  o s s e r v a z i o n i  c h c  l a s c ia -  

n o  t u t t 'o r a  p e r p l e s s i  i p iu  s e r i i  s t u d i o s i ,  n o n  p r e s u n z i o n e  di i m p o r r e  c o n d i -  

z i o n i  s p e s s o  i n c o m p a t i b i l i  c o n  la n a t u r a  di f c n o m e n i  d e i  q u a l i  n o n  c o n o s c i a m o  

a n c o r a  il m e c c a n i s m o ,  n o n  v a n i t y  di f o r m u l a r e  i p o t e s i  c h e  s p e s s o  n o n  h a n n o  

di s c i e n t i f i c o  s e  n o n  il i m m e  e  la  p a r v e n z a .  m i  r a c c o l t a  s c r u p o l o s a  e  c o -  

s t a n t e  di m a t e r i a l i  p o s i t i v i .  m a  a p p r o f o n d i m e n t o  d e i  ta lt i ,  in  u n ' a t m o s f e r a  

s p i r i t u a l e  a m p i a  c o s i  d a  n o n  p r e c l u d e r e ,  p e r  u n  m a l e  i n t e s o  s c i e n t i f i c i s m o ,  

la  v i a  a l le  m a n i f e s t a z i o n i  c h e  i m p l i c a n o  le  p ii i c o m p l e s s e  i p o t e s i ,  p u r  s e n z a  

l i m i t a r s i  o  r i n c h i u d e r s i  s i s t e m a t i c a m e n t c  in  e s s e .
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I PERICOLI DELL’ IPNOTISMO (1).

«Pericoli» 6 parola vaga. In questo mio breve scritto trat- 
terd di due qucstioni nettamente distinte: 1°. dei danni che l’ipno- 
tismo potrebbe arreeare alia salute; 2°. delle azioni delittuose a 
cui l’ ipnotizzato potrebbe essere costretto.

1°. — I danni che dall’ ipnotismo possono dcrivare alia salute 
dei soggetti sono if motivo principal? della guerra che i rostri av- 
versari ci muovono; si e detto perfino che di un soggctto sano 
si pud fare, moltiplicando le esperienze, un isterico; si e detto 
che la suggestion? debilita il sistema nervoso e indebolisce o 
annulla >a volontk anche nel seguito; si e voluto insomma rap- 
presentarc la suggestion? come un’arma pericolosissima, sempre 
a doppio taglio, e della quale non si deve usare tranne in casi 
specialissimi ed eccezionali.

Di questa guerra mossa a noi, che disinteressatamente cer- 
chiamo di fornire una nuova arina alia scienza medica, chi dob; 
biamo ringraziare? La grande maggioranza dei medici stessi (fatte 
tutte le debite e lodcvoli eccezioni) e quei pochi che vergo- 
gnosamente lucrano sopra le attivit& piu nobili che all'uomo 
siano state concesse, le facolta psichichc, facendo pubbliche rap- 
presentazioni teatrali, per divertire la massa che non comprende 
e grida al miracolo.

E, nemmeno a farlo apposta, i danni arrecati dall’ ipnotismo 
al sistema nervoso, da chi furono provocati? Piu raramente da 
medici inesperti; molto sovcnte da pubblici sperimentatori. (Le 
conseguenze delle rappresentazioni. di D o nato  a Torino infor- 
mino). Non e mai venuto invece a mia conoscenza il caso di uno 
studioso di scienze ipnotiche e magnetiche che avesse arrccato (I)

(I) La parola " ipnotismo „ comprende qui tanto la suggestion** alio st.ito di veglia quanto 
la augceslione ipnotica propriamente delta; mi pare anzi che non s-srebbe male riformare tu’ta la 
terminologia in questo camp.), come la si sta riforman Jo nel oampo medianico; ma d> questo
non ora.
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perturbamenli nel sistoma nervoso di un soggetto; io stesso, 
nelle mie lunghe esperienze non ho riscontrato mai un males- 
sere ncanche passeggero in un mio soggetto, salvo un lieve 
stordimento the segue sempre alle sedute e che si pu6 far ces- 
sare niediante brevissimi « passi » trasversali.

Restano le perturbazioni prodotte dall' inesperienza dei me- 
dici o degli sperimentatori. Si dice: « se 1’ ipnotismo non e dan- 
noso, non dovrebbe in nessun caso produrre perturbamenti; se 
puo produrre danni, e un mezzo da cui bisogna star lontani ».

Questo brillante ragionamento, pare impossibile, io l’ho sen- 
tito fare da medici, e non da gli ultimi venuti. E rispondo subito.

Se io domani dicessi a un medico: « se la Stricnina non b 
dannosa non dovrebbe produrre avvelenamenti; se li pu6 pro
durre e un rimedio da cui bisogna star lontani», quel medico 
mi considererebbe un povero di spirito, e mi risponderebbe 
in aria di compassione: « Ella ignora che la Stricnina, usata 
sapientemente, puo far molto bene: certo, se si facesse som- 
ministrare a un ignorante......».

Ed b qui che lo aspettavo; dunque: pon bisogna che dei 
proc edimenli ipnotici si servano gP ignoranti, medici o no; se 
dell’ ipnotismo fossero depositari unici gli studiosi coscienti e 
seri, la frase: danni deli' ipnotismo sarebbe un non senso.

Cio posto, e pero necessario sapere come occorra agire ogni 
qual volta, non per imperizia dello sperimentatore, ma per uno 
di quegli incidenti che possono capitare in ogni momento della 
vita, il soggetto soffra per qualche cosa di estrinseco al sonno 
provocato. In tal caso occorre considerare se si tratta di un feno- 
meno che riguardi il sistema nervoso. o’ di un altro fenomeno. Nel 
primo caso lo si potra quasi sempre far cessare per suggestione; 
nel secondo caso b meglio svegliare il soggetto (guardandosi 
bene dal far cio troppo bruscamente) e prestargli le cure del caso.

2°. — Entriamo ora in un campo molto piu complesso e 
difficile: non si tratta qui di demolire, con poche constatazioni e 
pochi ragionamenti, un castello di c.atta; si tratta" di vedere se e  
come un md.viduo pub esser costreito al delitto niediante I’ipnotismo.

Consideriamo da prima i delitti « da gabinetto », condotti 
sul modello di quelli che il C harcot  otteneva alia S a lpEt r iEre. 
Questo scienziato poneva un falso pugnale (in genere di carta) 
tra le mani di un soggetto, e gli ordinava di affondarlo nel petto 
di una persona. Tale ordine veniva sempre eseguito.
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Sarebbe stato eseguito se, invece di trattarsi di un pugnale 
di carta si fosse trattato di un’arma vera e propria?

Io non lo c redo : I soggetti del Charcot si prestavano con 
docility assoluta ai suoi esperimenti sapendo benissimo fin dal- 
1’inizio che nulla di male sarebbe accaduto. In tali soggetti non 
poteva avvenire dunque quell’ultima ribellione che secondo 
il Babi.nski (11 deve sempre avvenire anche negli stati profondi 
dell’ipnosi (e che io ho sempre riscontrata la prima volta, quando 
ho suggerito una azione delittuosa a scopo sperimentale, tipo 
Charcot; non le volte successive).

Escludiamo dunque dalla dimostrazione i delitti spenmentali 
e attacchiamoci invece agli annali di medicina legale.

Alcuni esempi di violazione carnale da parte dell’ipnotiz- 
zatore sul soggetto sembrano accertati; (in libri speciali se ne 
possono trovare esempi, che qui non e il caso di riferire): dico 
sembrano perche in alcuni di tali casi si ebbero assoluzioni per 
non luogo a procedere, e in altri il dubbio e tuttavia rimasto. 
Alcuni autori (come H erbert W. H oward) ritengono possibile 
e probabile una violazione in tali circostanze; altri si dimostrano 
scettici, come ad esempio il Babinski (op. cit.) il quale afferma: 
« una donna che si fosse concessa ad un uomo durante o dopo 
l’ipnosi, gli si sarebbe data egualmente al di fuori delle espe- 
rienze d’ipnotism o... ».

Mi pare che vi sia troppa assolutezza, e da una parte e dal- 
l’altra ;io  non credo la cosa impossibile, come il Babinski ne 
possibilissima, come 1’Howard ; la credo molto difficile, e richie- 
dente certo o delle relazioni preesistenti tra soggetto e ipno- 
tizzatore o un dominio assoluto di questo su quello.

Passiamo ai delitti propriamente detti.
£  facile fare accettare al soggetto l’idea del furto di un 

oggetto o di una somma di denaro. Nel fascicolo di marzo- 
aprile ho citaio incidentalmente un caso di tale suggestione. Il 
Dubor, nella sua opera « Les Mysteres de I'hypnose », ne cita un 
altro, complicate da un sotterfugio suggerito:

« Il dott. Crocq addormenta una delle sue clienti, Eudosia M.... e le dice:
al vostro risveglio mi ruberete il portamonete che si trova nella mia tasca 
destra, ma starete bene attenta di non farvi scorgere. Per distogliere la mia 
attenzione, mi mostrerete un grosso cane che passa per la strada.

(t) De rhypootis.ne e.i thlrapeutique ei en mtdecine 16<ale, Paris 1910.
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Sveglia Eudosia, che si dirige verso la finestra ed esclama:
— Guardate un po' quel grosso cane, com’6 buffo!
— Dove? domanda.il dottore.
— La, in mezzo alia strada.
In quel momento il dottore sente la mano della malata introdursi delica 

tamente nella sua tasca e trarnela subito, u.entre Eudosia si allontana, con 
la mano dietro la schiena. II Dottore va verso di lei--

— Che cosa avete in mano?
Eudosia guarda la mam :
— Toh! un porta monete!
— fc il mio! Me 1’avete pres.) or ora.
— Questa poi! Mi prcndete dunque per una ladra? ».

Pieno successo, dunque. Piu difficili a rcndere accettc sono 
le suggestion! che implicano una dic/n ara z'one scritta . di un de- 
bito, ad esempio; e si comprcnde perche: il postulato edoni- 
stico si afferma ancora una volta: nel primo caso il soggetto 
non e toccato nei suoi interessi (al contrario!) e unico freno e 
la minaccia di una pena (possibile, ma non certa). Nel secondo 
caso ci6 non avviene e la forza di .ribellione e maggiore. Un 
tentativo in questo senso dello stesso dott. Crocq e infatii 
fallito.

£ possibile finalmente un om icid io  determinate da una sugge
stion? Occorre certamente distinguere, ci6 che molti non fanno, 
gli omicidt riferibili all’ ipnotismo da quelli riferibili soltanto all’ i- 
sterismo. Tolti questi ultimi, rcstano alcuni pochi casi e di essi 
si pu6 dire (osservazione estensibile' anche ai furti) cio che ne 
diceva I’Ochorowicz : « Ci6 avviene probabilmente solo in sog- 
gettida cui coscienza non b difficile». K molti fatti riportati dal 
Bernheim lo provano.

• *

Che cosa resta dunque dei tanto citati « pericoli dell’ipno- 
tismo » ?

Riassumiamo: d a n n i al/a sa lu te  : prodotti da incompetenti; 
suogestitnti d e li t t u o s e : rare, e per lo piu su soggetti predisposti.

Lasciateci dunque sviluppare in pace le nostre ricerche, o 
avversari inconciliabili; non createci ostacoli inesistenti, e non 
vogliateci i npedire di recare un nuovo contributo di sollievo 
alia giii tanto travagliata e dolorante umanit^!

G en ova , htglto  l y i j .
Emilio Servaoio.
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L. Valli: II segrcto della Croce e dell’ Aquila 
nclla « Divitia Commedia » (]).

£ un libro chc interessa anchc lo dotlrine spiritualiste: si puA anzi 
dire che csso 6 un sintomo significative; dclle influenze del neo-spiritualismo 
sugli studi danteschi.

L'opera del Valli costituisce lo svolgimento e la dimostrazione della 
tesi sostenuta dal Pascoli nei suoi lavori di esegesi dantesca. 11 poeta di ,I/v- 
ricae, strive il Valli. « dimostrA non solo che i tre inondi di Dante sono di- 
segnati con una mirabile. perfetta armonia segreta. ma che. attraverso questi 
mondi, il pellegrino della morte passa per rendere effettivo e completo- il 
suo riscatto dal peccato originalc. L'umanita, dalio stato di innocenza origi
nate, che era una D iv m a  F o r e s ta . cadde nello stato di srhiavitii e di infelicity 
derivante dal pcccato originate e che A una Se/va Q seu r a . 11 Cristo le dette 
il modo di uscire dalla * selva », la riscattA col suo sangue, ma per tornare 
alia D iv m a  F o r esta  essa deve percorrere una via, vivere attuando la giustizia 
nel mondo, e questo l'uomo non puA fare da sA. sc non vi sia nel mondo 
I’lmpero che ticne sgombra la via e fa da guida. Ora poichA l'linpero non 
v’A, la via A impedita ed A smarrila e poichA la via diritta A smarrita, l’uomo 
si ritrova ancora nella « Selva Oscura ». non A ancora di fatto perfettamente 
redento ».

AffermA dunque il Pascoli chc la C o m m ed ia  A fondata sul binoinio allc- 
gorico della Croce e dcH'Aquila (la Chiesa e l’Impero, la Virtu rcligiosa e 
la Virtu civile).

11 Valli. svolgendo l'idea del Pascoli. intende dimostrare. chc le scene, 
gli cpisodi fondamentali del Poema Sacro, obbediscono, sotto il velo del- 
l'aUegoria, alia continua, sistcmatica simmetria della Croce e dcH’Aquila, 
dalla cui armonia dipende la redenzione dcH'umanita. Il Pascoli aveva in- 
travvisto tale simmetria in due o tre punti del Poema; il Valli, seguendo 
questo filo conduttorc. ne addita trenta. II parallelismo sarebbe, dunque, enn- 
tinuo. Fin dall'inizio abbiamo Dante che, tra gli innumerevoli viatori del 
mondo di 1A, sceglie, a paragone di sA stesso, Enea. fondatorc dell’lmpero 
(Aquila) e Paolo, apostolo dclle Genti (Croce). E via via abbiamo le due 
purte infernali aperte per virtu della Croce (Cristo) e dell’Aquila (Enea); 
I’Angelo della Piaggia del Purgatorio che ha la figura di Croce, quello della 
Porta che ha la figura dell’Aquila; Dante che nel Paradiso terrestre A mi- 
trato (Croce) e coronato (Aquila); nel Paradiso (cielo di Marte e di Giove) 
gli spiriti si dispongono in figura di Croce e di Aquila, ecc. ecc. I due sim- 
boli, che costituiscono, scrive 1’A., « 1’ossatura dottrinale della Divina Com-
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media c ripetono in forme varie l'idea della coordinazione necessaria dei due 
Segni Santi... non sono disposti solamente in una architettura a coppie, ma 
sono disposti anche in  caten a  »

Tale, in sintesi, l'opera del Valli, la quale, abbiamo detto, interessa an
che le nostre dottrine. Xotevole, infatti, 6 il contributo che l'A. porta a so- 
stegno di coloro che si sono sempre sforzati di mettere in luce l’eccezionale 
funzione che nell'opera dantesca esercita la simbologia. cio6 la Scienza 
Arcana.

Quale il seg reto  che Dante, sull'csempio dei grandi Iniziati. avrebbe ve- 
lato e svelato nel Poema? Quello di sollevare l'idea Civile — l'lmpero —a 
fattore indispensabile, pari in dignity, se non in grado gerarchico, all'idea Re- 
ligiosa. Questo concetto, nel classico tempo delle rivalitft fra Chiesa e Im- 
pero, era quanto di piCi eretico si potesse concepire, e la manifestazione 
essoterica di esso nel D e  M on o rch ia  era costata a Dante, sostanzialmente, il 
persistere dell'esilio e la persecuzione anche dopo la morte.

Orbene, il « segreto svelato », della Croce e dell'Aquila ripropone, su 
basi ormai non trascurabili, il problcma dell'influenza che le dottrine inizia- 
tiche e mistiche medioevali esercitarono su Dante, e che Dante ci ha tra- 
smesso. Occ.orre riprendere. s’intende con ben altro senso scientifico, gli 
studf danteschi iniziati da Gabriele Rossetti. Limitarsi a considerare la Corn- 

m edia  come una grande opera d’arte o come una riduzione in versi della sa- 
pienza dei libri canonici, per poter poi permettersi il lusso di applicare I’o- 
raziano q u a n d o q u e io n n s  d o r m ita t  anche al Divino Poeta, b una tradizione. 
fortunatamente poco antica, che bisogna troncare. Strano a dirsi: una tesi 
che. come queila Pascoli-Valli. conferisce eccezionale importanza ai valori 
eiv i/i e, nel senso classico della parola, p o litic i della C om  m edia , porta, come 
risultato, un avvaloramento in is ia tic o  e m istico  del Poema. Cib b dovuto, non 
soltanto al fatto che tale valore recondite si manifesta attraverso il piu ri- 
goroso uso della simbologia. ma anche al fatto che l'idea dell'lmpero, cioe 
della Civiltt, della Giustizia. b da Dante concepita in modo trascendente: il 
suo Impero non b un fenomeno transeunte, ma una realty immanente, 
n o n m cn ica , che rientra nella stessa dinamica universale, si ricollega, ciob, 
al Di lit. La Giustizia nel mondo delle anime che hanno varcato 1'al di lit 
non pub svolgersi a picno e universalmente se non si rcalizza la Giustizia 
del I >i qua, la quale ha riflessi e conseguenze sul destino delle Anime.

Se non si comprende questo valore trascendente della Politica dan
tesca, pub anche accadere che si giudichi l'ipotesi interpretativa del Valli 
come una diminuzione del significato ultimo della D iv in a  C o m m ed ia .

D’altra parte, giova aggiungere che il « segreto della Croce e dell'A- 
quila » non menoma affatto gli altri significati, che, per avventura. si rite- 
nessero piu profondi, della C o m m ed ia  L'apologia dell'Aquila non toglie che 
gli studiosi possano sempre ritenere — come noi riteniamo — che il fine 
supremo del Poema Sacro sia quello di simbolcggiare il grandioso dramma 
uraano della Caduta e della Redenzione nelle sue espressioni individuali. 
spirituali e cosmiche. di adombrare il mistero <la\\' i n d o v a r s idellT’orno in Dio.

Cib che, dopo il Pascoli e il Valli, non si pub negare. si c che Dante 
abbia consi lerato la G iu s t iz ia  C iv ile  come una delle preemincnti condizioni 
per rcalizzare la dcfinitiva, universale redenzione dell'1'maniti.
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Ch. Lancelin : La Sorcellerie des Campagnes (1).
ft un gross'-' volume nel quale largomento & minutamente esaminato 

nei suoi van aspetti. L’ importanza di uno studio sulla stregoneria delle cam- 
pagne deriva dal fatto che. attraverso gli usi e costumi che si sono trasmessi 
immutati dalla piii remota antichita, il critico ha, in certo mode, la possibi
lity di indagare sul vivo il dinamismo della Tradizione, e approfondire, per 
riflesso, anche altri aspetti delle credenze e delle pratiche magiche cadule 
ora in disuso.

Le scoperte nel campo della fisica, della chimica e della psicologia con- 
sentono oggi di spicgarc il fondo generico della « stregoneria », di render 
comprensibite, ciod, il nascere e persistere di essa. in quanto risulta die il 
popolino della campagna, guidato dall'espcrienza empirica. ha veramente con- 
statalo e applicato, grosso tnoifo, leggi reali della natura.

Naturalmente, come bene osserva 1' A., su questo fondo generico di 
realty si sono sempre sviluppati la fantasia dei creduli e 1'artificio dei me- 
stieranti. Ci6 rende oltremodo ardua l'opera dei critici, i quali, sono costretti 
ad gn'ampia opera di selezione.

L'A. ha diviso l'opera in nove parti : origini, ciod preistoria e storia 
della stregoneria, pseudo stregoneria, bassa stregoneria, stregoneria del ma- 
gnetismo, stregoneria di goezia, degli zingari, fisiologia delio stregone delle 
campagne, le opere della stregoneria rurale, conclusione.

La conclusione del L. appare molto sensata. ftgli ritiene che i pseudo- 
stregoni delle campagne superino di gran lunga i veri; e che que<ti ultimi 
nell’esercizio della loro « arte * « agiscano sempre con una profonda inco- 
scienza della forza ch'essi mettono in giuoco ». In altrc parole esiste la co- 
noscenza e la pratica di certe leggi della psirhe uniana e della natura, ma 
conoscenza e pratica empiriche, elcmentari nel picno senso della parola.

L’A. crede inoltre di poter affermare che, in linea generale, prevalga, 
negli « stregoni » la finality non buona. « Molti stregoni possiedono realmente 
dei seg reti, e, tendcnJo essi, sopratutto. a farsi temere, si pud affermare 
che la massima parte di tali segreti ha per oggetto il male ».

Il che peraltro non significa — come dimostra del resto l’A pubbli- 
cando questo pregevole libro — che la scienza non debba affrontarc ohbict- 
tivamente lo studio critico di questa vasta e secolare « esperienza » rurale.

Horus: La Clef de l’Occultisme (2)i
L’A. non crede impossibile che la tradizione deH'Occullismo derivi dal- 

I'Atlantide, il misterioso continente che sarebbe scomparso in seguito a un 
remoto cataclisma.

Comunque, egli ritiene che soltanto da una maggior diffusione della 
Scienza Arcana il possa sperare una rinascita dell'attuale civilty. Il presentc 
opuscoletto ha appunto per scopo di fornire un’ idea sommaria dell'Occul- 
tismo. Le seguenti parole, poste come epigrafe. rivclano 1'indirizzo seguito 
dall’A.: « Dio d la Verity; Gesii Cristo ne d la base*.

(1) Paris, Durville (1923).
(2) Paris. Libr. gfnt'-r. ties Sciences Occultes (Chacornac) 1922.

A. R.
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N E C R O L O G I O

Ettore Durville

ft morto a Parigi il 1. seitembre 1923. Nato a Mousseau presso Pour- 
rain (Yonne) 1'8 aprile 1849, il Durville fu indotto ad occuparsi di Magne- 
tismo — la scicnza alia quale dedicd prevalentemente la sua grande attivitA 
— per un caso fortuito. veriticatosi duiante un corso di sedute spiritiche: 
la constatazione della sua influenza magnctica sopra la medium di quelle sedute.

Nel 1878 dette vita alia R e v u e  M a g n etiq u e  la quale ben presto raceolse 
l'ereditct e il nome del J o u r n a l  d u  M a g n etism e  fondato dal Du Potet. II J o u r 

n a l  continua tuttora le proprie pubblieazioni sotto la direzione di Enrico 
Durville.

Nel 1877 costitlli la S o eie id  M agn eliea  d i  F r a n c ia , nel 1893 la S c u o la  p r a -  

iica d i  M a g n -tism o  e  d i  M a ssa g g io , iscritta. in seguito. M i l !n iv e r s ild  d i  F r a n c ia , 

At-rademia di Parigi, e classificata fra i grandi istituti superiori di insegna- 
mento libero. A1 movimento da lui iniziato si aggiungeva un’altra rivista. 
P sy c h ic  .M tg a sin e  (1913) e una Casa Editrice. In questi ultimi anni, ritiratosi 
in campagna, egli aveva ceduto la direzione effettiva della sua coniplessa 
opera ai figli An Irea, Enrico e dott. Gastone. che continuano 1‘opera paterna. 
Tra i molti volumi scritti dal Durville. ricordiamo: I .e  F a n td m e d e s  I 'iv a n /s;  

M agn etic m e p e r s o n n e l ; T r a ite  e x p e r im e n ta l d e M a g n etism e, eee.

Giacomo Rcdaelli

Il giorno 2 corr. novembre moriva improvvisamente a Milano Giacomo 
Redaelli. che per dieci anni aveva coperto la carica di Amministratore di 
« Luce e Ombra » e che figurava tutt’ora nel Consiglio Direttivo della « S. 
di S. P. » nella quality di Cassiere.

Amico buono e fedele, egli apparteneva a quel piccolo gruppo, ricco di 
fcde e di iniziative, dal quale, per merito pnncipale di Achille Brioschi, do- 
veva uscire, or sono ventiquattro anni, il nostro uiovimenlo, concretato poi 
stabilmente nella « Rivista » e nella « Societa ».

Da quel mondo nel quale il nostro amico aveva creduto per merito 
precipuo dci nostri studii, egli assiste e partecipa, certo ancora. al nostro 
difficile lavoro per il trionfo della pin grande Idea, ed e sicuramente piu vi- 
cinoa noi li quanto lo fosse negli anni migliori del nostro fraterno sodalizio.

L a D ir k z io n e .

P r o p r ie ta  le h c r a r ia  e  a rtistica . 20-11-1923 ANGELO V ARZOKATI, d ir e tt . r e s  pon s

ROMA — Tipoerafica llaliana - V[nlr del Re. 22 — ROMA
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rivistc italiaue ed estere. Assume ordinazioni di qualsiusi lavoro per ritayli riguardanti qual- 
siasi argomento. I prc/zi praiicati sono modici e eonvonientissimi per of>ni classe di persone.

i

I

Roma ( 20) — Piazza Campo Marzio N. 3 - Telefono 74-23

I I I  T R A  Rivis,a di S,udi e ricerche Spiritual (BIMF.STRAl.E). Fondata nel 1007
w  w  I  iKeh^ioni Filos^bn. MiMk i m h u , lew foha. 0'<*ulti*iuo. Metapsirhica).

Mantenendosi libera da qmduuque limitazione di chieso, di seuole filosoliche e di srtte, 
mira ad alimentare I'amore della sat'i'ez.za. della bonl;'i e delldluminato saeriiieio, smdiandosi 
iii voleari/zare e poriare nella pralira i risultati compiuti nei eampi della eultura lilosolica c 
religiose 1'iii clie aeeemuare le di*sonanze e le opposi/ioni, ama ricereare le veduie sinte- 
liehe e l armoniehe. e si aiierma di preierenza so quelle maniiesiazinni in mi vibra piii 
intensa la ispira/.ione infonnatriee della vita morale c splendc la luce della bcllezza interiore.
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K O M A  («l) - Via rran eeH co  C’lMMpi, Ml
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iTH/llLJV/ U V V U U I U  diretta da F. ZISGAROPOLI. espone in sintesi il riiuale 
ed il dogma dell'Alta Magia. in rapnorio alio stailio attuale delle .srienze psichichc e del mo- 
derno spiritualismo. Studia i problemi dell'oeeultismo inagiro. dell<> spiritisino e srienze 
aiiini pin dal lato pratico chc da qnelio teorim. e. dalo il carattere iniziatieo <li essa, 
svolt»e il suo programina sempre in forma popolare, aceessibile a tutte le intelligenze.

ABBON AMENT!) ANNL'O : Italia I.. 10 - Estero L SO - per raccomandazionc L. 4 in piti 
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annali di estesiologia
Rivista di Sintesi c di Anolisi dcll Estesi

iitrtstotte: I V o f .  C«. G .  R a v  SiNI —  1 ' i o f  I-* D ’A T E H a 
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LUCE E OMBRA
Rivista Mensile lllustrata di Science Spiritualiste
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ABBONAMENTI PER 1L 1923 :
PER L’ IT A L IA E PER I PAES1 PER I PAESI ESTERI
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Semestre . . S e m e s tre ..................... » IO
Numero separato • » 1 -- Numero separato . . » •£ —

Agli abbonati di “ Luce e Ombra „ viene accordato In sconto del 10 */• 
sulle pubblicazioni della Casa. — Ai soci del Touring Club italiano viene accordato 

In sconto del 10 sull’abbonameuto a “ Luce c Ombra „. * V.

Sommario del fascicolo precedente:

E. ROZZANO : Jiclle comuniiazioni inedianichefra viventi (cantmtia).
V. Cavai.1.1: Psie.otecnica coinparativa di alcuni miraroliterapeutici.
L - TESTA: Me q u id  m in is . ’
E. Hozza.no : Note polemiche in risposta al dottor William Ma

ckenzie.
W. MACKENZIE E. ROZZANO: A proposito di * .Vote polemiche »
Pagtne di sapienza an/ira: ('AMPANEI.I.A : Aura profeliea.
P er la riterca psichica: A. MaoaLUI : I)orumenta2ione — <'. ,\l.- 

ZONA: Case intestate — X : I cani vejzf*enti.
La Reimzione : Spirito nuovo.
/  hhri: A. B r C E R S  : H. Vettcrlinn : The III ultimate o f  Oor/itz or / .  

PiiAme's -- (i. Costa : P i la dalta Vila — R Guiinon : L' Hr- 
rea r Spirite — S.ta Teresa / /  hhro della sua Vila — E. Wood : 
Concentrasione — L. Keller: £«• hast sftiri/uali delta Mas sons rin 
— I'. G. Hourgeat: I.e Haro/ — I’. Mtoisnanl : I-a I Mi lie Re
lation — Hihlioi. Intern, dr Sciences Psyehiqucs — J °  Cougresso 
Intern, dt Psicnlogia sperimentale Ristampa de le ope re di 
Kardec r Pen is — Rozzano: . Inintali e mani/esiasiani ntetapsi- 
chirhr.

tahri in dona.
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SOCIETA' D1 STUD1 PSICIIICI - ROMA-MILANO
Socle: ROM A. — Sessione: M IL A N O

SCOI'O I) LI. I. A SOCIKTA
Eslralto dello Slatuto

Art. 1. — K costituita in Milano una « Societa di Studi Psichici », con 
intend eselusivamente sdentifid.

Art. 2. — Scopo della « Societa » e lo studio dej fenomeni aneora mal 
noti e die si sogliono designate coi nomi d i:

Trasmissione e lettura del pensicro, Telepalia, Jpnotismo e sonnambuliswo. 
Suggestionc e antosnggestione. Fluidi e force mal definite, Medianitd 
c spintixmo.

II termine « spiritismo » non ha in questo caso carattere di affermazione 
aprioristica, ma di dassificazione e di valorc eonvenzionale.

Art. 4. — 11 metodo rhe s’intende seguire e quello positivista basato 
sulla ricerca sperimentale.

CONSIGI.IO DIRETTIVO
/ resitien/e eljelhvi- Vice Presidentc
Achille Briosctii Odoriro Don. Odoriro. ex  def>. ■>! Portamento

Stgretano generate
Angelo Marzorati, Dir. di « I.ttre e Omhra •

Consiglieri
Sanioliquido Pro!. Comm. Korea, (Jonsigtiere di S/a/o — Servadio Dolt, Giulio

ROMA: MILANO: '
Segretario : Angelo Marzorati Segrelario : Dott. C. Alzona
I'ice-Segretarin: Antonio Brners Vi re- Seg re to rto : Angelo Barcigaluppi

S0C1 ONORAR1 (1)
Alzona Dott. Carlo, Milano — Andrew P»of. Angelo, tsell'Untversita di Patnia — Barrelt Prof. W. P. del 

• Royal College o f Seif net * di hianda — Bnz*r<no Ernesto, Genwa — Hmrrs Antonio, Redatt. caf>o di * hue* e (hnkro *, 
Roma — Ctvalli Vincenzo, A afoli — Carreras Enrico. Pnbblietsia, Roma — Cervesalo Dott. Arnaldo. Roma — Ca<cia 
l*fof. Carlo. Parigi — Delanne Ing. Gabriel, D ir. della m Revue Scientitique et Morale du Sfirtttem e .. Parigi — De
ni* '/'ours — De Souza Couto A w . J. Alberto, Dirett. della Rivista * l-'studias l  sychtcos., Lishpna — Drago*
mirescu Julio, Dirett. delta Rtvtsta m C w tn tu l m. Hucaresi — Faicomer Prof* M. T.. del R. fsti/uto teenteo t  nautico, 
Penesia — Flammarion Camille. Uirett. deli'Osservatario di Ju vn y  — Freimark Hans, lierltno — Griflmi Dott. Eu
genio, Milana — Janni Prof. L’go. Sanremo — Lascar is A m . S.. Corfu — Lodge /Vo/', Oliver, dell' Cniversita di 
Ritmtngham  — Maier Prof. Dott. Friedrich, /Jirettore della R wist a “ Psichisthe Studien m Tubingen (Ltfsta) — Mas- 
saro Dolt. Domenico, del Manicomio di Palermo — Maxwell Prof. Joseph, Procunttore della Cotie d 'A ffe llo  d i ltor- 
deaux — Morrili A w .  ( iabriele. Roma — Morselli Prof. Enrico. dell’ Universita dt Genova — Pappolardo Armando, 
Mafafi — Porro Prat. Francesco, dell’ t ’niversitd di Genova — Raveggi Pietro, Ot+eUUo — Richet Prof. Charles, 
della Sorf’Otta, Parigi — Sacchi A w .  Alessandro. Roma — Sage M., Parigi — Scott) Prof. Giulio, Livorno — Seni* 
gaglia Car. Gino, Roma — Sulli Rao W tr. Giuseppe. ! Miiano — Tanfani Prof. Achille. Rama — Vecchio Dott. 
Anselmo. A We York — Zilmann Paul, D i ret tare della ** A'eue Metafhysiche Rnndschau\, G toet Lickie/telde (fierltuo) 
— Zingaropoli A w .  Francesco, N ofoli.

DECESSI
Antonio Foga/zaro, Senatore del Regno, Preeidenie onoiario.

De Albertis Cav. Klccardo — Hodsogn /Hitt. Richard —Jodko G>ww. Jav)ues de Narkiewiez — Santangelo Dott. 
Nicola — Vassatlo Luigi Arnaldo — (astagneri Edoardo — Metzger /Vt»/. Daniele — Kadice P* Ruggiero — Passaro 

fng. Prof. Enrico — Baradur Dott. Hippolyte — Faifofcr Prof. Aureliuno — JLombroso Prof. Cestre — Dawscn 
Rogers K. — Smith Cav. lift. James — liflreducci Dott. Ccmtn. Achille — Monnosi Comm. Enrico — Moutonnier 
Prof. C. — De Rochas Conte Albert — Turbiglio Dott. Jug. Alessandro — D’Angrogna Marche.u G. — Capuana 
Prof. Luigi — Yisani Scozzi Dott. Paolo — Farina Comm. Salvatore — Crookes William — Cipriani Create — Hy- 
alop Prof. H. James — Flournoy Prot. Theodore — Rahn Max — Dusart Dott. Q. — Tummolo Prof. Vincenzo, 1

(1) A termine delTart. 7 dello Statute possono essere aoci onorari: a) Le personality benemerite degli studi che 
fonnano lo scopo della Society, b) I corrisponicnti ordinarl deH'Istituto.
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FACOLTA’ SUPERNORMALI SUBCOSCIENTI 

ED EVOLUZIONE BIOLOGICA DELLE SPECIE

Rieevo da parte di un distinto dottore in medicina, il quale 
esercita in una grande citta d’ltalia ed e assai noto professio- 
nalmente, una lunga missiva in tema metapsirhico, che qui ri- 
produco integralmcnte, salvo un brano che mi riguarda, in cui 
si contengono apprezzamenti troppo lusinghieri per me, e che 
sento di non meritare. Egli scrive:

IIIu sire  sigh o r  liossano,

Io sono un dottore in medicina. e da circa due anni mi occupo con 
vivo interesse di ricerche metapsichiche, Non ebbi mai occasione di speri- 
mentare; ma. in compenso. lessi molto, comprcse naturalmente. quasi tutte 
le Sue opere — libri, monografi? ed articoli — dalle quali ricavai un grande 
profitto ...

Le mie condizioni attuali di spirito sono queste: In merito ai latti, io 
sono arciconvinto della loro esistenza. e penso che chi li mette in dubbio 
non fa che dimostrare la propria ignoranza. Quanto alle teorie, mi sento 
scosso nelle mie convinzioni positiviste, ma non mi sento anc' ra di aderire 
all'ipotesi spiritica. sebbene io riconosca che gli spiritisti har.no le loro buone 
ragioni da far valere. Io condivido in proposito il modo di pensare del prof. 
Richet: non so darmi ragione con nessuna teoria, all’infuori di (|uella spi- 
ritica, del complesso dei fatti, ma... nella mia quality di dottore in medicina 
e di fisiologo, non posso liberarmi dalla convinzione che il pensiero (• fun- 
zione del cervello.

Hasta: vengo a specificarle il motivo per cui Le scrivo. Ho seguilo con 
vivo interesse la Siia polemica col dottor Mackenzie, la quale valse a dissi- 
pare in me talune important perplessit^ teoriche. Mi trovo in fondo d'ac- 
cordo con lei su tutto. salvo un punto capitalissimo, nel quale si contiene 
un’affermazione che se fosse fondata, basterebbe da sola a dare causa vinta 
all'ipotesi spiritica; ma l’impresa di dimostrarla fondata non mi senfbra fa
cile ; ed anzi io considero tale affermazione addirittura gratuita • cd erronea
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lntendo riferirmi al quesito sulla genesi della lacolty psicosertsorie supernor- 
mali, che, secondo lei. risulterebbero indtpi'ndfith da quahiasi legpr biologica. 

Ora is palese che se cosi fosse, sarebbe anchc raggiunta la prova risolutiva 
dell'esistenza di un'anima sopravvivente alia morte del corpo; ed Ella 
avrebbe pienamente ragione di affermare che le facolta subcoscienti risul- 
tano i sensi dell'esistenza spirituale. esistenti alio stato latente nella subcc- 
scienza. in attesa di emergere e di escrcitarsi in anibiente spirituale. dopo la 
crisi della morte. Senonchfe io mi doman<lo e Le dorr.ando su quali indu- 
zioni e deduzioni rigorosamente sperimentali. Ella crede poter fondare tale 
formidabile conclusione? La teoria delie « mutazioni * del De Vries non basta 
forse a dimostrare la possibility che nuove facolta psicoscnsorie si vadano 
lentamente concretando nella subcoscienza. ivi restando in gestazione attra- 
verso i secoli, in attesa di fissarsi nelle specie all'epoca in cui l’influenza 
dell'ambiente si palesera propizia alia loro emergenza? E in conseguenza. 
non sarebbe piit conforme ai metodi d'indagine scientifica il presumere che 
le facolta supernormali subcoscienti risultino delle nuove. incipienti facolta 
di senso terrene, destinate ad emergere e fissarsi nella specie in un lonta- 
nissimo futuro?

Com’Ella vede, la soluzione del quesito assume un'immcnsa importanza 
teorica: e siccome comprendo che per rispondere Ella dovra sobbarcarsi a 
scrivere parecchie pagine, ed io non intendo approfittare egoisticamente da 
solo del Suo tempo e della Sua dottrina. cosi Le propongo di rispondernti 
pubblicamente su < Luce e Ombra *: ben inteso, tacendo il mio nome, poi- 
ch£ il nominarmi non 6 nccessario: e poi. perche un vago presentimento 
mi dice che malgrado la mia ferma persuasione in contrario, Ella potrebbe 
anche mostrarsi capace d i ... farmi la barba.

Anticipati ringraziamenti e distinti ossequi dal Suo
(Firmato: Dott. Prof. P.)

Questa l'interessante missiva che mi pervienc da un di- 
stinto e noto fisiologo italiano: e coloro tra i leltori che si 
occupano da molti anni di ricerche metapsichiche. avranno gia 
rilevato che la seconda parte del quesito che mi si sottopone 
— quella che si riferisce alia presumibile emergenza delle t’a- 
colti supernormali subcoscienti, in funzione di sensi normalt 
del superuomo futuro — fu gia lungamente discussa in passato, 
specialmente fra i popoli anglosassoni, mentre lo scrivente ebbe 
a discuterne e a polemizzare in proposito su questa medesima 
rivista. Quanto alia prima parte del quesito propostomi, quella 
che consiste nel domandarsi se le facolti psicosensorie super
normali sono o non sono sottoposte alle leggi che govemano 
I’evoluzione biologica delle specie, debbo rilevare che vi furono 
in passato vari eminenti cultori di ricerche metapsichiche, i quali 
affermarono l'assoluta indipendenza delle facolta in questione 
dalle leggi che governano l'evoluzione biologica, e che non vi
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fit mai chi sorgesse a contestare le loro affermazioni: il che 
trae a inferirne che l'cvi<icnza dci fatti in tal senso risulta ab- 
bastanza efficace per impedirc che sorgano contestazioni in 
proposito. Xel qual caso, pcr6, deve rilevarsi che tra i cultori 
di ricerche metapsichiche ve nc furono e vc ne sono un buon 
numero i quali non sembrano avvedersi del grande significato 
spiritualistico implicito nelle affermazioni in discorso. Eppure lo 
stesso Frank Podmorc — che fra i cultori eminenti di ricerche 
metapsichiche fu il pin tenace avversario dell’ipotesi spiritica 
— non pote csimersi dal riconoscerlo, sebbene l’abbia concesso 
sub conditinne. cioe ponendo in dubbio la realty dei fatti. che, 
seccndo lui. potevano farsi rientrare nell’angusta cerchia della 
telepatia. Fgli scrive :

Il giorno in cui venis.se dimostrato che alio spirito appartengono fa- 
•coltA quali la « precogni/.ione ». la •< retrocognizione ». la « chiaroveggenza nel 
presente» e tutte le altre d'ordine trascendentalc, risulta evidente che il 
fatto dell'indipendenza deil'anima dal rorpo diverrebbe inferenza di tal na- 
tura da non potersi forse metterc in dubbio: senonchd le prove di tal sorta 
sembrano per ora lungi dal dimostrarsi adeguate al conipito. e sono forse 
appena sufficicnti a giustificare l 'in fc re n z a (I’odm ore: Afotfe-m  S p ir it u a l is m . 

vol. II. pag. 359'.

Come si vede, il Podmore, posto di fronte a una classe di 
manifestazioni di cui non poteva negare il significato contrario 
alia teoria dell’evoluzione biologica delle specie, ricorre all'ul 
tima risorsa degli oppositori sistemadci: quella di mettere in 
dubbio i fatti; dubbio che io non m’indugierb a confutare, visto che 
il mio egregio corrispondente si trova pienamente d’accordo 
con me circa la realta incontestabile dei fatti stessi.

Cio premesso, mi accingo a indagare per quali presumibili 
considerazioni, il quesito in esame non venne mai posto in di- 
scussione tra i cultori di ricerche metapsichiche.

In primo luogo, cio devesi indubbiamente alia circostanza 
delle modality per cui si estrinsecano le due ben distinte cate- 
gorie di facolta psicosensorie in esame — normali e supernor- 
mali — inodalita le quali risultano in assoluta opposizione tra 
di loro. Vediamo.

Le ricerche biologiche e morfologiche hanno dimostrato 
che gli organi dei sensi non erano altro in origine senonche 
centri rudimentali di sensibility differenziata localizzatisi alia pe- 
riferia sotto l’azione degli stimoli esterni: e ci6 nei punti che 
corrispondevano ai filamenti terminali di fibre nervose ricettive
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tacenti capo ai gangli centrali, sede di reazioni psichiche. Cosi 
pure, le ricerche psicofisiologiche hanno posto in evidenza che 
la genesi e l’evoluzione delle facolta normali della psiche, di- 
pendono dalla complessita e dalla natura delle sensazioni e delle 
percezioni che gli organi della vita di relazione trasmettono dal 
niondo esterno ai centri di elaborazione psichica. Giova per- 
tanto tenere ben fermo in mente che l’opera dei fattori dell’e- 
voluzione, nei loro rapporti con la genesi e 1’evoluzione degli 
organi dei sensi e delle facolt& psichiche normali, si esercita 
necessariamente ed esclusivamente sul piano della vita di rela
zione, sotto forma di una reazione continua e complessa agli 
stimoli esterni; vale a dire che si esercita sul piano della co- 
scienza normale, che e quello in cui si svolge per gli esseri 
senzienti ed animati la lotta per la vita.

Cio stabilito, e passando ad analizzare le modality per cui 
si estrinsecano le facolta supernormali subcoscienti, si rileva in- 
vece che le medesime, lungi dall’esercitarsi sul piano della co- 
scienza normale, pervengono ad emergere solo a condizione 
che le funzioni della vita di relazione vengano temporaneamente 
abolite od attutite, e ci6 fino al punto che il grado piu o meno 
perfetto in cui si estrinsecano, dipende dal grado piu o meno 
profondo d’incoscienza in cui giace il sensitivo. Ora non po- 
tendosi ncgare che un organismo senziente immerso nello stato 
d'incoscienza, £ un organismo temporaneamente disgiunto da 
ogni relazione col mondo esterno — quindi impotente alia lotta 
per la vita — ne deriva logicamente che i fattori biologici non 
possono, non poterono non potranno mai esercitare la benche 
menoma influenza sulla genesi e l’evoluzione delle facolta psi- 
cosensorie subcoscienti; il che equivale a riconoscere che le 
facoltk medesime appartengono ad un piano fondamentalmente 
diverso e assolutamente indipendente da quello in cui si eser- 
citano i fattori dell’evoluzione biologica. Ci6 stabilito, emergono 
e s’impongono i seguenti quesiti: Se non esistono rapporti di 
causa ed effetto tra i fattori dell’evoluzione biologica e le fa
colta supernormali subcoscienti, quale dunque ha da esserne la 
genesi ? Perch£ rimangono inoperose, alio stato latente, nei re- 
cessi della subcoscienza, in luogo di esercitarsi a profitto del- 
1’umanita? Perche si limitano ad emergere a sprazzi fugaci solo 
in ragione dello stato d’incoscienza in cui giace il sensitivo ?' 
Date caratteristiche di estrinsecazione tanto misteriose ed anor- 
inali, quale ha da esserne la finalita? Quest’ultimo quesito si



impone, poiche ogni cosa in natura, pel solo fatto dell’esserc. 
e finality che si estrinseca. Ora appare indubitabile che l'unica 
soluzione razionale degli enigmi formidabili esposti, consiste 
nel riconoscere che le facolta subcoscicnti non sono destinate 
ad esercitarsi in ambientc terreno perclie risultano le facolta di 
senso dell'esistenza spirituale, in aitesa di emergere e di eser
citarsi in ambientc spirituale.

E tali conclusioni, rigorosamente desunte dai fatti, sono 
Convalidate mirabilmente dalle modalita per cui si esercitano le 
facolta psicosensorie supernorm ali: modality che a loro volta 
sono diametralmente contrarie a quelle per cui si esercitano le 
facolta psicosensorie normali. Cosi, ad esempio, quando un in- 
dividuo vede con gli occhi del corpo, cid significa che un og- 
getto qualsiasi riflette la propria inimagine sulla retina de- 
gli occhi stessi, e che 1’immagine i\ i impressa, pel tramite 
del nervo ottico, viene trasmessa ai centri cerebrali corrispon- 
denti, in virtu dei quali I’impressione si trasforma in visione. 
Ora, avvienc precisamente l’opposto per la visione supernor
m a l. in cui j1 sensitivo scorge fantasmi o scene di vicende 
passate, presenti e future, non gia con gli occhi del corpo, ma 
con la visione interiore spirituale: e siccome lo spirito e in 
rapporto col eervello, si determina un fenomeno di trasmis- 
sione inversa, per cui l’immagine spirituale, dai centri ottici, 
pel tramite del nervo ottico, perviene alia retina, di dove 6 pro- 
iettata all’esterno in forma allucinatoria, producendo nel sensi
tivo l’illusione di assistere a una manifestazione obbiettiva. Al- 
trettanto dicasi per le impressioni auditive, le quali in realty 
consistono in un fatto di audizione spirituale, che influenzando 
dall'inlerno i centri acustici cerebrali, conferisce al sensitivo 
1'iilusione di percepire dei suoni e delle parole provenienti dal- 
I’esterno.

Ora, tali modalita di estrinsecazione, in assoluta antitesi 
con quelle per cui si esercitano i sensi terreni, se da una parte 
risultano spiegabilissime, quando si riconosca che le facolta su
pernormali subcoscienti rappresentano le faculty psicosensorie 
dello spirito. divengono invece letteralmente inesplicabili quan
do si pretenda che le facolta in discorso risultino il prodotto 
dell’evoluzione biologica delle specie, auspici le leggi della « se- 
lezione naturale » e dell’« adattamento all’ambiente »; poichfe in 
tal caso non dovrebbe verificarsi il fatto della loro cstrinseca- 
zione in senso inverso a quello delle facolta psicosensorie ter-
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rene, visto che le leggi della « selezione naturale » e dell’ « a- 
dattamento all'ambiente » non potrebbero esercitare i loro po- 
teri sopra impressioni -sensazioni che non fossero reali, obiettive, 
provenienti dal mondo esterno, in quanto il mondo esterno £ 
costituito da forza e materia. II che risulta siffattamente palese 
che non mette conto di dilungarsi a dimostrarlo. Tenuto conto 
pertanto che le facolta psicosensorie subcoscienti non ricettano 
percezioni ohbiettive provenienti dall'ambiente terreno, ma sib- 
bene percezioni subbitttive provenienti da un ambiente spirituaie, 
deve inferirsene logicamente che non appartengono al piano 
dell’evoluzione biologica dellp specie, e in conseguenza che non 
possono esserne il prodotto. Da capo, dunque: si e tratti ne- 
cessariamente a concluderne ch’esse risultano i sensi spiritual! 
della personality umana, in attesa di emergere e di esercitarsi 
in ambiente spirituaie, dopo la crisi della morte.

Onde prevenire ogni presumibile contestazione al riguardo 
delle considerazioni esposte, rilevero come ad esse potrebbero 
contrapporsi due obbiezioni, la prima delle quali consisterebbe 
nell’osservare che le facolty supernormali subcoscienti si svi- 
luppano in virtu dell'esereizio; cid che starebbe a dimostrare 
come le medesime risultino effettivamente suscettibili di evol- 
vere sul piano della coscienza normale; e in conseguenza che 
non sono affatto indipendenti dalle leggi biologiche che gover- 
nano l’evoluzione delle specie. Rispondo anzitutto che la circo- 
stanza in discorso significa unicamente che le facolta supernor* 
mali subcoscienti, in forza dell’esereizio, acquistano maggiore 
facility d’insinuarsi attraverso il metaforico diaframma che le 
separa dal piano della coscienza norm ale; il che appare ovvio, 
e non potrebbe non verificarsi qualunque dovesse risultare la 
soluzione del quesito, ma non ha nulla di comune con la na
ture del quesito da risolvere, il quale si riferisce alia gevesi 
delle facolty in esame. In secondo luogo, rispondo che non & 
esatto affermare che le facolty supernormali s i sviluppino con 
I’esercizio sul piano della coscienza normale, tenuto conto che in 
realta, quando si manifestano, esse continuano a rimanere subco
scienti rispetto al sensiiivo, il quale si trova immerso in con- 
dizioni d'incoscienza piu o meno profonde, in ragione del grado 
piu o meno perfetto in cui si estrinsecano le facolta stesse; ci6 
che dimostra ancora una volta, e da un punto di vista diverso, 
che le facolta medesime sono indipendenti dalle leggi che go- 
vernano l’evoluzione biologica delle specie. Non aggiungo altro,
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poiche dovrd tornarc sull’aigomento allorche si discutery il se- 
condo quesito vertente sulla possibility che le facolty supernor- 
mali subcoscienti abbiano un giorno ad emcrgerc e fissarsi sul 
piano della coscienza normalc, in funzione di sensi terreni.

La seconda obbiezione che potrebbe formularsi in rapporto 
alle considerazioni esposte, consisterebbe ncll'osservare che, 
contrariamente a quanto in esse si afferma, risulta palese che 
un sensitivo il quale legga uno scritto attraverso una busta 
chiusa, ricetta impressioni che gli provengcno dal « mondo 
esterno»; vale a dire che percepisce ancora in via dirctta, non 
giy iuversa; dal che ne conscguirebbe chc non sarebbe esatto 
aifermare che la « legge di selezione naturale » e quella dell’«a- 
dattamento all’ambiente » non possano esercitare i loro poteri 
sulle faeolta psicosensorie supernormali. Rispondo che potrei 
anche disinteres.sarmi dei fenomeni della « visione attraverso i 
corpi opachi », i quali presentano incerto valore teorico, po- 
tendosi ridurrc a fenomeni di iperacuity visiva degli occhi 
del corpo, i quali risulterebbcro sensibili ai raggi X. Cid non- 
dimeno, siccome ritengo erronea tale interpretazione, accolgo 
1’obbiezione sopra riferita, osservando in proposito che tutto 
concorre a dimostrare come anche tali manifestazioni incipienti 
della visione spirituale, risultino di natura iuversa e non gia 
direita: o, in altri termini, che chi vede e lo spirito anche in 
tali cireostanze, il quale trasmette alia propria personality co- 
sciente, sotto forma di obbiettivazionc allucinatoria, il mes- 
saggio che g li . si richiede; e la validity di tale spiegazione £ 
dimostrata dal fatto (giy da me discusso nella monografia sui 
Fenomeni di Telestesia), che in tali contingcnzc la visualizza- 
zione del sensitivo assume forma simbo.ica. Cosi, ad esempio, 
quando il maggiore Buckle presentava ai propri sensitivi delle 
sentenze rinchiuse in gusci di noce, i sensitivi scorgevano a 
loro dinanzi una striscia di carta pienamente distesa, in cui 
stava scritta la sentenza richiesta; striscia di carta la quale si 
trovava in realta abbatu/folata entro il gttscio di noce, indizio 
palese che non poteva trattarsi di visione diretta ma di rappre- 
sentazione simbo/ica, di cui si valeva la personality subcosciente 
onde portare a conoscenza della propria personality cosciente 
il contenuto dello scritto da interpretare.

Emerge pertanto evidente che le presunte obbiezioni sopra 
riferite non hanno ragione di esistere; e in conseguenza, che 
le eonclusioni a cui si giunse in merito al fatto che le facolty



3 2 8 E. BOZ^ANO

psicosensorie subcoscicnti esercitano le loro funzioni in guisa 
tnversa e non mai diretta, conservano integro il loro valore 
tcorico, il quale e grande; tanfo piu se si oonsidera in unione 
al valore teorico emergente dalle conclusioni a cui si era 
pcrvenuti con la discussione precedente. Xe consegue che 
in base ad entrambe le conclusioni a cui si giunse, dovra 
inferirsene che se le facolta psicosensorie subcoscicnti si estrin- 
secano in guisa iuversa o sp iritu a l, e gianimai in guisa diretta 
o fisiologica, e se si estrinsecano solo a condizione che le fa* 
colta psicosensorie coscieuti siano temporaneamente abolite od 
attutite, allora risulta scientificamente dimostrato che le facolta 
medesime appartengono a un piano fondamentalmente diverso 
e assolutamente indipendente da quello in cui si esercitano i 
fajttori dell’evoluzione biologica. Ci6 che in unione al fatto della 
Joro potenzialita raeravigliosa di estrinsecazione attraverso lo 
Spazio e il Tempo, porta necessariamente a concluderne che 
ci si trova in presenza delle facolta psicosensorie spirituali, esi- 
stenti preformate, alio stato latente, nei recessi della subco- 
scienza, in attesa di emergere e di esercitarsi in ambiente spi
rituale, dopo la crisi della morte.

*
* *

Prima di passare ad altro argomento, occorre accennare alia 
teoria delle « mutazioni » del De Vries, della quale io rico- 
nosco ed apprezzo l'alto valore scientifico; ma osservo in pro- 
posito com'essa non contrasti affatto col mio punto di vista, 
ed a 'zi concorra a convalidarlo mirabilmcnte, in quanto di- 
mostra che alia base dell’evoluzione biologica delle specie, si 
rinviene un principio dinamico-vitale mistcrioso ed autonomo. 
iniziatore del trasformismo nella specie, all’infuori di qualsiasi 
ingerenza delle leggi di « selezione naturale » e dell’ « adatta- 
mento all’ambiente », le quali intcmerrebbero solanieute a « mtt- 
t isione » compiuta, rettificando e sviluppando attraverso il de- 
corso dei secoli, i nuovi organi e le nuove facolta che il prin
cipio dinamico-vitale occulto dispensa alle specie con inattesi 
e improvvisi interventi.

*
« *

Con quanto si venne esponcndo, ritengo di avere risposto 
adeguatamente alia seconda parte del quesito da risolvere. 
per cui si chiedeva se le facolta psicosensorie supernormali
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crano o non erano sottopostc alle leggi che governat.o 1‘evo- 
luzione biologica delle specie; e in base a inferenze rigorosa- 
niente dedotte dai fatti, mi fu facile dimostrare che le condi- 
zioni per cui si estrinsecavano, provavano come le facolty me- 
desime appartenessero in realta a un altro ciclo dell’evoluzione 
spirituale umana, ciclo fondamentalmente diverso e di gran 
lunga piu elevato di quello sottoposto ai fattori deli’evoluzione 
biologica.

Rimane da rispondere alia prima parte del quesito stesso, 
nella quale si chiedeva se le facolta in discorso fossero o non 
fossero destinate ad emergere e fissarsi stabilmente sul piano 
della coscienza normale in qualita di sensi terreni. I propugna- 
tori dell’emergenza futura nella specie delle facolta psicosen- 
sorie supernormali, argomentano nei termini seguenti: « £  vero 
che tutto concorre a dimostrare che le facolta subcoscienti esi- 
stono pienamente evolute, alio stato latente, nei recessi della 
subcoscienza, pronte a manifestarsi ogni qual volta si produca 
una « crepatura » nei muri del carcere in cui sono custodite; e 
vero che tutto concorre a dimostrare come la genesi delle me- 
desime non possa dipenderc dai fattori dell’evoluzione biolo
gica; ma cid non impedisce che con 1'ulteriore progredire ed 
elevarsi della specie umana attraverso i secoli, non abbiano a 
loro volta ad emergere cd affermarsi in qualita di sensi orga- 
nicamente costituili dell’umanita futura. « Chi pub negare tale 
possibility?" — Rispondo: « Nessuno; per quanto tutto con- 
corra a dimostrare come tale avvento risulti molto improbabile 
e molto inverosimile ».

Prima di esporre le considerazioni che traggono a tali con- 
clusioni, giova premettere che la soluzione in senso afferma- 
tivo del quesito in esame, non infirmerebbe menomamente le 
conclusioni a cui si giunse circa^ il- significato spiritualistico im- 
plicito nei fatto dell’esistenza nella subcoscienza umana di fa- 
colt* psicosensorie supernormali; e cio per la considerazione 
che ove anche venisse dimostrato come le facolta in esame 
siano destinate ad emergere e fissarsi organieamente nella spe
cie, una tale dimostrazione non impedirebbe che la circo- 
stanza della loro preesistenza, alio stato latente, nella subco
scienza umana, combinata alle altre circostanze della loro emcr- 
genza quando il sensitivo si trova in condizioni d’incoscienza. 
e della loro estrinsecazione in senso inverso o spirituale, e non 
mai in senso direlto o fisiotogico, significherebbc ancora e sem-
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pre che Ip  facolta in discorso risultano indipendenti dai fattori 
dell’evoluzione biologica. con le conseguenze teoriche che ne 
derivano. Senza contare che se le facolta medesime dovessero 
emergere e fissarsi organicamente nella specie, ci6, dal punto 
di vista biologico, significherebbe che le facolta psicosensorie 
generano i propri organi, e non gia che gli organi generano le 
facolta psicosensorie, come asseriscono gli odierni biologi. E 
pertanto si renderebbe necessario rettificare notevolmente le 
opinioni vigenti in rapporto alia teoria dell’evoluzione, la quale 
rimarrebbe fondamentalmente vera, ma si dimostrerebbe subor- 
dinata alle facolta psichiche, e cio nei rapporti dello strumento 
all’artefice. In altre parole: Con cid s i  dimostrerebbe che le 
facolta supernormali subcoscienti si manifestano sul piano del- 
1’esistenza terrena in forza della « lotta per la vita », ma che non 
derivano dalla « lotta per la vita ».

Cio stabilito a dilucidazione del tema, passo ad enunciare 
qualche considerazione c ontraria alia possibility che le facolty 
in discorso possano un giorno emergere e fissarsi organica
mente sul piano dell’esistenza terrena; e la prima e la piu im- 
portante tra esse consiste nelle condizioni di fatto rilevate in 
precedenza, che i fattori biologici non possono esercitare la 
benche mer.oma influenza sulle facolta subcoscienti, tenuto conto 
che per emergere e manifestarsi queste richiedono che 1’indi- 
viduo si trovi immerso in uno stato d’incoscienza parziale o 
totale; o, in altri termini, che si trovi disgiunto temporanea- 
mente dal piano dell’esistenza terrena, che e quello in cui si 
esercitano i fattori biologici. E mi pare che tale considera
zione dovrebbe bastare da sola a rendere insostenibile l’ipotesi 
in esame.

Tanto piu che la considerazione medesima viene convali- 
data mirabilmente dalla controprova storica, in virtu della quale 
si dimostra che le facolta supernormali non evolsero affatto 
attraverso i secoli.

II tema e vasto, e qui non mi sara possibile accennarvi che in 
forma generica.

Kileverb pertanto come in base all'analisi comparata dei 
fatti, emergano anzitutto due salienti caratteristiche propriealle 
manifestazioni supernormali della subcoscienza, e cio£: la loro 
antichita e la loro universality. Si risalga quanto piu lontano 6 
concesso nella storia dei popoli, si analizzino i costumi ed i 
riti delle razze aborigene europee; si consultino le prime storie



dell'antichita classica, della Biblica, dell’F^gizia, della Babilonese; 
si rimonti piu addentro ancora nel corso dei secoli in virtu 
delle eronache sacre dei popoli dell’estremo oriente, ed ovun- 
que si riscontreranno prove positive o traccie manifeste che in 
mezzo a qualsiasi popolo si realizzarono manifestazioni meta- 
psichiche. Si proceda ad analoghe ricerche tra le odierne razze 
arretrate e selvaggie, ed ovunque si rintraccieranno costumanze 
e riti aventi a fondamento le manifestazioni medesime. Cio sta- 
bilito, giova rilevare ai nostri scopi che una loro earatteristiea 
teoricamente molto importante, consiste appunto nella loro con- 
dizione di assoluta stazionarieti attraverso i secoli e malgrado 
le civile e le razze. Ove infatti si confrontino le manifestazioni 
congeneri tramandate fino a noi dalle storie e dalle tradizioni 
dei popoli, con quelle che si conseguono oggigiorno sperimen- 
talmente, per indi comparare le une e le altre con quelle che 
si realizzano tra le razze selvaggie contemporanee, si consta- 
tera come nulla di sostanziaknente diverso si riscontri nelle loro 
modalita di estrinsecazione, e come non esistano popoli nel cui 
mezzo si avvertano, o siansi avvertiti indizi di un progressivo 
generalizzarsi e perfezionarsi delle facolta medesime nella razza; 
tutto ci6 malgrado ci si trovi di fronte a una serie di secoli 
piu che adeguata onde servire quale misura legittima di con- 
fronto, e mentre nel periodo medesimo altre facolta di gran 
lunga meno importanti in ordine alia « lotta per la vita » — 
quale, ad esempio, il senso musicale — evolsero rapidamente 
e si generalizzarono solo perche inerenti al piano cosciente 
dell’ Io. E a rincalzo di tali conclusioni far6 rilevare che i po
poli Indu. i quali da diversi millennii si adoperano con fervore 
a sviluppare nel loro mezzo tale sorta di manifestazioni, non 
pervennero che a meglio conoscere i metodi empirici atti a fa- 
vorirne l’estrinsecazione in chi se ne mostrava dotato. Nessun 
indizio tra essi che il numero degli individui forniti di facolta 
supernormali sia venuto crescendo; dimodochfc si pu6 affermare 
senza tema di errare com’esso si mantenga in quelle propor- 
zioni che raggiungerebbe in Europa qualora tra i popoli d’oc- 
cidente vi fosse identico fervore di ricerca. Quanto al valore 
intrinseco dei fenomeni quali si realizzano coi fakin', nessun 
dubbio pu6 sorgere sul fatto ch’essi risultano sostanzialmente 
analoghi a quelli che si conseguono coi medium d’occidente.

Altra circostanza degna di essere rilevata e la seguente. In 
base alle conclusioni della paleontologia e dell’antropologia, ri-

FACOLTA SCI'KRXOKMAU SCBCOSC1F.NTI, KCC. 3 31



3 3 2 K. BOZZANO

sulta cho le odierne razze selvaggie sono gli autentici rap- 
presentanti di cio che furono in epoche preistoriche i proge- 
nitori delle razze civilizzate. l’osto ci6, per legge di anaiogia, 
si avrebbe a inferirne che se odiernamente si realizzano feno- 
meni metapsichici nel mezzo alle razze selvaggie, tali fenomeni 
avranno dovuto realizzarsi in guisa identica migliaia di secoli 
or sono nel mezzo alle razze aborigene capostipiti delle attuali 
civilizzate; con la quale inferenza si perverrebbe a risalire tanto 
addentro nel corso dej secoli da doversi considerare per dimo- 
strate le condizioni di stazionarieta particolari alle facollk super
norm al subcoscienti. ,

Comunque, anche all’infuori di quest’ultima induzione. le 
considerazioni precedenti autorizzano gia ad affermare che da 
tempi immemorabili le facolt£ in esame vanno estrinsecandosi 
nella specie umana alio stato di semplici manifestazioni anor- 
mali, o sporadiche, della subcoscienza; come pure, che in esse 
non si avvertirono mai indizi di sorta i quali autorizzino a pre- 
supporre che la « legge di selezione naturale » abbia esercitato,
0 vada esercitando i suoi poteri sulle facolta mcdesime. Ci6 
che, del resto. era da inferirsi anche a priori, tenuto conto che 
se la « selezione naturale » non ha create le « facolta subco
scienti », ci6 significa che le « facolta subcoscienti » apparten- 
gono ad un piano fondamentalmente diverso da quello in cui 
opera la « selezione naturale »; e in conseguenza non possono 
darsi cicli nel tempo in cui quest’ultima pervenga ad esercitare
1 propri poteri in un piano di esistenza ad essa estraneo e ad 
essa superiore. In breve: Se le « facoltci subcoscienti » non de- 
rivano dalla « selezione naturale », allora non possono evolvere 
in forza della « selezione naturale ».

Rimane da considerare il quesito da un ultimo punto di vista: 
quello dell’esistenza pratica; vale a dire, giova indagare se le 
facolta della telepatia, della tclestesia, della chiaroveggenza nel 
passato, nel presente e nel futuro, siano conciliabili con lo 
svolgersi regolare e naturale dell’esistenza terrena. Ora basta 
una breve meditazione sul tema per riconoscere l’inconciliabi- 
lita delle due serie di manifestazioni sensorie. E qui cedo la 
parola al dottore Gustavo Geley, il quale nel suo recente vo
lume intitolato: « I)e l’lnconscient au C'onscient », ha svolto ma- 
gistralmente Fargomento. Egli scrive:

Supponiamo che un uonto disponga. durante l’esistenza terrena, delle 
facolti supernormali subeoscienti, in modo da valersi liberamente della « let-
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tura del pensiero nelle subcoscienze altrui *, della « visione a distanza », della 
« chiaroveggenza nel passato e nel futuro ». Quale bisogno avrebbe que
st' uomo di ritlettere, di calcolare i propri atti. di mostrarsi previdente e d 
lottare? Per lui piu non vi sarebbe la possibility di cadere in errore ; ma, in 
conseguenza, verrebbe anche meno in lui ogni necessity di tensione mentale 
e di sforzo. K con la cessazione dcllo •< sforzo », cesserebbc altrcsi ogni ul 
teriore evoluzione della di' lui personality coscicnte. Come 1’insetto, que- 
st'uomo si ridurrebbe a un meraviglioso meccanismo. L'evoluzione indiriz- 
zata sopra una falsa strada, anzich6 far capo alia coscienza superiore, con- 
durrebbe a una sorta di sotinambolKmo ipersensibile, il quale pernietterebbe 
di tutto conoscerc seriza nulla comprcnderc : e il supcruomo futuro si ridur 
rebbe ad essere un puro automa trascendentale. E chiaro pertanto cite risulta 
un bene, ed anzi e indispensable chc le facolta supcrnormali subcoscienti. 
unitamente al tesoro psicologico aceumulato dall'Essere durante il ciclo della 
propria evoluzione terrena. restino e si mantengano in massima parte sub- 
coscienti e latenti. (Ivi, pag. .117).

Queste le considerazioni del dottor Geley; alle quali po* 
trebbero aggiungersene altre piit che mai calzanti, rifercntisi 
alle gravi perturbazioni nei rapporti famigliari e sociali che 
apporterebbe la sola facolta telepatica estesa all’intera umanita. 
Quanto alia « chiaroveggenza nel futuro », essa renderebbe l’e- 
sistenza addirittura impossibile. Non mi diffondo nel dimostrarlo, 
perche la cosa 6 cvidente: mentre le considerazioni del dottor 
Geley bastano a dimostrare che le due serie di manifestazioni 
sensorie in esame, sono tra di loro inconciliabili o antago- 
niste.

In base a quanto esposto, ne consegue che 1‘ipotesi del- 
l’emergenza futura delle facolta supernormali subcoscienti, risul- 
tando contraddetta dai dati biologici, storici, paleontologici ed an- 
tropologici, nonclie da considerazioni risolutive d’ordine psico- 
logico-sociale, deve ritenersi assurda e insostenibile; e ci6 sia 
detto in omaggio alia ricerca spassionata della Verita per la 
Verita, poichfe, come si disse, dal punto di vista della tesi qui 
propugnata: quella dell’indipendenza delle facolta supernormali 
subcoscienti dalle leggi che governano l’evoluzione biologica, 
la soluzione affermativa del quesito in esame si concilierebbe 
ugualmente con essa. Comunque, non 6 men vero che con la 
dimostrazione che le facolta in discorso non sono destinate ad 
emergere e fissarsi sul piano della coscienza normale, si ver
rebbe ad acquisire un prezioso ausiliario complementarc in so- 
stegno della tesi propugnata; dimodoche il gran fatto dell’in- 
dipendenza assoluta delle facolta supernormali subcoscienti dalle 
leggi che governano l’evoluzione biologica delle specie, non
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potrebbe piu oltre mettersi in dubbio, e dovrebbe considerarsi 
definitivamente acquisito alia scienza. Conclusione che presen- 
tcrcbbe importanza scientifica, filosofica. morale e sociale straor- 
dinaria, inquantoche per essa verrebbe provato come anche al- 
I'infuori della ftnotnenologia utedianica propriawente della, sia pos- 
sibile arrivare alia dimostrazione scientifica dell’esistenza nel- 
l'uomo di uno spirito sopravvivente alia morte del corpo; e 
cio per effetto di una circostanza di fatto positiva e inconte- 
stabile: quella che nella subcoscicnza umana si rinvengono pre
formate. alio stato latente, le facolta psicosensorie dell'esistenza 

'spirituale. in attesa di emergere e di eseroitarsi in ambiente 
spirituale: cosi come preformate, alio stato latente, esistono 
nell'embrione le facolta psicosensorie terrene, in attesa di emer
gere e di esercitarsi in ambiente terreno: e come nella cri- 
salide del bruco esistono preformate le ali, con le quali egli 
dovra Jibrarsi, spaziare. gioire nell’ambiente piu elevato che lo 
attendc.

* *

E con questo avreifinito; senonch6 mette conto di aggiun- 
gere qualche coinmento in merito all’osservazione del mio 
egregio corrispondente. ch’egli non si sente di aderire all’ipo- 
tesi spiritica perche nella sua qualita di dottore in medicina e 
di fisiologo, non puo liberarsi dalla convinzione che il pen- 
siero e funzione del cervello.

Premetto al riguardo una considerazione che non si rife- 
risce precisamente al mio corrispondente, ma si adatta al 
prof. Richet e a diversi eminenti suoi colleghi, i quali con- 
dannano 1’interpretazione spiritualista dei fenomeni medianici in 
quanto tale interprctazione risulterebbe in contraddizione col 
loro dogma favorito, che il pensiero k funzione del cervello, e 
in conseguenza, si dimostrerebbe una pura ipotesi gratuita e 
insostenibile; e cosi affermando, non si accorgono di enunciare 
a loro volta una pura ipotesi, che. per giui.ta, £ di gran lunga 
pill gratuita e indimostrabile dell’altra. Lessi giorni or sono in 
un periodico che il professore Augusto Murri, interrogate da un 
giornalista circa le sue convinzioni intorno alia sopravvivenza del* 
l’anima. rispose:

Io non ne so nulla : per cui se rispondessi negativamente commetterei una 
leggerezza scientifica: come la commetterei se rispondessi affermativa- 
mente.
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Orbene: io approvo ed ammiro tale saggia e prudente ri- 
serva del grande fisiologo: cd e in tal guisa rhe dovrebbero 
esprimersi gli uomini di scienza di parte contraria, sc non vo- 
gliono porsi in contraddizione con se medesimi. ed affermare 
cosa scient'ficamente inesatta. ( he se poi desidcrassero for- 
mulare in proposito la loro prolessione di fede in senso nega- 
tivo, sarebbcro padronissimi di farlo. ma solo a condizione di 
riconoscere ch’essi enunciano una pura ipotesi indimostrabile; 
e in conseguenza, solo a condizione di non respingere l'altrui 
professione di fede in senso affermativo, con lo specioso e gra- 
tuito pretesto che quest’ultima e una pura ipotesi insostcnibile; 
quisiche la loro non fosse a sua volta una pura ipotesi. certis- 
simamente indimostrabile.

Tornando al mio egregio corrispondente, ripeto che ad esso 
non si rivolgono le osservazioni che precedono, visto ch’egli 
accenna puramente alle proprie convinzioni negative, senza con- 
dannare le convinzioni affermative altrui. Egli ha soltanto il torto 
di accordare valore di prove alle risultanze sperimentali della 
fisiologia, laddove e indubitabile che non vi possono essere 
risultanze piu di queste inconcludenti in rapporto al quesito in 
discussione; giacch6 tutti sappiamo che la fisiologia si riferisce 
esclusivamente alle apparenze per le quali si manifesta una 
Realty Inconoscibile; dimodochi l’indagine fisiologica a nulla 
potri mai servire onde compenetrare la natura della Realty che 
si nasconde sotto le apparenze: cib che del resto riconoscono 
fisiologi e psicologi, compreso il prof. Richct, il quale in un 
memorabile articolo .pubblicato anni or sono (1905) nelle « An- 
nales des Sciences Fsychiques », ne scriveva in questi termini:

C e r t a m e n t e  la  f i s i o l o g i a  in s e g n a  c h e  I ' i n t e g r i t i  d e l  c e r v e l l o  c  n e c e s -  

s a r ia  a l l ’ i n t e l l i g e n z a ; e  n o i  s ia m o  n o s t r o  m a lg r a d o  c o n d o t t i  a d  a m m e tt e r e  

c h e  s e n z a  c e r v e l l o  n o n  v i  d m a t i n t e l l i g e n z a : m a  v e r a m e n t e  q u e s t a  c o n c lu -  

s i o n e  ollrepassa i dati delfesperiensa fisiologica. E  p e r  in v e r o s im i le  C h e  la  

c o s a  p o s s a  s e m b r a r e  a  p r im o  a s p e t to .  s i  p u d . sensa assurdua, c o n c e p i r e  u n a  

in t e l l i g e n z a  c h e  n o n  a b b ia  p e r  s u b s t r a t o  u n  c e r v e l l o .  L a  s c i e n z a  f i s i o l o g i c a  

d i c e  s o lt a n t o  c h e  tu t t e  le  in t e l l ig e n z e  c o n o s c i u t e  h a n n o  p e r  s u b s t r a t o  un  

c e r v e l l o ; m a  e s s a  n o n  h a  te n t a t o  m a i d i p r o v a r e  c h e  I 'e s is t e n z a  d i q u e s t o  

s u b s t r a t o  s i a  u n a  c o n d i z i o n e  n e c e s s a r ia .  e mi sembra che ad essa sia im- 
possiMe di provarlo.

Queste le dichiarazioni del prof. Richet: dimodochc resta 
jnteso che la fisiologia si riferisce unicamente alle apparenze 
per cui si estrinsecano i fenomeni psichici, e che con l’ausilio 
della sola fisiologia non si sapra mai nulla intorno al principio
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misterioso che governa i fcnomeni stessi: dimodochfe dovr& ri- 
conoscersi che coloro i quali negano Tesistenza di uno spirito 
sopravvivcnte alia morte del corpo. in base all’esistenza di un 
parallelisino psicofisiologico tra le funzioni del cervello e i feno- 
mcni del pensiero. errano in guisa filosoficamente deplorevole.

Ciiova pertanto lusingarsi che i fisiologi i quali si occupano 
di ricerrhe metapsichiche non tarderanno a liberarsi dal curioso 
stato d'animo in cui si trovano, in forza del quale essi, da una 
parte riconoscono che l’esistcnza di un parallelisino tra i feno- 
meni del pensiero e le funzioni del cervello non ha nulla di 
comune col quesito dell'esistenza di uno spirito sopravvivcnte 
alia morte del corpo, mentre dall’altra obbiettano che l’esistenza 
di un parallelisino tra i ienomeni del pensiero e le funzioni del 
cervello dimostra Tassurdita dell’ipotesi spiritica. E quando si 
saranno liberati da tale preconcetto, in cui si contiene anche 
una contraddizione in termini, allora essi non avranno piii dif- 
ficolta a riconoscere che se — per loro stessa concessione — 
Tunica ipotesi capace di spiegare complessivamente i fatti e 
quella spiritica, cio significa che T ipotesi spiritica ha per 
lo meno diritto di venire riconosciuta per scientificamente le- 
gittima.

Stando le cose in questi termini, e lecito presumcre come 
non sia lontano il giorno in cui si compir& sul terreno dei 
fatti la tanto auspicata concjliazione tra le scuole Spiritualista e 
Materialista. E quando spuntera 1’alba del gran giorno, allora 
si apprenderii che, in ultima analisi, il vero compito del cer
vello in rapporto alio spirito, consiste "nel fatto di porre lo 
spirito in grado di percepire, in cicli alternanti di vite suc
cessive, delle frazioni infinitesimali della Realty Inconoscibile 
in termini di un dato sistema di apparenze lenomeniche, quali 
si estrinsecano, con modalita sempre diverse, in ogni mondo 
abitato dell’universo intero: apparenze fenomeniche nel mezzo 
alle quali e destino dello spirito di esistere e di esercitarsi 
in vista dell’ulteriore suo elevarsi nella conoscenza della Realty 
Assoluta content plata at i  raver so le modalita infinite in cui si tra- 
sforma manifestandosi nel Relative. Si comprendera pertanto la 
necessita per lo spirito di possedcre un cervello il  quale fnnga 
da organo tras/orma/ore della Realta Assoluta in term ini di ma- 

nifeslazioni Relative o /■ 'enomenic/ie; compito infinitamente gran- 
dioso, a cui furono preposti i mondi innumerevoli che popo- 
lano 1'universo-

Eknksto B o z z a n o .
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L E  S E D U T E  M E D IA N IC H E  D1 V IC T O R  H U G O

Era noto da tempo agli studiosi che il massimo poeta fran- 
cese partecipo settant’anni or sono a una lunga serie di sedute . 
medianiche teruite nella sua dimora di Jersey, e nolle quali egli 
stesso esercito la furizione di segretario (1). Ma i verbali di 
dette sedute — da diciassette anni in possesso di Gustavo Si
mon — erano rimasti, salvo qualche lieve indiscrezione, ine- 
diti." Oggi il Simon, giudicando maturi i tempi, ne pubblica una 
prima serie, e ci6 conformcmcnte alia volontk di Vicjor Hugo, 
il quale in una nota alia seduta del 22 ottobre 1854 serisse ehe 
il libro dei verbali non sarebbe stato pubblicato durante la vita 
di coloro che avevano preso parte alle esperienze. ma, comun- 
que, avrebbe veduto la luce.

Quale fu l’origine di queste storiche sedute? Bisogna risa- 
lirc all’anno 1853. Erano allora i tempi in cui le « tavole gi- 
ranti » costituivano l'argomento « all'ordine del giorno ». Nelle 
riunioni intellettuali e mondane non si parlava d’altro. La mag- 
gioranza, ben s'intendc, nc discorreva come ne parla oggi: per 
curiosity, per vena di far dello spirito, magari anche per quel 
brivido deH’ignoto che l’esperienza del « tavolo girante » poteva 
suscitare.

Ma in altri ambienti, dominati da personality veramente su- 
periori, il mistcrioso fenomeno doveva promuovere ben altro 
che snobisti( a curiosity. Xel 1853, Victor Hugo, che trovavasi 
in esilio in seguito al colpo di Stato di Napoleone III. abitava 
nell’isola di Jersey. Nella casa del venerato Boeta dimoravano 
o convenivano ospiti illustri nel campo della letteratura, della 
scienza, della politica. Fra i tanti, vi si reco il 6 settembre

' h  la L u u  t  Ombra se ue parld una prima volta nell'annata 1906, p. 155, e una scconda 
ncll’annuta 1909 p. 462.

?
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di detto anno, Madame de Girardin, la coltissima e spirituale si
gnora che negli anni precedenti avcva veduto radunate nel suo sa- 
lotto le piii alte personality della Parigi del tempo. Basti ricor- 
dare tra i suoi amici Hugo, Balzac, Lamartine — M.me de Girar
din portava a Jersey la notizia della nuova « rivelazione »: le 
lavole giranti. Si noti die nel 1853 non era ancora possibile 
parlare di Spiritismo, parola coniata da Allan Kardec, la eui 
prima opera, Î e Livre dcs lisprits, fu pubblicata nel 1857, cioe 
quattro anni dopo le sedute di Jersey. Questa prccedenza delle 
comunicazioni « spiritiche » victorughiane su quelle kardechiane 
merita di essere rilevata.

La notizia che le tavole erano, non solo giranti ma parlanti, 
non poteva non essere accolta dal cenacolo victorughiano senza 
incredulity. Ma l’insistenza di M.me de Girardin fu tale, e tale 
d'altronde la spregiudicatezza dei suoi amici, che fu accolta la 
proposta di tentarc un esperimento: csito negativo che essa 
attribui alia forma quadrata del tavolo. Si prov6 nei giorni se- 
guenti con un tavolino sorretto da una colonnina a tre piedi, e 
finalmentd l’ l 1 settembre si fecero domande che ottennero, tipto- 
logicamente, risposta. *

II verbale di questa seduta assunse carattere altamcnte 
drammatico. Lrano presenti, oltre M.me de Girardin e Victor 
Hugo, la moglie, i due figli e la figlia del Poeta, il generale Le 
Flo, il sig. De Treveneuc e Augusto Vacquerie. Riproduciamo 
la parte finale del rcsoconto redatto dal Vacquerie :

Le F l 6 : D im m i il n o r o e c h e  p e n s o .  De GlRAROiN (contemporancamentc)-. C h i  

s e i  ? —  R . : F i g l i a  (il generate t.e Flo non pensava alio propria figlia. lopenso al mio 
nipote Ernesto e dontando./ A c h i  p e n s o ? —  R .: M o r la  —  De GIRARDIN, motto coiu- 
mossa: F ig l ia  m o r ta  ? —  V a CQCKRIE  : A  c h i  p e n s o ?  — R .:  M o r ta  (tatti pensanoatta 
/i'dia che V. Hugo ha perdnto ( 1 ) ’ —  D E  GIRARDIN C h i  s e i  ? —  R . : A n im a  

soror (M.me de. Girardin aveva perdnto una sorelta. I t tavolo ha torse detto 
s o r o r  tn latino per afferntare che era la sorelta di un uom ot — LE F l 6 : C a r lo  

H u g o  e d  io  c h e  s t ia m o  a l  t a v o lo ,  a b b ia m o  p e n lu t o  c i a s c u n o  u n a  s o r e l la  

D i  c h i  s e i  s o r e l l a ?  —  R . : D u b it a  —  Le F l o : 11 t u o  p a e s e  ? —  R . : F r a n c ia  

—  l.E F L f l : L a  tu a  c i t t i  ? (Sensa risposta. Tutfi sentono la presenza della 
morta. Tutti piangono) — V .  HUGO: S e i  f e l ic e  ? —  R . : S i  —  V. HUGO: D o v e  

s e i  tu  ? —  R . : L u c e  —  V .  H U G O : C h e  c o s a  b i s o g n a  f a r e  p e r  g i u n g e r e  

a t e ?  — R . : A m a r c  (■  I partire da questo memento di com maxi one. i l  tavolo, 
come sentendosi compreso. ton esita pi it. Yon appena interrogate, risp-mde. Qttando 

si tarda a fa re  una domanda siagita, va a destra e a sinistra) — De GIRARDIN:

M) Lejpoliiina Hu{0, m»r(, anne^ata nella Senna a Yilleqtiier col inarito Carlo Vacquerie 
pochi mesi dopo il matrimonio MM3)
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Chi ti manda? — K.: Huon Dio — D e Girakoin, molio commossa-. Parla di 
te. Hai qualche cosa da dire? — R.: Si — De Gikarimn : Checosa? — R.: 
Soffrite per I’altro mond > — V. Hugo : \ redi tu la soffercnza di coloro che 
t’amano? — R.: SI — D e G i r a r d i n  : Soffriranno per molto tempo? — R. : 
No — D e GlRARDlN : Rientreranno presto in Francia? — R.: (Vessuna ri- 
spos/a (1) — V. HUGO: Sei contenta quando pronunciano il tuo nome nelle 
loro preghiere? — R.: Si — V. Hugo : Sei sempre vicino a loro?Preghi per 
loro? — R. S i : — V. HUGO: Dipende da loro di farti tornare? — R .: No — 
V. H ugo : Ma rilornerai ? — R .: Si. — V. Hugo : Presto? — R .: Si. —
( Terminate a un'ora e measa del matlino).

Commentando altrove qucsta prima esperienza che apre la 
serie delle storiche sedute di Jersey, il Vacquerie scriveva:

II tavolo rispose il nome di una morta, che viveva in tutti i presenti. 
Qui la diffidenza venne meno: nessuno avrcbbe avuto nil- il cuore ne la 
mente di prendersi giuoco di questa tomba. Fra gi& ben difficile ammettere 
una mistificazione; ma un'infamia!... Il sospetto avrcbbe disprezzato sf stesso. 
Il fratello interrogd la sorella che usciva dalla morte per consolare l’esilio; 
la madre piangeva, un'inesprimibile emozione strinse tutti i cuori; sentivo 
distintamente la presenza di colei che era stata rapita da un crudele colpo 
di vento. Dove era ? Ci amava sempre ? Era felice ? Essa rispondeva a tutte 
le domande, o rispondeva che non le era consentito di rispondere. La noite 
scorreva e noi restavamo D. con I'anima inchiodata sull’invisibile appari- 
zione. Finalmente essa ci disse « addio » e il tavolo piu non si mosse.

Abbiamo riportato queste parole del Vacquerie anche per 
spiegare la straordinaria commbzione degli astanti, la quale sem- 
bra sproporzionata alia seraplicitk delle manifestazioni di « Leo- 
poldina ». Le circostanze particolarmente tragiche in cui la figlia 
dilettissima del poeta era morta col marito pochi mesi dopo 
matrimonio, avevano lasciato un solco indelebile ncH’animo del 
padre e dei congiunti. D’altra parte, se si muove dall’ipotesi che 
in quella seduta si svolgesse una manifestazione veridica, non 
si pub escludere la fortnazione di un’aura spirituale (le cui spe- 
ciali caratteristiche sono ben note ai cultori delle nostre ricerche) 
che agisce al di fuori della sfera propriamente intellettiva, in- 
fondendo un senso di trascendente certezza, superiore a quella 
della piu sicura realty della cost detta ragione. Quando i critici 
« positivisti» attribuiscono agli elementi emozionali ed Jaffettivi 
la causa di interpretazioni illusorie nelle quali possono incor- 
rere anche severi uomini di scienza, hanno molta ragione da un 
lato, e torto dall’altro. Ragione, in quanto pub ben verificarsi il

(0  Rtftlmente, V ictor Hugo ritornd in patria soltanto dopo il 7^
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fatto che un sacro aftetto ridestato da una presunta manifesta- 
zione, diminuisca il senso critico dello sperimentatore; torto, in 
quanto i processi delle influenza della psiche sulla psiche, del- 
l'invisibile sul visibile, al di fuori della sfera razionale e dialet- 
tica — sui quali versano pur tanta luce l’ipnotismo, la telepa- 
tia, la chiaroveggenza. la psicometria, ecc. — sono talmente 
ignoti da imporre agli studiosi veramente profondi una sola di- 
sciplina: quella di non escludere, specialmente in questo campo, 
qualsiasi ipotesi.

Intanto, sempre a proposito di fatti singolari, tanto certi 
quanto inspiegati, rileviamo che, stando ai verbali finora pub- 
blicati, non risulta che l’entita « Leopoldina » si sia mai piu ma- 
nifestata m ile sedute victorughiane. II presente caso costitui- 
rebbe un altro esempio del curioso e niisterioso fenomeno che 
gli studiosi di questo speciale ramo delle scienze psichiche 
hanno potuto constatare, e cioe che un cido di comunicazioni 
medianiche 6 sovente aperto da un’entith, generalmente fami- 
liare, destinata a non tornare mai pin o a rarissimi intervalli. 
Qualunque siasi l'interpretazione critica della fenomenologia tip- 
tologica, resta questo fatto arcano, lo studio del quale rientra fra 
i tanti compiti non ancora assolti.

*• *

Alla prima seduta seguirono numerose altre, le quali eb- 
bero per assistenti fondamentali i membri della famiglia Hugo, 
e Augusto Vacquerie, e per assistenti occasionali Th. Guerin, 
Tdeki, il grande rivoluzionario ungherese, il generale Le Flo, i 
coniugi Allix, Paul Meurice, Leguevel, Benezit, Kesler, ed altri.

Come si 6 accennato, il mezzo di comunicazione fu quello 
tiptologico. Sedeva al tavolo, Carlo Hugo, quasi costante- 
mente, con due o tre assistenti che variarono nel corso delle 
sedute. Gli altri prestnziavano, non di rado entrando in ritardo. 
uscendo prima del tempo e abbandonandosi a conversazioni 
sui piu vari argomenti. Quanto ai verbali, scrive il Simon :

Lo studio dei manoscritti 6 aitraente e divertente, in quanto prova in 
modo chiarissimo e grafico la realty de! fenomeno. V. Hugo, A. Vacquerie. 
la signora Hugo o qualunque altro assistente tengono a vicenda la penna e 
scrivono le lettere successivamente dettate Ma chi scrive le lettere di mano 
in mano che vengono dettate, ignora a tutta prima il senso delle parole.
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Lo stesso Victor Hugo esercit6, dunque, spesso la funzione 
di pazientissimo segretario e le numerose sue pagine auto- 
grafe non costituiscono cerio l’ultimo valorc dei verbali di Jersey.

Risultb subito che il medium indispensabile era il figlio 
Carlo; e diciamo indispensabile perche nci rari casi in cui la 
seduta veniva iniziata senza di lui, le « entita » ne chiedevano 
la presenza per non dar luogo a sedute stentale o negative.

Quanto alle « entita », si puo coneludere che lo spirito- 
gui la, o almeno l'entita per la quale tutti gli altri personaggi 
invisibili manifcstavano grande rispetto e segni di dipendenza. 
fu quella che si manifestb subito nella seconda seduta, sotto il 
misterioso, simbolico nome di l.'Om bra del Sef>o!cro. Nel corso 
delle sedute lecero corona ad essa i piit insigni personaggi della 
storia; per esempio: Chateaubriand, Dante, Racine, Annibale, 
Andrea Chenier, Socrate, Tirteo, Maometto, Shakespeare, Lu- 
tero, Eschilo, Molicre, Walter Scott, Galileo, Gesu Cristo. No 
b asta : una caratteristica delle sedute victorughiane fu la mani- 
festazione di entita che assunsero non soltanto pseudonimi sto- 
rici o simbolici, ma propriamente astratti: La Critica, l’ldea, 11 
Leone di Androcle, La Mortc.

Una prima fondamentale osservazione: tutti indistintamente 
questi personaggi, a qualunque et& app irtenuti, parlano in un unico 
stile: quello di Victor Hugo. Le lunghe conversazioni, discus- 
sioni e dissertazioni che si svolgono sui piu vari argomenti — poli- 
tica, letteraturi, filosofia, relig:one — costituiscono pagine che 
chiunque confonderebbe assolutam°nte con quelle di Victor 
Hugo per lo stile biblico, immaginoso, paradossale. Nessuna di- 
stinzione: Eschilo parla come Chateaubriand, Socrate come Mo- 
here. Quanto ai Poeti che dettano versi, non c'6 che dire : si 
tratta di versi che nessuno distinguerebbe, qualora fossero in- 
seriti nelle Contemplations o nella Legende des Siec/es. Natural- 
mente anche l’altezza del pensiero 6 degna di V. Hugo.

Ecco ad esempio come si esprime « Galilei »:

... Gli angeli non sono dei professori di lingua divina, supplenti della 
cattedra Immensity. No. Tutio ci6 non ha nome, tutto cift 6 luce e t  ignoto. 
tutto ci6 t  raggio e maschera, tutto cid (■  sole ed f- errante... L'eternitA non 
ha genealogia, la creazione non ha nome di battesimo: Dio non ha n6 fo o-
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lare n6 luogo; tutto cio che 6 I'increato £ l'innominato... un cielo che parla 
si riempie di stelle; un cielo che tace chiude labbra di tcnebre; e ogni let* 
tera di questo terribile vocabolario £ un incendio sul quale soffia la cupa 
bocca della nolle.

E alia domanda di Victor Hugo, perche le elitita, pur ma- 
nifostando pension sublimi, nulla di< ono che superi le pos
sibility urnane, o, in altre parole, che « troppo indulgano al 
punto di vista umano », questo « Galilei » rispondo:

Che diresti tu dunque se per parlarti nelU lingua che ch edi, tu me- 
schino, questa piccola tavcla, anzichif sillabe, parole e frasi, (i gettasse d'un 
colpo aH'orecchio, milioni di astri, ti lanciasse in volto Giove, Aldebarano, 
Saturno e spandesse sulla tua caria l'immensa niacchia d'inchiostro della 
notte stellala e vi facesse corrczioni con cometc vertiginose?

Si osservi con quale profonda arte l'entity se dicente An
drea Chenier descrive le proprie sensazioni post mortem dopo l’e- 
secuzionc capitale:

Mi riconosco, eppure non ho piii i mici sensi. sono vivo, eppurc non 
porto piii il peso della vita. Nelle mie vene traspar. nti scorre luce. Riccvo 
l'infinito da tutti i pori. l.'na bocca invisibile mi copre con un lungo bacio 
nel quale indovino mia madre. nel quale riconosco la mia amante e che. 
volta a volta. ha il prifumo di tutti i niiei amori.

Crediamo anche opporiuno riferire un saggio dei versi det- 
tati dall'invisibile, saggio dal quale risultano evidenti i due ac- 
cennati caratteri di queste singolari comunicazioni: lo splendore 
della forma e 1’assoluta loro affinity intellettuale ed estetica con 
l'opera di Victor Hugo. I segucnti versi sono dcttati da L'Om 
bre du Srfi///ere :

|e sais bien tout cela. mais je sais mietix encore 
Q'ils ne sont qu’un atome e.nportf: dans le ciel,
Que Danton est un bruit, Marat une meteore,

Et que Shakespeare est fternel.
Je sais qu' ils passeront coniine un vent sur la plaine.
Comme un fiocon d'ecume au bord du goullre amer,
Qu’ ils sV-vanouiront quand cessera la haine,
Et, qu' dtant la tempete, ils sont moins que la mer.

t'n  seul mot de Shakespeare, un seul mot de Molierc 
Fait plus au genre humain qu'emeutes et tambours. 
Leur voix fait plus de bruit, leur voix si famili^re, 
Que cent canons d'airain parlant a cent faubourgs.
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Tufte lc comunicazioni si svolgono in simile stile Coloro 
i quali deplorano d ie i messaggi medianici rivelano una medio
crity mentalc da essi ritcnuta incompatibile con la presunta ori- 
gine sovranormale, non possono non ronsiderare almeno que- 
sto caso come un’eccezione. Sc non die I’imprcssionante so- 
miglianza di stile tra i messaggi di Jersey e l’opera di V. Hugo, 
ha fatto sollevare piu che mai in questa circostanza, la vexata 
qttaesiio della natura dei messaggi: animismo o spiritismo ?

A onor del vero ncssuno dei critic-i delle sedute di Jersey 
ha posto in dubbio la buona fede degli assistenti. Noi abbiamo 
veduto quanto lo stesso Vacquerie si preoccupi di mettcre 
in l i f e  l’impossibilita morale che qualcuno dei presenti — e 
nel caso specifico il medium Carlo Hugo — potesse corvepire ed 
attuarc una frode. Ma oltre quella morale esistono altre impos
sibility scientificamcnte ancor piu 1 tassative. Innanzi tutto, data 
l’eccezionale bellezza di pension) e di forma dei messaggi in que- 
stione, e assurdo pur soltanto immaginarc che il figlio oi V. Hugo 
o qualunque altro assistente potesse concepirli, tanto piu che 
nella maggior parte dei casi si trattava di vere e proprie im- 
provvisazioni su temi obbligati, seduta stante. In secondo luogo 
vi sono episodi i quali provano 1'anormalita — di qualunque 
natura essa sia — delle comunicazioni. Citiamo il caso seguente. 
Nella seduta del 25 aprile 1854, l ’entity « Il Leone di Andro- 
c lc » interrompe la dettatura di una poesia per chiedere a 
Victor Hugo il consenso a valersi, nella continuazione della poe
sia, di un emistichio note soltanto aU’entitd c a V. Hugo. Ot- 
tenuto il consenso, essa prosegue :

11 est minuit, e'est l'heurc immense et solennelle 
Oil j’ouvre (levant Dieu ma splcndide prunelle,

Cost l'heure de l'amour
Oil sous les cieux elements, sombres et taciturnes,
Los fteurs dans les forets, ces coquettes nt chim es,

S'embaument pour le jour.

A questo punto il verbale della sciluta porta le due se- 
guenti note:

L’ emistichio les coquettes nocturnes appartiene, effettivamente, a una 
poesia che non ho let to ad alcuno e che sta in un libro noto a me solo.

V. Hugo.
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V. Hugo d andato subito a cercare nel suo studio la poesia alia quale 
appartiene l'emistichio, intitolata Sera, in data 6 marzo 1854 e chiusa in una 
cartella sulla quale si legge : Homo. Questa cartella e il suo contenuto sono 
chiusi nello studio di V. Hugo e non sono mai stati comunicati ad alcuno. 
V. Hugo ci ha letto i versi intitolati Sera nei quali realmente vi 6 l’emisti- 
chio Us coquettes nocturnes relativo ai fiori. Erano presenti la sig.ra V. Hugo, 
Carlo Hugo ed io. T eofilo GlErix.

I molti casi simili a questo, che si riscontrano nel corso 
delle seilute, escludono I’ipotesi di una frode del figlio di V. 
Hugo.

{Continua).
A ntonio  Br ie r s .

Le due vie.
I.'uomo 6 una frontiera: esscre dupliee. che segna il limite dei due 

mondi: al di qua la creazione materiale. al di IA il mistero. .Nascere significa 
entrarc nel mondo visibile, morire entrarc nell' invisible.

Di quesli due mondi quale e l'< mbra. quale la luce ?
Strano a dirsi. il mondo luininoso e il mondo invisibile. quello die 

non vediamo: i nostri occhi di carne non vedono che la nolle. Si. la ma
teria A la nolle. Fissiamo almeno gli occhi dcll'aniina in questo (itto mistero 
che ci attende.

L’uomo 0- sul limite di un abisso. Voi tremate per il sonnambulo che 
cammina. ignaro, sull’orlo di un tetto; e non tremate per l’uomo che cam- 
mina. pensando ad altro. lungo la via della morte.

Guai a chi vive con l’occhio aperlo sul mondo maieriale e volge le 
spalle al mondo ignoto!

* »

Cib che noi percepiamo della natura 6 infinitesimale. II prodigioso es- 
sere multiplo siugge quasi subito alia breve vista terrestre: ma porchd non 
inseguirlo ?

Tutte queste cose, spiritismo. sonnambulisino. catalessia. convulsions* 
rismo. seconda vista, tavole giranti o parlanti. picchiatori invisibili. inuma- 
zioni dellTndia. mangiatori di fuoco. incantatori di serpenti. ecc.. che si pre- 
stano cosi facilmente alio scherno, devono cssere studiati dal pun to di vista 
della realta. \ 'i e forse in essi qualchc cosa delle veritA sospellate.

State in guardia: se trascuratc questi fenomeni. i ciarlatani vi trove* 
ranno il fatto loro e con essi gli imbecilli. Avete riliutato d'ingrandire lo 
spirito umami, ne autnentate la stoliezza: ove si ritira Laplace spunla Ca- 
glioslro.

I’oiclie vi seinbra sirano. voi conrludeie che non e. ('io «* ardito: i man- 
darini soltanto hanno di tali audacie. Ma tutta la scienza comincia con Fes- 
sere strana; la scienza #■ successiva e va di meraviglia in mcraviglia. F.ssa 
ascende: la scienza d’oggi sembrerebbe stravaganie a qnella del passato.

V . Hix.o.



3 4 5

PNEUMATOSCOPII VIVENTI

Balaam , prophela, ange/uiu Domini 
non vidtt, vidit autem asinus.

CORNKUO Ar.RIPI'A.

Sono in genere gli animali, che si dimostrano istrumenti 
seiisitivi per eccellenza ed infailibili.

II fatto t risaputo da secoli (I) e per innumerevoli osser- 
vazioni fatte in tutti i luoghi. Anche nei bruti vi e, e funziona, 
una coscienza sublirninale, certo meno evoluta della nostra, e 
proporzionale alia specie zoologica: e si vanno raccogliendo casi 
sporadici di telepatia fra essi e gli uomini, di manifestazioni pp- 
stume si spontanee che provocate, per quanto rare, ben accer- 
tate, ecc., ed altri fenomeni di natura sopranormale. Gli ani
mali possono essere infestati, o posseduti alia pari degli uomini, 
dagli spiriti — ed esempi storici del genere non mancano. 
Quelli biblici, che parvero leggendc ad una critica supcrficiale 
ed ignorante della materia, possono essere ritenuti storia ve- 
ridica, melius re perpensa. dopo i nuovi studi sul mondo meta- 
psichico.

La zoolatria egizia non da altro pote originarsi. so non da 
questa relazione mcdianica fra spiriti e bruti — e cosi l'augurio, 
l ’auspicio, 1’aruspicina, l’estipicia degli Etruschi. II terror panico. 
o la pneumatofobia istintiva negli animali deve avere una causa 
non puramente fisica, ma psicofisica con effetti non solo fisio- 
logici, ma psico-fisiologici, onde il bruto in presenza di una 1

(1) Nella Bibbia (M um ert: A'.XIl w . j j  e strg.i (• narrato che il profeta 
Balaam non vide Fangelo del Signore se non molto tempo dopo che era stato 
piu volte visto dalla sua asina. Scartat > pure il lalo leg^cndario del racconto 
biblico, resta per6 la credenza, certo rampollata dall'osservazione del latto 
naturalt, cio6 che il bruto pu6 vedere prima e meglio dell'uomo. le entita nor- 
malmente invisiM i. E  s j  non le vede sempre. ne sente Vodica presensa per 
la sua ipersensitivitd, donde la sua pncumatoscopia.
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manifestazione od operazione spiritica, pud perfino morire. In- 
tcrc mandre di ruminanti furono viste, sotto queste misteriosc 
tcrrifiche influenze, prose come da frenctiche convulsioni, e
darsi a pazza fuga....  Anche questi sono fatti degni di studio
analitico nella ricerca psichica, se si vuole giungerc ad una 
comprensione sintetica di cosi vast a e svariata fenomenologia, 
quale e quella dello Spiritismo in gonerale.

Intanto noi di questi istrumenti v ir i  di precisione nella 
pueitwato sen p i  a non curiamo di servirei in nessun modo, ad es. 
ne nelle sedute mcdianiche, ne nelle localita fantasmogene, 
mentre essi saprebbero rivelarci la veritd  con risparmio di 
tempo e di indagini spesso infruttuose. od incerte. Nelle case 
infestate, nelle quali si dubita spesso che tutto sia opera di 
ghcrminelle quanto si osserva di straordinario e di paurevole, 
un cane saprebbe subito scoprire l’inganno, o costatare il Je- 
mme.no, secondo che mostrasse di restare impavido, ovvero 
palesasse, in diversi modi, il suo timor panico.

Esso vede anche 1’ invisi/nte operatore —  e trema in tutte 
le membra, guaisce .lamentevolmente, si nasconde o cerca di 
fuggire, quando puo, terrorizzato. Egualmente nelle sedute 
si condurrebbe in caso di veri fantasmi, piu, o meno, ste- 
reotizzati — mentre se si trattasse di trucchi, rimarrebbe 
impassibile nel suo stato normale. Opino perd che il cane 
non farebbe punto distinzione tra fenomeni di .Spiritismo 
pitro, e quelli di Animismo puro , cioe immisto, sia que- 
sto quale causa, sia quale effetto (tes rara/), ricevendone le 
stesse sensazioni di fobia patologica, poiche, a modo mio 
di vedere, l’Animismo non e che Spiritismo del d i qua. In- 
fatti in questo lo spiri/o incarnato, uscito in parte fuori«dela  
vagina delle membra sue », agisce estrafisiologicamente col di- 
namismo occulto suo proprio del mezzo etereo, il quale esercita 
per irradiazionc una influenza deleteria sul sistema nervoso 
degli animali, che poi non mostrano spaurirsi nelle tempeste, 
n°lle eruzioni vuleaniche, ecc. Devono forse sentirsi sottrarre 
della vitality, poiche nelle sedute medianiche chi viene toc- 
eato dalle mani dinatniche dei fantasmi avvertc nella parte toc
cata come un vuoto molesto, quasi fosse prodotto daunaven- 
tosa. Esse mani preferiscono toccare, anzich£ essere toccate,
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cioe assorbire vita, anzichb lasciarsela assorbire. L’animale e . 
preavvertito dall’istinto vitale di conscrvazione a fuggire un pe- 
ricolo mortale, alle prime avvisaglie di questo automatico vam- 
pirismo fluidico sprigionato dalla presenza di un fantasma.

*
* *

Circa i latti riguardanti i bruti in rapporto allc manifcsta- 
zioni pneumatiche in genere, non pub cadere dubbio di sorta, 
sendochc si trovano disseminati in opere e riviste dedicate 
agli studi psichici: circa poi le alcune da me emesse induzioni 
teoriche, fondate sui fatti, ne rimetto il giudizio ai soli compe
tent). lo penso che siccome l’origine mctafisica delle anime non 
pub non essere una ed identica per tutte, cosi l’anima belluina 
deve considerarsi pre-umana, al pari che pre-angelica e quella 
umana — e quindi nello studiare la natura intima e lc funzioni 
normali e sopranormali della psiclie non dobbiamo trascurare 
1’ indagine dci nostri fratelli niinori in spirituality, quali debbono 
estimarsi mentalmente. ed anche moralmente, i bruti: della quale 
solenne verity e h  sapienza antica occidcntale (egizia, etru- 
sca, ecc.) e quella orientale, rimasta ab anliquo  invariata (bra- 
minica, buddica, ecc.) furono e scno a noi maestre sinora pur- 
troppo inascoltatc!

S  gennaio
V. C avalli.

Animali parlanti.
La letteratura antica non manca di esempi nei quali gli animali inter- 

vengono, a rivelare, ad ammonirc, a indirizzare gli uomini come piu facili 
strumenti delle occulte poten2e. Ci piace qui riportare il classico passo del- 
I'lliade in cui il cavallo Xanto risponde all'incitamento di Achille perch£ lo 
riconduca salvo dalla battaglia.

« E a lui allora, di sotto al giogo, parlo il cavallo dagli agili picdi, Xan
to, chinando subito il capo, mentre tutta la criniera cadendo giit di sotto al 
collare, lungo il giogo, giungeva fino a terra ; e gli diede allora la parola la 
dea dalle bianche braccia H ere: — Purtroppo noi ti trarremo in salvo an- 
cora per questa volta, o forte Achille, ma ti 6 vicino il giorno funcsto. e 
non ne abbiamo colpa noi, ma un dio grande e il destino possente. Ch6 
non fu neppure per nostra lentezza o pigrizia. se i Troiani tolsero le arnn 
a Patroclo; ma fu un dio il piu valente, il figlio di Leto dalle belle chiome, 
che I’uccise nelle prime file e dienne vanto ad Ettore... ma per te pure c 
destinato di soggiacere alia forza di un dio e di un uomo *.

O m ero: lliade XIX. 404.
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LA MEDICINA PS1COLOGICA

Con questo titolo il dott. Pierre Jankt ha riprcso, consi- 
derandoli da un punto (ii vista piu tcoretico, gli argomenti 
sviluppati nella sua opera precedente: « Los medications psy- 
chologiques » (1); in detta opera egli, per ragioni didatti- 
che, aveva corredato Lesposizionc puramente descrittiva con 
numerosc osservazioni di casi clinici. Kra dunque oppor- 
tuna una cottdensazione, diremo cosi, di quei tre poderosi vo- 
lumi: condcnsazionc quanto mai < hiara e precisa, aumentata di 
molte nuove notizie, e che costituisce nel suo complcsso un 
ottimo breve trattato di teorica psicotcrapeutiea.

II volume si divide in tre parti: la prima, puramente sto- 
rica, espone l’origine e 1’evoluzione dei diversi metodi di cura 
m orale; la seconda tratta dei fenomeni psicologici e delle 'eggi 
sulle quali si basano i piu interessanti tra i metc.di suddetti; la 
terza in fine indica in quali con lizioni tali metodi possono 
essere applicati con possibility di buon rsito.

N'ella prima parte dell’opera presentano particolare inte- 
resse le pagine sulla « Christian science » e quelle sulla Psicoa- 
nalisi.

La « Christian science », che ha avuto ed ha tuttora im- 
portanza grande negli Stati Uniti d’America. h tenuta da noi in 
ben scarsa considerazione. £ necessario ricordare che tale dot- 
trina fu fondata da una Mrs. Eddy in seguito alia guarigione 
di una paraplegia rrurale che durava da cinque anni, guari
gione ottenuta. mediante una cura morale, da un certo P. P. 
Quimby, che aveva modificato le pratiche magnetiche, da lui 
imparatc osservando le esperienze di un magnetizzatore fran- 
cese. La dottrina si basa particolarmente su due negazioni: la 
negazione della materia, e la negazione della malattia: si viene 
in altre parole ad affermare che. non esistendo la materia, la 
malattia non e che un’illusionc. che si deve forzatamente gua- 
rire con una appropriata cura morale: la « Mind cure ».

(It Paris. Alcan. 11120.
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II dott. J anet liquida, con molta ragione a mio avviso, la 
terapeutica della « Christian science », facendo osservare che 
essa si basa in fondo sulla influenza d ie  l’idea del malato ha 
sul decorso della malattia, e che quanto a certe teorie sulla vo- 
lont&, sul rapporto tra medico e ammalato ecc., essa si rial- 
laccia alle teorie di Mesmcr e dell'antica scuola magnetica 
francesc.

Seguono poche paginc sulla suggestione ipnotica, che rieor- 
dano efficacemente le origini del trattamento suggestivo ed 
arrivano alia decadenza deH’ipnotismo ufficiale. E dopoaverri- 
cordato altre terapeutiche minori, che il dott. J ankt ricom- 
prende sotto il titolo di « Aesthesiogenies », si viene a par- 
lare della « liquidazionc dei ricordi traumatici » e della Psicoa- 
nalisi.

La eritica acerba del dott. J ankt alle teorie del F kki d si 
basa anzitutto sull’affermazione che il crcntore della Psicoanalisi 
non ha fatto altro che generalizzare, trasformandole in sistema 
di filosofia medica, lc osservazioni che il dott. J ankt stessostava 
compiendo all’epoca della vcnuta del F reud alia Salpetriere.

Io non sono in grado di discutere questa affermazione: 
trovo per6 assai strano che i metodi della Psicoanalisi abbiano 
compiuto tanto cammino senza che il dott. J ankt abbia vigo- 
rosamente fatto valere la priorita delle sue osservazioni.

Quanto all'altra critica, amo tradurre testualmcnte la parola 
dcH’autore:

Quando si decisi a ritrovare in tutti i nevropatici un ricordo di una 
avventura emozionante, capace di sconvolgere la coscicnza, quando si amrr.ette 
<i priori che questo ricordo sard scmpre piii o meno represso, dissimulato 
sotto dei simboli e delle metafore c che non sari esposto dal malato che 
con rcticenze e con sforzi, si arriva quasi forzatamente alia scoperta di se- 
greti d’alcova.

Per quanta stima abbia del dott. J a n et , non mi riesce di 
esscr d’accordo con lui in questa affermazione. Se esaminando 
un nevropatico ed applicando al suo caso i metodi della P.si- 
coanalisi si giunge alia conclusione che per guarire la sua ne- 
vropatia b necessario liquidare il ricordo di un trauma psichico 
che ha per causa un’emozione sessuale, evidentemente, se l'a- 
nalisi e ben condotta e (ci6 che b piu interessantc) se l’am- 
malato guarisce, l’origine della nevropatia era proprio sessuale, 
per quanto il dott. J anet pensi il contrario. E se moltiplicando 
le osservazioni si giunge quasi costantemente alle medesime
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conclusioni per quanto riguarda l’originc sessuale della maggior 
parte delle nevropatie, si ha tutto il diritto d’innalzarle a di
gnity di teoria; la quale io non credo sia affatto menomata dal- 
l’osservazione che abbiamo riferito.

1C neppurc posso esser d'accordo con l’illustre scienziato 
sulla seguente frase riassuntiva:

La Psicoanalisi 6 o2gi l'ultima incarnazione di quelle pratiche nello 
stesso tempo magiche e psicologiche che caratterizzavano il magnctismo: 
essa ne conserva i caratteri, l’immaginazione e l'assenza di critica, l’am- 
bizione invadente. 1’ « allure » epidemica, la lotta contro la scienza uf- 
ficiale.

Secondo me l’importanza della Psicoanalisi b ben a ltra : 
questa feconda teoria, che ha dato gia un cosi valido con- 
tributo alia medicina psicologica, ha un avvenire di applicazioni 
che si intuisce importantissimo; senza perderci in elenchiba- 
sta ricordare che il nuovo indirizzo degli studi di Metapsi- 
chica ad es., apre alia Psicoanalisi il suo campo sterminato di ri- 
cerca sperimentale.

Le terapeutiche derivate dalle religioni, le reeducazioni, 
le cure per mezzo della fede, del lavoro ecc., formano oggetto 
di un altro capitolo, sul quale non ci dilungheremo. Basti ri
cordare come particolarmente interessanti le numerose ana
logic che il dott. J anet trova tra la « Christian science », il 
« New thought movement », da questa derivato, e i vari me- 
todi di moralizzazione, specialmente quello del D i bois.

Con una breve trattazione delle terapeutiche psicofisiolo- 
giche, riguardante particolarmente la « Rest cure » del dot- 
tor W eir M itc h ell , si chiude la prima parte del libro del 
dott. J a n et .

* •

Nella seconda parte, come ho accennato, il dott. J anet 
pone i principi su cut si basa la medicina psicologica. Questi 
principi, secondo l’autore, sono precisamente quattro: e quattro 
appunto sono i capitoli di questa seconda parte, ossia: « L’a- 
zione morale », « L’utilizzazione dell’automatismo », « Le eco
nomic psicologiche », « Le acquisizioni psicologiche ».

Che cosa intende il dott. J anet per a z io n e  m o r a le ?
Passando rapidamente in rassegna alcune tra le piu tipiche 

terapeutiche esaminate nella prima parte del volume, il dottor 
J anet rileva come in fondo l’elemento unico ed efficace dei
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metodi in questione sia 1’azione chc il mctodo stesso ha in ge- 
nere sul morale dell’ammalato. a parte I’influenza diretta chc 
possa avere sull’affezione neuropatologica dell’individuo stesso. 
Scrive l’autore a pag. 110 del volume:

Prendete una femminuccia die si annoia senza intcrcssc e senza parte 
nella vita, e iatcle compremlerc ch'essa diverri una sonnantbula extia lu- 
cida capace di traversare col pensicro il tempo e lo spazio. di meravigliare 
gli uomini e di colinarli di benefizi: fatelc coniprendere ch'essa collaborerA 
con uomo superiore, cui essa dara il suo tempo, la sua vita, un po’ del suo 
amore perche egli faccia, grazie a lei. un libro nteraviglioso ehe salver/i I'u- 
manita. Non (■  forse evidente che tali individui saranno trasformati moral- 
mente e fisicamcntc. senza cite sia neeessario fare appello alia potenza degli 
Dei o all'adonc del fluido?.

Stabilito questo principio si comprende, sempre sccondo 
il dott. J a n et , come importanza relativa abbia il tratlare un 
ammalato con la suggest ione piuttosto chc con la Psicoanalisi 
o la « Rest cure »: l’essenziale e l’azione morale che il me- 
todo escrcita vigorosamentc su di lui. E la forza dcll’azione mo
rale, implicitamente riconosciuta da tutti i teorizzatori, si ap- 
poggia sopra una sola constatazione, in cui tutti sono concordi: 
la potenza dello spirito umano.

* *

L’esaurimento delle forze nervose necessita evidentemente 
una cura che cerchi di economizzarle. Ed ecco il secondo prin
cipio: quello delle economic psicologiche. Dopo aver considerato 
i due problemi delPesaurimento e delle « spese » de lo spirito. 
il dott. J anet esamina i vari metodi per ottenere le economic 
necessarie. Il W f.ir M itciielli gia ricordato, e i suoi seguaci, 
hanno proposto la cura del riposo. Il J a n et , pur riconosccndo 
l’utilitk che dal riposo pub derivare all’ammalato, fa osservare 
i pericoli che esso presenta, specie quanto allc nuove osses- 
sioni che possono sorgere nel soggetto, tanlo piu quando 
questi e appena uscito dall’esaurimento complete delle sue 
forze.

Un altro sistema di organizzazione di economic psicolo- 
giche k dato dall’ isolamento. Il dott. J anet apprezza in par- 
ticolar modo questo mctodo di cura. E un fatto chc il po- 
ter separare l'ammalato dall’ainbiente che lo circonda, e spe
cie dell’ambiente famigliare, e spesso un ottimo coefficientc 
di guarigione:
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Quella condotta difficile e complessa che la presenza del nevropatico 
fa nascere presso tutte le persone che lo circondano ha sempre il mede-
simo risultato; quello di stancare tnolto.... Essere stanchevole £ forzarci a
fare delle spese eccessive di forza morale che noi non faremmo se quelle 
persone non ci fossero dintorno ...

Xella « liquidazione (lei ricordi traumatici » e nei metodi 
psicoanalitici in genere J| principio delle economic trova larga 
applicazione: poiche lo sforzo continuo che il soggctto fa per 
adattarsi a una situazione difficile che si ricollega ad un ricordo 
iraumatico detcrm ira un esaurimento. Abbiamo a pag. 176 del 
volume una riuscita comparazione di questo fenomeno col di- 
spendio di forza che compie un individuo i.-ensando a una let- 
tera che attende risposta in confront*) con quello che farebbe 
rispondendovi senz’altro.

Seguono conside azioni sulle applicazioni del principio nelle 
altre tcrapeutiehe.

*
* *

« Aumentare la rendita con dei benefizi extra »: ecco come 
pone il dott. J anet il principio degli acquisti psicologici: di que
sto capitolo basti ricordare quelli che l'autore chiama « i tre 
principi deU’eccita/ione »; ossia quello della wobilitazione delle 
forze, quello dell'equilibria) psico/ng/co, e quello dell'irradiaztone
0 sintO H issazione psicologica.

A proposito di quest’ultinia, un’osservazione: se il prin
cipio che « un atto importante e soprattutto un atto riuscito 
sveglia quelle tcndenze (che hanno la funzione di elevare o 
abbassare la tensione) a prendere un'attitudine generale di alta 
tensione vale sempre nei casi normali, quante eccezioni nei 
casi anormali! E gli esempi del dott. J anet  non bastano a 
convincermi che il ladro. dopo un colpo riuscito, mantenga il 
suo stato di tensione per parecchio tempo. Quante volte ac- 
cade invece che alia tensione momentanea che accompagna
1 azione illecita succedc immediatamente, come reazione natu- 
rale, una depressione, sulla quale contano anzi spesso le inda- 
gini giudiziarie!

** *

Per non protrarre troppo la mia relazione critica tralascio 
completamente di parlare della parte delle « applicazioni » dei 
principi suesposti, anche perche una trattazione di indole pra- 
tica non interesserebbe soverchiamente il lettore.
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L’opera del dott. Janet termina con un capitolo che con- 
sidera l’evoluzione e i progressi della psicoterapia, e che con
clude annoverandola ormai tra i rami della medicina ufficiale. 
Ora, e innegabile che la psicoterapia abbia progredito, da 
quando si e decisamente liberata dagli impacci che la facevano 
considerare dalla scienza ufficiale come un complesso di cure 
nelle quali quel poco di buono che vi poteva essere era sof- 
focato da una congerie di pratiche inutili se non dannose.

Ma da qui a concludere col dott. Janet che la psicote
rapia e oggi considerata uffidahuente  c’6 un distacco che non 
mi sento di trascurare. E appunto per questo plaudo al nuovo 
volume di uno scienziato ufficiale, volume che appunto in gra- 
zia del suo autore potra penetrare in quegli ambienti medici 
chiusi alle innovazioni grandiose che nel campo psicoterapeu- 
tico si sono introdotte in questi ultimi venti anni. E speriamo 
che, se la psicoterapia non b ancora un ramo della medicina, 
tale momcnto non sia lontano, e che il volume del dott. Janet 
contribuisca potentemente ad affrettarne l’avvento.

'Novembre
F.mii.to Servadio.

La terapeutica magnctica.
V'orrci segui.-e il metodo che si usa per lo studio dclle scienze (isiche, 

far comscerc gli effetli piu semplici del magnetismo, priina di parlare degli 
effetti piu complessi. Ma tale metodo non pud essere scguito die in modo 
arbitrario, poiche i fenomeni prodotti sulla natura vivente differiscono essen- 
zialmente da quelli che si osservano altrove. Le leggi fisiche sono costanti. 
invariabili, non sono soggette nd ad aumentare, nd a diminuire, laddove i 
corpi viventi, sia dal punto di vista morale che fisico, non offrono quasi 
mai la medcsima maniera di essere, e rivelano. al rontrario, dclle modifica- 
zioni infinite.

(v)uesto potere sent).lice e nattirale che tutti gli uomir.i possono eser- 
citare r.sulta da una laeolta appartenente alia loro ptopria organizzazione e 
che nessuno pud distruggere; essa d perche £•: come la luce e l'elettricit£i, 
come la calamita e il gaivanismo. Si deve tendere a ben conoscerla, a di- 
stinguerne tutti i prodotti. Senza tale conoscenza, I'indeterminate/za. I'incer- 
tezza che inconibe sullo spirito non consentono. qualunque sia I'intelligenza, 
un cammino sicuro.

DU PdTET.
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PASQUALE ERTO, E I SUOI FENOMENI 

Dl LUM1NOSITA’

Or e piu di un anno, il mio illusire amico, I'avv. Zinga- 
ropoli, sapendomi fisso nei pressi di Napoli per miei affari. mi 
invito ad ussistere ad alcune sedute in rasa arnica, su al Vo- 
mero, con un medium ch’egli mi assicurava molto forte, e pro* 
ducente fcnomeni intensi, specie di « luce ». Fu cosi che co- 
nobbi Pasquale Erto.

L’Erto, che e di Castellammare di Stabia, abita a 5>ca- 
fati, parse vicinissimo a Pompei. ove io risiedevo all 'Hotel 
S/irssp; fu per questo che dopo aver assistito a varie sedute 
napoletane, pregai l’Krto, ormai amico mio, di accordarmi al
cune sedute in detta locality, e cosi avvenne.

Quando io conobbi Pasquale Erto egli non era certo alle 
sue prime armi.

Medium fino dall’inlanzia, egli ha semprc dato dclle pseudo 
sedute, per appagarc la curiosita di parcnti cd amici, ma senza 
un sano e dritto procedimento scientifico, dimodoche egli e ri- 
sultato un medium potente si, ma disordinato, impulsivo, che 
non ubbidisce a nessuna legge, e le sue manifestazioni risen- 
tono di questa mancata discjplina. Soltanto negli ultimissimi 
mesi, averulo egli conosciuto 1’esimio e chiarissimo Dottor 
Sanguineti, aiuto del cclebre Prof. Bianchi dcU’Universita di 
Napoli, ha tenuto con questi, e sotto i piu rigidi controlli, una 
serie di sedute del piu vivo interesse.

Mi aecingo, con ogni modestia, a descrivere le mie se- 
dutc con Pasquale Erto, e do questa primizia a « Luce e 
Ombra », primizia in gran parte per gli studiosi Italiani, non 
purtroppo. per gli stranieri, giacche nel fascicolo del novem- 
bre 1922, della Revue Metapsychique, il dott. Mackenzie di Ge
nova. aveva ampiamente descritte alcune esperienze fatte a Ge
nova in quell’anno con l’asquale Erto. Dcscrizione che valse al-
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I’Erto una chiamata a Parigi, ove, accompagnato da Dottor 
Sanguined, rimase oltre due mesi, per una serie di sedute alle 
quali parteciparono, fra gli altri, il dott. Geley, C. Flammarion, 
il prof. Santoliquido. La mia piu che modesta cultura non mi 
permette di indagare, nfe di disquisire sui fenoineni deH'Erto: 
io non far6 quindi che enunciarc, il piu esattamento possibile, 
quelli da mo ottenuti.

Pasquale Erto, non si serve mai di tavolino, quindi niente 
tiptologia, nessuna conversazione con supposte entity. Si incor- 
porano in lui varie entity, sempre le stesse; una, che si fa chia- 
mare « Dottor Fagal », scmbra la sua guida: entity eminen- 
temente delicata, colta, e di una conversazione dolcissima, mal- 
grado una sovcrchia susccttibilita. Dicono, e mi assicura anche 
Erto, che produca guarigioni sorprendenti, certo prescrive cure, 
e delta ricette, sempre per6, di una grande semplicitft. 1 
competenti affermano, che le sue ricette, assomigliano molto a 
quelle dei medici inglesi del secolo scorso. In realta, il dottor 
Fagal asscrisce di essere inglese.

Io nc dubito, perche, tranne la storpiatura dei verbi usati 
all’infinito, il suo eloquio mi scmbra qucllo di un puro Italiano. 
Xon ho mai assistito a cure, ne a sedute nolle quali egli abbia 
operato; mi si assicura per6, che in seduta egli abbia eseguito 
anche delle piccole operazioni chirurgiche e delle iniezioni ipo- 
dermiche, 1& ove non esisteva nessun presidio chirurgico, ncm- 
meno un po’ d’ovatta, o di tintura di iodio, ne ferri, n& fialc, 
n£ siringhe, lasciando le cicatrici delle feritc, prodotte dal bi- 
sturi, visibili, ma completamente cicatrizzate.

Altre entity s’incorporano in Erto; una ve n’e specialmente 
sdegnosa: non parla, ma si annuncia con urlaselvagge ed atroci, 
e poi produce un fenomeno simile al terremoto. I vetri e le 
pareti del grande salone <\z\XHotel Suisse in cui esperimenta- 
vamo, tremavano tutti come per uno sconvolgimento tellurico. 
Mi si assicura che in casa Mackenzie a Genova, si ebbe la vera 
impressione di un terremoto. Ma, fra tutte, l’entith piu caratte- 
ristica k quclla che si fa chiamare N ier : parla in gergo strettis- 
simo, come un cafone, e bisogna avere una ben lunga pratica 
del dialetto napoletano per poter comprendere quanto egli 
dice.

Alter e un pazzcrellone, simpatico, gioviale, allegro, ha sem- 
pre, un bon-mot, a disposizionc di tutti, e tiene allegramente 
testa a quanti gli stanno d’intorno. Quando egli intona una sua
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nenia cantata in tono nasale, alia quale bisogna far coro, co- 
mincia a produrre i suoi fenomeni luminosi. Sono lampi, strisce 
di luce, scintille, che si sprigionano dal medio, o nelle sue vi- 
cinanze, con la rapidity e l’intensit& di veri fuochi d’artificio. 
Sembra quasi, che il buon N icr  non potendosi render visibile, 
e non potendo dare tutta la inisura della sua allegra giovialita 
a mezzo della sua persona fisica, e dell’esuberante eloquio me- 
ridionale, voglia manifestare il suo essere ed il suo carattere. 
con il meraviglioso, soprannaturale susscguirsi di luci, e di 
fuochi, e di fiamme, che lasciano scosso, meravigliato, e pro- 
fondamente pensoso chi li vede.

Pasquale Erto, .annuendo al mio desiderio di dare delle se- 
dute in Pompei, all’Hotel Suisse, presso di me, mi capitb sem- 
pre aH’improvviso, in mezzo a giornate d’intenso lavoro senza 
che io potessi avere il tempo di invitare ad assistervi persone, 
che avrei dovuto, e voluto invitare, sia per la loro levatura in- 
tellettuale, sia per la loro speciale cultura in materia.

Dovetti sempre accontentarmi di un’ assistenza un po’ 
eteroclita, che se non difettava di numero, difettava, e mol- 
to, per qualita. E mi spiego: per qualita specifiche, per 
mancanza assoluta di p ratica 'nei nostri studi; ch6 gli assi- 
stenti, niuno escluso, erano tutte persone rineccepibili sotto 
ogni punto di vista. Le sedute si svolsero nel salone del- 
1’Hotel Suisse al primo piano, salone vastissirtio, diviso in due 
parti da un grande arco. Nella met& ove ci ponemino vi erano 
un tavolo centrale, due canapg, delle polirone e due pianoforti 
uno a coda, ed uno verticalc; qucst’ultimo collocato nel lato 
opposto a quello a coda in senso diagonale della sala. L’altra 
met& del salone era occupata da tavolc, sedie, ed una chaise- 
longue di vimini.

.Sul coperchio della tastiera del piano a coda, furono po- 
ste una grande volpe imbalsamata, delle sedie e delle pol* 
trone che impcdivano a chiunque di potersi avvicinare al piano 
ed aprirlo. Il piano verticalc era chiuso, e tutto avvolto in una 
spessa coperta completamente abbottonata.

Si spensero le luci. si lascio accesa una sola lainpadina 
rossa. Pasquale Erto, come al solito ando a sedersi in una pol- 
trona in un angolo libero del salone, solo, isolato, quindi senza 
contatto con alcuno di noi. Gli assistenti attendevano dall’an- 
golo opposto. formando una grande catena a semicerchio. 11 
gran tavolo centrale spostato lasciava libero il centro del salone,
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e ci6 unicamente per permettere agli assistenti di poter vedere 
il medio al lato opposto della sala.

II medium, come sempre, onde dissipare ogni possibile so- 
spetto di trucco, si era fatto controllare. Non avcvo insistito 
particolarmente su questi eontrolli (che l’Erto accetta molto 
volentieri, anzi reelama) perchd sapevo eh’egli aveva altre volte 
prodotto le sue luci, dopo aver subito un bagno gcncrale, il 
tambiamento degli abiti, una copiosa lavatura dello stomaco, e 
di altre cavity, di modo che se egli avesse nascosto una so- 
stanza comunquc luminosa, o un qualsiasi ingegnoso apparec- 
chio, I’emetico ed il distere avrebbero ben pensato a sbaraz- 
zarnelo.

Dopo pochi serondi che d stata spenta la luce bianca, il me
dium cade in trance, e con piccoli sussulti nclla parte superiore 
del corpo, si abbandona sulla poltrona, e fa un cenno con la 
mano significando che si dove spegnere anche la luce rossa. 
Dopo breve attesa cominciano i fenomeni, che io descrivo di 
seguito come se fosscro avvenuti tutti nella stessa scduta, e . 
non, come avvennero, in sedute differenti. Non narro, se non 
fjuello che hovisto. e di cui mi posso render garante.

Con un possente acuto di soprano, si annuncia una donna, 
dalla voce forte e limpida. £  Anna che con trilli e gorgheggi, 
e monche parole, ci fa partecipi della sua pena. e del suo rim- 
pianto per la \ ita passata.

Indi, e il cupo urlo della sirena di una nave in periglio, il 
richiamo d’allarme si fa piu intenso, piu pressante, si sente lo 
sciacquio dell’acqua contro lo scafo e poi. con un atroce verismo, 
si percepiscono tutti i suoni che produce il naufrago che affoga. 
Durante tutta questa scena, in cui ogni rumore, ogni particolare 
k di un verismo granguignolesco, ossessionante, non una 
parola, non una frase, che ci possa dare un’indizio il quale valga 
a identificare la nave o il naufrago.

A questo punto, una vocc tonante, malvagia, urlante, rompe 
il nostro silenzio; un'entit& estremamente agitata si annunzia: 
noi cerchiamo di esortarla alia calma, ma essa ostinatamente 
risponde con dei no! no! formidabili.

Vorrebbe forse fare del male, ma non pud, e si limita a far 
tremare tutta la grande sala, come se il vicino Vesuvio volesse 
farci una poco gradita sorpresa.

Cessata questa incorporazione furibonda, sentiamo il medium 
singhiozzare la nentevolmente, cerchiamo di confortarlo, e di
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sapere chi c’£ in mezzo a noi, in a nessura risposta otteniamo. 
Invece la nostra sorpresa si fa viva ed intensa, quando sentiamo 
che il pianoforte a coda, che era stato prima barrii ato con se- 
die e poltrone, e con una grossa volpe imbalsamata posta sul 
coperchio della tastiera, si mette a suonare. Un'agilissima mano 
esegue degli aeeomi e delle scale molto vcloci. II pianoforte, 
controllato, e chiuso ed intatto; il medium non sa suonare af- 
fatto. Ma la nostra sorpresa e ancora maggiore quando sen
tiamo che questi si alza dalla poltrona, e con passi un po’ stri- 
scianti, e sempre singhiozzando, si avvicina al pianoforte verti- 
cale, ermeticamente chiuso e coperto. (ili accordi veloci, sonori. 
ben eseguiti da mano esperta e sicuia. si ripetono, e poi non 
vrngono suonati solo degli accordi, ma pezzi d’opera, ed alle 
domande nostre (a cui l’entita singhiozzante non ha mai risposto 
con parole) si risponde invece con frasi musieali di opere a noi 
note, che possono benissimo essere interpretate come adeguate 
risposte alle nostre domande.

Kd ecco che una nuova incorporazione si manifesta, con 
un eloquio serrato, veloce, in cui ii verbo essere, e sempre ri- 
petuto all'infinito a proposito, e a sproposito; b il Dottor /-'a- 
gal. I’oche frasi d'indole intellcttuale e filosofica, e poi, pregato 
da me di far qualche visita e qualche diagnosi ad alruni di noi. 
accetta, e comincia a visitare uno dei presenti. Ma alcuni mem- 
bri deH'assistenza sono presi da un irresistibile, quanto scon- 
veniente, accesso di ilarita per una frasc sfuggita al paziente, e 
l-'a ga l sdegnoso si ritira, n6 mai pin polei assistere a suoi espe- 
rimenti, in cui mi si assicura egli eompia delle cure pro- 
digiose.

Segue un gioioso scoppiettante « buonasera » detto con 
quells voce nasalc che usano i burattinai quando fanno recitare 
i « pupi »: e A ’/er che si annunzia. Lo salutiamo, lo ecciiiamo 
a volerci esscr largo delle sue lu d  ed egli, bonaccione, accon- 
sente, e ci regala un bel lampo. Quando dico lampo, intendo 
una luce intensa (della forza di una buona lampada elettrica) 
che si sprigiona dal medium, o a lui vieino, indifferentemente 
all’altezza della bocca, del ventre, o dei piedi, e che ha uno 
sviluppo di due o tre metri. Il medium, quando produce queste 
luci, emette un suono, un a h ! come se compisse uno sforzo. 
che realmente compie..perche dopo le sedute laboriose dice di 
aver 1 addome tutto indolenzito.
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Sono poi, piccoli globi di luce azzurrognola, come scin- 
tille che partono dal medium, e vanno con traiettoria rapidissima 
verso i lati del salone, o verso l’alto, o verso di noi, o ven- 
gono proiettate sul pavimento, a una, a due alia volta, com- 
piendo delle graziose volute o dei percorsi rettilinei. Talvolta 
queste srintille sorgono ai lati della sala. e si precipitant) verso 
il medium ed in lui sembrano immergersi. In questo caso egli 
non emette alcun suono, ma fa delle lunghc aspirazioni.

N e r  incalza, comincia a cantare una sua nenia, noi tutti gli 
facciamo coro, ed allora b un succcdcrsi ininterrotto di iampi, 
e di luci tanto forti clic illuminano tutto il salone. Noi pure ci 
vediamo gli uni gli altri alia perfezionc. N ier non e contento, 
chiede qualche cosa per proteggere gli occhi del suo « Pasca- 
lino » (il medium) e dopo che questi si e mcsso un panno sulla 
testa e sul viso, Nicy ricomincia. Il medium si alza agitato, ed 
emettendo quasi coutinuamente i suoi a h .'a h ! affannosi e pre- 
cipitati, produce una quasi ininterrotta serie di lanipi che, illu- 
minando il suo viso e la sua persona cosi ricoperta, lo fanno 
assomigliare ad una grande lampada elettrica di cui sotto 
Xabal jo u r  la luce proiettata illumini in pieno il piedistallo. Ci6 
dura poco perche, temendo una soverchia fatica pel medium, si 
interrompe la catena. Le fiamme sono talvolta bianche, talvolta 
giallo-rossastre, non producono calore; almeno, dalla distanza in 
cui mi son scmpre trovato, non ho mai avuta alcuna sensazione 
di caldo. Ho csperimentato col medium G. B. in Napoli e con 
Carancini in Roma, ma posso garantire che le loro luci non sono 
che miseri fochi fatui in confronto a quelle prodotte da Pa- 
squale Erto.

Il fenomeno ha vcramente del portentoso, ed e assoluta- 
mente da esdudere l'ipotesi del trucco, giacche l’Erto si sotto- 
mette con il miglior garbo, ad ogni sorta di controlli anche i 
piii noiosi. Ed allora? Mi par di sentire gli scettici, i inateria- 
listi, ridere e negare secondo il solito: io non spenderb davvcro 
parole inutili per convincerli.

Che io mi sappia, Pasquale Erto non ha mai dato fenomeni di 
materializzazione; io credo pero che, date le sue potenti t'orze 
lalenti, si potrebbe arrivare anche a questo. Se la mia voce po- 
tesse essere ascoltata, io proporrei d’iniziare un movimento 
per fare un corso d’ csperienze ben dirette e con fonda- 
mento e scopo scicntifico, servendosi della medianit& di Erto. Se
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pur noil si potesse arrivare alle materializzazioni, si potrebbero, se 
non altro, studiare i fenomeni luminosi, e non sarebbe davvero 
un perdere il proprio tempo.

Roma, Ottobre 19 2 3 .
E milio C aprile .

' CARATTHRISTICHE D EL MEDIUM ERTO

Riassumiamo dai resoconti dei doU. Sanguineti e Mackenzie (1) di cui 
£ cenno nella rclazione Caprile. alcuni dati caratteristici che valgono a illu- 
strarla e confermarla:

11 prof. Sanguined rileva innanzi tullo che il medium Erto non pre- 
senta nulla di patologico dal punto di visia somatico; la sua resisicn/.a ner
vosa non (• perd in rapoorlo con la sua cosiituzione fisica: crisi di asienia 
muscolare. grande emotivity e impressionability. Nulla lasria a desiderare 
dal punto di vista morale. 1/ A. ha cominciato i suoi studi con Erto nel feb- 
braio 1922.

Il m -.dium  produce varie specie di fenomeni. ma I’ A. si limita per ora 
a riferire intorno a quelli luminosi. perche sono i soli che ha potuto sotto- 
mettere finora a uno studio approfondito. II medium esige egli stesso i con- 
trolli piii severi, co nprese le poco simpatiche esplorazioni deile cavity na- 
turali. Entra spontaneamente in tr a n c e , durante la {quale si svolgono i feno
meni che raggiungono la loro piena intensity quando si fa il buio completo.

Le manifestazioni luminose si iniziano sempre cosi: iinprovvisamente il 
m e d iu m  carnbia personality e voce, trasformandosi in quella ch’egli chiama 
un'entiti : -AVer. Si prega AVer di produrre luci : essa si ritiuta, ma, dietro 
insistenze. invita i presenti ad unirsi ai suoi sforzi. Si manifeslano i primi 
raggi che sorgono, piii generalmente, dalla p.irte anteriore del corpo del m e

d iu m , ma anche dalla testa e dalle estremita. Tali raggi siino cortissimi e 
corrispondono agli sforzi del m e d iu m . Quanto piii gli assistenti manifestano 
il proprio zelo nel secondarli con ogni specie di sollecitazioni verbali ritmi- 
che, parole d'incoraggiamento, ecc„ tanto piii il soggetto si eccita, e i raggi 
ch’egli emetie si intensificano.

Si ode il m ed iu m  gemere, si sente che soffre, che si stanca; poi im- 
provvisamente avviene la scarica. 1 raggi sono in gene re di un color blit lu- 
nare, elcttrico. oppure rosso vivido, rosso aranciato o giallastro. Le grada- 
zioni sono poco numeruse. La lunghezza varia da quella di un semplice 
spillo a 4, 5. 6 mctri. Il m ed iu m  pub imprinter? a tali raggi la direzioncche 
gli venga chiesta. Quanto alia forma, si tratta di raggi propriamente detti. (l)

( l ) Rtvtu M/t*f>sych/y/*<*. nuv -di 'cmbre 1922.
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come pure di luminosity diffuse in forma di ventaglio. di triangolo. di cono. 
la cui sommitii <• sempre unita al corpo 'del medium. Sono stati osservati 
anche dci veri globi di luce; in tal caso la luce appare come concentrata e 
di un color rosso vivo o arancio. Tutti i raggi. nonchf- i globi, presentano 
sempre il carattcrc di scariche istantinec. delle quali se ne possono avere 
moltissimc in una sola seduta.

II prof. Sanguined termina avvertendo che mentre egli redigeva la re- 
lazione da noi qui riassunta, il medium Erto si era sottoposto a una serie di espe
rienze nella Clinica di neuro-patologia del sen. Leonardo Hianchi (University 
di Xapoli).

*
* *

Le esperienze di (ienova intorno alle <|nali riferisce il dolt. W. Ma
ckenzie si svolsero anch'esse nel 1922. 11 gruppo degli assistenti fu raccolto 
con l'intento di costituire una elite di compctenze nelle varie discipline che 
potevano interessare la fenomenologia in questione: Ing. Rabbeno (fisica),
Sanguineti, fratello del dottore (chimica) proff. Masini. Portigliotti, Sanguineti. 
Prigione, Cardi (psiehiatria epsicologia), Giordano'(»Wrc/»tf generate), Tomellini 
(medieina legate, pi/isia scientific/!, fotagrafia scienti/ica). Ad una seduta par- 
tecipb anclie Enrico Morselli. I’ossiamo aggiungere che il Mackenzie port6 

nelle esperienze la propria comoetenza biologica.
’ Le esperienze di Genova confermano quelle di Napoli. Insiste il Ma

ckenzie sul carattere abhagl'ante (nel pieno senso fisico della parola) delle 
luci, sp;cic di quelle globulari. le quali sconcertano I’osservatore « poiche se 
le scariche rettilinec suggeriscono I’idca di un irraggiamento », quelle globu
lari « farebbero pensare piuttosto a qualche eom ius/im e ». Se non che « nessuna  

traccia di tale supposta combustione: n* odore, ne vapore ! ». Vani tutti i 
tentativi di ottenere una qualsiasi registrazione meccanica, per esM per mezzo 
di un termoscopio. L’A. crede di potei* rilevare una netta differenza fra que- 
Ste luminosity e quelle di tipo fosforesceute o meglio luminiscentc finora os- 
servate.

11 Mackenzie accenna sommariamente ad altre specie di fenoineni prodotti 
dall'Erto; movimenti di oggetti sino alia distanza di 5 metri e col medium se- 
parato d'agli oggetti stessi per mezzo della catena degli assistenti che occupava 
tutta la larghczza della camera: rotture violente. accompagnate da rumori 
formidabili, di oggetti duri, specialmente di fili metallici col doppio rivesti- 
mento di gomma e di cotone; rumori di ogni specie che raggiungono l'in- 
tensity, o quasi, della detonasione, scariche a distanza dell'elettroscopio ripe- 
tutamente ottenute. .Via un capitolo a parte merita l'inspiegabile facolty rivc- 
lata pifx volte dall'Erto di liberarsi violentementc e perfettamente da qualsiasi 
legatura curata e studiata da apposito esperto.

L a  R e d a z i o n e .
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DEI LE COMUNICAZIONI MED1ANICHE 

T R A  V I V E N T 1

f (lontinuaz.: v. fasr. preced. ptig. -’7-V

SoTroc.Ki pi’o  ( B j

q
Messaggi inconsapevolmente trasmcssi al medium °

da persone in condizioni di veglia

lira facil: il presumere n pnori che i casi appartenenli a 
questo soltogruppo dovessero risultare estremamonte ran. Ncl 
mio schedario delle manilcstazioni metapsichirhe. in rui sono 
raccolti 134 rasi appartenenli al gruppo delle comuiiicazioni 
medianii he tra viventi, figuruvano cinqu ; esempi della natura, 
indicata ; ma in base a un’ulteriore analisi dei medesimi, apparve 
che tre di essi non potevano ( onsiderarsi tali, tenuto conto che 
al momento in cui si verified I’incidente di trasmissione tele- 
patico-medianica, due fra gli agenti giaeevano a letto infermi; 
circostanza ehe rende impossible affermare che al momento 
della manifestazione a distanza non si fossero assopiti un istante: 
tanto piu ehe gli agenti stessi, per quanto ritengano di essere 
stati svegli, non si sentono di poterlo affermare con sicurezza. 
Xel terzo caso, si tratta di una signora, eolta improvvisamente 
da una grave crisi di nevrastenia, durante la quale il figlio lon- 
tano si senti spinto a sei ivere automatieamente : « lo sono molto 
malata, figlio mio ». Come si vede, anehe in questo caso non 
e possibile aifermare tassativamente ehe si tratti di una mani
festazione di vivente trasmessa inconsapevolmente in condizioni 
di veglia; anzitutto pcrche e probabilissimo che la signora in 
diseorso. nel periodo della crisi. abbia pensato al figlio lontano, 
desiderando ardentemente di averlo vieino: poi, perche e ben 
arduo il deeidere se una persona in preda a una grave crisi di 
nevrastenia, rimanga eostantemonte in condizioni normali di
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veglia, senza intervalli fugaci di « assenza psichica », o (li « ve- 
glia larvata ». E pertanto rimangono a nostra disposizione due 
soli esempi, il primo dci quali si estrinseca con la medianitci 
veggente, e il seeondo con la tiptologia; I’uno e l’altro sono 
suscettibili di essere spiegati diversamente. Comunque, li rife- 
risco, non fosse altro, a dimostrazione della tesi. contraria: vale 
a dire che, di regola, i messaggi mcdianici tra viventi non pos- 
sono cstrinsecarsi quando 1‘agente c in eondizioni di veglia e 
non pensa al perdpiente lonlano: salvo sempre circostanze ecce- 
zionali, che nel caso nostro sono molto discutibili, mentre in 
ogni modo non iufirmano la regola.

E molto probabilmente una condizionc di sonno palese o 
larvato, sia pure fugacissima, e necessaria altresi nolle circo
stanze di estrinsecazione opposte, quando cioe il sensitivo- 
agente, pensando intensamente a una persona lontana, in quel 
momento in eondizioni di veglia, perviene ugualmente a comu- 
nicare medianicamente con essa. Nel sottogruppo (C), in cui si 
eonsiderano tali eondizioni di estrinsecazione, si rilevano epi- 
sodi in cui la persona influenzata dal pensiero del sensitivo, e 
colta effettivamente da un istante di sonno, ma se ne rilevano 
altri in cui cio non appare; il che non implica pero t he un 
breve periodo di sonnambolismo vigile non sia intervenuto 
ugualmente.

C aso  VII — Lo ricavo dal vol. XVIII (pag. 102) dei « Pro
ceedings of the S. P. R. ». L’ incidente assume valore speciale 
per la circostanza che si realizz6 con la notissima medium 
Mrs. Thompson, la cui medianilk valse piii di ogni altra a con- 
vincere il Myers sulla realty delle comunicazioni coi defunti. 
Nella lunga relazione del Piddington sulle propric esperienze 
con lei, relazione pubblicata nel volume citato dei « Procee
dings », si rileva il seguente episodio di comunicazione me- 
dimica tra viventi, in cui l’agente inconsapevole fu lo stesso. 
Piddington. Questi strive:

In data ?4 maggio 1900. si tenne seduta con Mrs. Thompson in casa 
mia: durante la quale Federico Myers prese nota delle manifestazioni. lo non 
ero presente, e dal ginrno 19 aprile non avevo piii assistito alle riunioni. 
Finita la seduta. Mrs. Thompson sail al piano superiore a prendere il th£ 
con noi; e appenH mi vide, mi raccontd quanto segue, ch’io riferisco ripro- 
luccndo fedelmente la relazione da lei medesima scritta, salvo insignificanti
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alteration! introdotte onde nascondere I'identic di una persona nominate da 
Mrs. Thompson. Questa racconta:

« Lunedi, 7 maggio 1900, circa le 7.30 della sera, io sedevo sola nella 
sala da pranzo. pensando alia possibility di comunicare subcoscientemente 
con persone lontane; ma non avevo in mente nessuna persona in partico- 
lare. Posso assicurare ch° non perdetti conoscen/.a un sol momento. Tutto 
ad un Iratto ebbi I’impressione che a me daccanto si trovasse qualchcduno. 
Apersi immediatamente gli occhi. e mi vidi con sorpresa dinanzi il signor 
Piddington; naturalmente si trattava di visione chiaroveggente. Io ero molto 
desiderosa di tentare I'esperimento che avevo in mente: per cui rivolsi la 
parola al fantasma. Del resto, egli appariva assolutamentc vivente e naturale: 
per cui non mi sentivo in menoma guisa impressionata. Io chiesi:

— Ccmpiacetevi di ragguagliarmi sopra qualche incidente ch’io possa ve- 
rificare. in guisa da ritrarne la prova che in questo momento io parlo real* 
mente con voi.

— J. G. P. — lo ebbi recentemente una disputa brutalc con... (riferendo 
il nome della persona).

— Mrs. Thompson. — Per qual motivo ? ( Nessuna risposta).
— |. G. P. — Kgli si scusd dicendo che non aveva avuto inten/.ione di 

olfendermi: ed io risposi ch'egli invece era riuscito pienamente ad offen- 
dermi: ne avesse' o non ne avessc avuta l’intenzione

Detto cio, egli disparve: ed io mi chiesi molto perplessa se nel fan- 
tasma visunlizzato e nelT incidente dal medesimo narrato, vi fosse nulla di 
vero. Nel dubbio. non mi parve il caso di scrivere al signor Piddington per 
narrargli Toccorso. in attesa di farlo a viva voce alia prima occasione: la 
quale mi si offerse il giorno 24 maggio: e fui grandeinente sorpresa in appren- 
dere che 1' incidente riferitomi dal fantasma era occorso realmente.

Inoltre. io dissi al signor Piddington che avevo indovinato il motivo 
della dispttia bruiale, e le mie congetture risultarono fondate. (Firmata: Ro
salie Thompson).

P. S. — Men sovente mi si domanda tn qual modoio parlo ccn « Nelly » 
(lo «spirito-guida* della Thompson). Kbbene. io le parlo nella guisa mede- 
sirna con cui ho conversato col fantasma del signor Piddington. Mi pare di 
scorgere e di provare la sensazione di cio che dicono. Yedo le loro labbra 
agitarsi, ma non sento articolare parole. Contuttocid se io non mi esprimo 
a viva voce, essi non sembrano comprendermi. Mi sono provata a rivolgere 
a « Nelly » delle domande mcntali. ma essa non le afferra. e sono obbligata 
a ripeterle a viva voce ». (K. T.).

Il signor Piddington cosi continua: II

II giorno 30 maggio, io scrissi al Myers, riferendogli l’incidente occorso. 
ed esprimendomi come segue :

* Confertno pienamente la relazione di Mrs. Thompson. Prima d'infor- 
ntarla che I'incidente occorso era conforme a verity, io attesi ch’essa lo 
avesse esposto per intero. Rilevo che nella sua relazione, Mrs. Thompson 
omise un particolare interessante: e lo rilevo poichC mi sento di affermare 
con sicurezza cotn’essa avesse osservato che la «disputa brutale » erasi svolta
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per corrispondenza, non gi& a viva voce. Tale corrispondenza era occorsa 
tra il 28 aprile e il primo maggio; menfre l’esperienza di Mrs. Thompson 
erasi realizzata il 7 maggio... Io non ricrrdo. e non ho punti di riferimento 
che mi aiutino a ricordare che cosa facevo in quel giorno, alle ore 7 30 po- 
meridiane, ma probabilmente stavo cambiandomi per recarmi a pranzo».

Dai commenti che il Piddington fa seguire al caso, stralcio 
i seguenti brani:

Si sard rilevato che Mrs. Thompson indovinc> esattamente il motivo 
della disputa quando la visione erasi dissipata. Qualora essa non fosse an- 
data oltre l'incidente della disputa stessa e del motivo che l’aveva provo- 
cata, io non avrei attribuito grande importanzu alia manifestazione. Aggiungo 
anzi, che avrei considerato un colpo d'azzardo forlunato, e nulla piii, anche 
la rivelazione del nome della persona con la quale avevo disputato. Ne sarei 
rimasto indubbiamente sorpreso, ma non ancora impressionato. Ci6  che in- 
vece ebbe per effetto di stupirin1 e impressionarmi grandemente furono gli 
altri due ragg.jagli forniti: quello del mio contradditore il quale tenth scu- 
sarsi affermando che non aveva avuto intenzione di offcndermi, e l'altro della 
mia risposta a tale scusa. Io sono certo che Mrs. Thompson non avrebbe 
potuto indovinarli, e tanto mono apprenderli da qualcuno.

11 caso, purtroppo, soffrc grandemente per le rcticenze a cui mi forzano 
le circostanze. Ma ove anche avcssi potuto tutto riferire senza offendere la 
suscettibilit& dei ter/.i, io non mi aspetterei che il caso stesso producesse in 
altri la grande impressione che produsse in me...

Nel caso esposto rimane in dubbio sc vi sia stata cffctti* 
vamente azione inconsapevole telepatico-medianica da parte del 
signor Piddington; poichfe sc si considera che Mrs. Thompson, 
la quale e una medium potente per ogni sorta di manifesta- 
zioni intclligenti, in quel momento pensava alia possibility di 
comunicarc a distanza con le subeoscienze di persone viventi. 
allora si e tratti a dcsumernc, con verosimiglianza maggiore, 
che tale suo stato d’animo prcludiasse all’estrinsecazione del fe« 
nomcno a cui pensava; nel qual caso si dovrebbe dire che per 
il dinamismo particolare alle facolty spiritual subcoscienti, la 
medium sarebbe entrata in rapporto e in conversazione con la 
personality integrate, o spirituale. del Piddington. Si accennd in 
precedenza a tali sorta di manifestazioni, le quali verranno con
siderate in guisa particolare nel sottogruppo (('). Quanto all’in- 
cidente della visione chiaroveggente del fantasma del Piddington 
localizzato nella medesima camera dove si trovava la medium, 
esso non risulta un ostacolo a tale interpretazione dei fatti. 
poiche si spiega facilmente considerandolo una proiezione a 
breve distanza'della visualizzazione che in quel momento oeeu-
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pava la subcoscienza della medium; errore di localizzazione nello 
spazio, abbastanza frequente nei fenomeni di chiaroveggenza te- 
\epatica e di telestesia, il quale, a sua volta si spiega con la 
eonsiderazione che per le facolta spirituali subcoscienti non esi- 
stono le limitazioni effunere dello Spazio e del Tempo, quali 
noi li coneepiamo.

C aso VIII. — Lo ricavo dalla rivista Luce e Ombra (1910. 
pag. 85). II dottore A. U. Anastadi (1) riferisce il seguente episodio 
personale :

Preinetto poche notizie per rendere piu chiura la narrazionc.
11 dottore Antonio Palica era direttore deM’ospelale di S. Giovanni. 1 

rapporti fra lui e me erano ottinii, nia si riferivano piu al comune esccizio 
professionale, di quello che ai sentimenti profondi di una stretta amicizia. 
Mai Ira noi era stata fatta parola di midianiti, n6 dci fenomeni analoghi: n£ 
mai conobbi le sue opinion! in proposito. Cinque giorni innanzi che avve- 
nisse il fatto che vengo a narrare, io ero andato all ospedale di S. Giovanni 
a vedere un'inferma, e in queil’occasione avevo salutato con gran piacere il 
vecchio collega Palica.

Ora un'occhiata ad un altro lato.
Fra il dott. M..„ chirurgo in uno Spedale di Roma e me. non correvano 

rapporti di sorta. lira una setnplice conoscenza che portava per effetto lo 
scambio del saluto eseguito con un movimento del capo, nei casuali incontri 
per le vie. Ambedue avevamo il recapito nella inedesima farmacia Scelba 
(piazza S. Carlo al Corso), ma quasi mai vi ci incontravamo.

Mettiamo in serho coteste premesse per servircene a tempo debito. e 
veniamo al fatto.

Una sera d’inverno fredda e piovosa, tornai a casa un po' malinenato 
dalle iutemperie. Mi tolsi di dosso gli abiti umidicci, e. veduto il caminetto 
non ancora avviato. per non soffrire il freddo, mi misi indosso una mia raa- 
landata pelliccia che vidi sopra una sedia. L'avevano tirata fuori alio scopo 
di rinnovarne il panno, sciupato, mentre la pclle, in origine di ottima quality, 
era assai ben conservata.

Dopo pranzato, la mia signora ed io, come eravamo usi a fare di quando 
in quando, mettemmo le mani sopra un piccolo tavolo. Non erano rari fe
nomeni e messaggi curiosi e talvolla importanti, quantunque nessuno di noi 
due si fosse mai accorto di possedere requisiti mcdianici. Quella sera si ebbe 
la seguente comunicazione tiptologiea che io riferisco screpolosissimamente 
parola per parola

— Tiptologia. — Mi dispiacc che tu abbia indossata quella zimarra in- 
decente.

(II Pseudonimo Jet dolt. A h.llc Ulfrrdiicei. pr ifessore di Srmeiotica praliea e di Palologia 
speciale roedica prat ca alia R. Imivcrsilii di Roma.
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— Io — Eh! poco importa! non vi badare. 1,'sami piuttosto la cortcsia 
di dirmi chi sei e che desideri da mo.

— Tipi. —  Sono Antonio I’alica.
— lo —  Antonio I’alica il medico?
— Tipi. SI. precisamente lui: proprio lui in came ed ossa.
Mi rivolgo alia mia signora dicendole: I’overo I’alica; mi dispiace che 

sia morto: era buon medico e brava persona.
Si, pover'uomo, free la mia signora, anche a me dispiace assai, quan- 

tunque lo conosctssi poco; perd doveva essere avanti con gli anni.
— Tipi. — Ma che andate dicendo? Badaic che io non sono morto.
—  lo — Come? Non sei morto?
— Tip!. — No; anzi non sono mai stato cost bene e fiorente come ora
— !o (stizzito) — Va bene: Bravo! Dontani mattina dovrd tornare a

S. Giovanni per la solita malata e ti stringer?) la mano. Addio.
— Tipi, (subito) — AH'ospedale di S. Giovanni non mi troverai.
— lo — Avcvo dunque ragione di supporre la tua morte. vedendoti 

presente qui al tavolo!
— Tipi. — No, avevi torto: sono morto quanto lo sei tu. Vivo e stra- 

vivo, ma a San Giovanni non mi troverai.
— lo — Perch*'? A che ora uscirai ? Dimmelo.
— Tipi. — Non uscirb. tna non mi troverai.
— lo — Non ti trover?), come tu dici. e sta bene; ma se non uscirai. 

sarai sempre nell’ospedale.
— Tipi. — No, non vi sar?>, non vi sari).

,  — fo — A llora uscirai questa sera?
— Tipi. — No, no, no. non sard uscito icri l'altro, neppure ieri, ne oggi. 

nd (piesta sera, ne domani. n? ...
— fo (annoiatissimo) — N6 per tutta 1'eternitA. Sta bene, va! Kesta 

sempre stabilito che se tu non usc;rai, sarai sempre a San Giovanni.
— T/pt. — Non usciri), ma non vi sar?).
— lo  (sbuffai).
— Tipi. — Eh via! Andiamo! Non vi sar6 , non mi troverai, c tu non v* 

andrai; ma domani mattina il dottore M... ti svelerA il mistero.
A questa scappata. che appariva come un colmo d’insulsaggine, per- 

detti addirittura la pazienza, e: Che noia! esclamai; che e’entra adesso il 
dott. M., che io conosco appena di vista? Tu ti trastulli pigliandomi a 
giuoco. Kelicissima notte e buon riposo!

I.a mia signora ed io, persuasi di essere abbindolati da un burlone 
che ci metteva in canzone, ci lcvammo, e per quella sera non se ne fecc 
altro.

I.a mattina seguente, per eircoslnnze improved ate non potei andarc all’o- 
spedale di San Giovanni, come avevo divisalo, e non passai dalla farmacia 
Scelba di buon’ora, come per consueto: ma soltanto verso le dieci e mezzo. 
Era sul punto di andarmcne, quando ecco il dottor M.... il quale appena en- 
trato va difilato dallo Scelba dicendo concitato:oggi, peggio di ieri, caro Oreste. 
non ne posso piii. Ora vado alia direzione generale per ottencre. in giornata- 
un trasferimento.
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— Che ti 6 successo? gli domanda premurosamente un collega ivi 
presente.

— £ successo che perdo ia bussola con quell'energumeno di Palica. Pare 
che l’abbia presa proprio con me. Sono quattro giorni che non mi d i un 
minuto di tregua. Tutto il tempo che io sono all’ospedale mi gira intorno, 
e : caro professore, mi apostroia, per favore cambi questo, muti quest’altro. 
scelga ora diversa per quell’altro, sar& meglio che prenda un'altra sala per... 
insomnia, parola d'onure, non ne posso piii.

— Lei sta all'ospedale di San Giovanni? domando io al dottor M...
— No, hii risponde, circa un anno che io sono a Sant’Antonio.
— E che c'entra il Palica all'ospedale di Sant'Antonio, s’egli 6  direttore 

a San Giovanni?
— 11 Palica non e piu direttore dell’ospedale di San Giovanni, rispose 

il dott. M.; 6 stato trasferito a Sant'Antonio, e sono quattro giorni che per 
disgrazia mia ha preso possesso del suo nuovo posto.

Me ne andai ripensando alia piccola seduta della sera precedente, e 
vidi un viluppo di troppi e troppo disparati elementi. vale a d ire :

— 1* — L’apparente comumcazione di un vivente.
— 2° — Con un beH'umore rappresenttmte il dott. Palica, il quale era 

tutt'altro. cioe amorevole, cortesissimo e serio.
— 3° — La n.ia ignoranza sul cambiamento di residenza del Palica 

cosa che non avrei mai potuto, neanche per ombra. immaginare. Anzi io era 
piii che persuaso ch'ei risiedesse in San Giovanni, percid che quivi io lo 
avea salutato cinque giorni innanzi. e nessun indizio preannunciava un tra- 
sferimento ch’egli stesso era le mille miglia iontano dal supporre.

— 4° — La determinazione del modo onde io avrei chiarita la cosa:
vale a dire inercd 1' intervento di un terzo da me conosciuto soltanto per
vista, cui io non pensavo di certo, ne panto, nd poco, e che la mia signora
non conosceva affatto di nome.

K — 5” — La premonizione esattamente verificatasi: (a) nell’ indicazione 
della giornata (domani); (b) nelle ore (nella mattinata): (c) nella persona (il 
dottor M.); (d) nella sostanza delle notizie recatemi.

La mattina susseguente non mancai di andare all’ospedale di Sant'An
tonio, ove trovai il Palica in grande attivitd per le modificazioni ch’egli re- 
putava indispcnsabili nell'andamento ospitaliero. Mi spiegd subito enfatica- 
mente il perchd del repentino cambio di residenza cui egli non avrebbe mai
pensato. Architettai un certo discorso diretto a cadere ove io voleva, ma
non mi riusci a sorprendere neanche ur.a sillaba relativa a ci6  che io in- 
tendevo. Seppi soltanto che la sera della strana comunicaziono il dott. Pa
lica era andato al teatro, il che non tnanrai di verificarc a puntino.

Non vi fu evocazione. Il dottrinale spiritico insegna che lo spirito di 
un vivente. nci suoi momenti di liberty pu6  presentarsi senza essere evocato, 
mosso soltan'o da una rorrente di simpatia : in tal caso il corpo informato 
da esso spirito. o dorme o sonnecchia. N'el caso nostro il Palica era al teatro. 
e i due amici ch'eran con lui fanno fede ch'egli in tutto quel tempo non 
dormi n£ sonnecchid neppure per un istante.

Non fa bisogno di spender parole a provare che il fenomeno non era 
d'origine subconscia o automatica.
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D’allra parte il Palica non era alfatto in istato <l’ incoscienza no com- 
pleta, n<> larvata; bensi era in istato di perfetta veglia, con I'attenzione 
attratta e distratta verso obbieltivi al tutto diversi da quello che mi riguardava.

Mancavano dtinque assolutaniente tutte le condizioni richieste onde si 
verifichino comunicazioni medianiche di viventi; cio£ il sonno fisiologico. o 
ipnotico, o magnctico. il deliquio, il coma oaltro analogo stato morboso. La 
causa dunquc non poteva trovarsi nella personality di chi appariva come 
presente al tavole, e qtiindi il fenomeno risultava di origine estrinscca.

Per conseguente, a tutt'oggi bisogna stare contenti al quia di Allan 
Kardec, il quale afferma (e con ragione fino al presente momento) che la 
sola ipotesi esplicativa plausibile ft quella di una qualsiasi intelligenza occulta, 
la quale siasi camuffata (nel caso nostro) da Antonio Palica per divertirsi 
alle nostre spalle.

Nessun altro degli argomcnti usual! pub decifrare il garbuglio Col 
mettcre in movimento e « cerebrazioni di ogni sorta », e « sdoppiamenli », 
e « psichismi superiori », e « poligoni », ed « elettroni vorticosi », o « vorti- 
coni elettrosi » (troppa roba per potere essere la verity) noi ci distacch'amo 
assolutamente dal terreno scicntifico e c'innalziamo a tutta p.-essione nelle 
sbalestrate regioni alcooliche delle « Mille e una Notte Subliminali ■>.

(I'irmatoq Dottore A l \  A n a STADI.

Le considerazioni che l’incidente esposto suggerisce al 
dottore Anastadi scmbrano razionali e incontestabili, visto che 
il carattere leggcro e gioviale della personality medianica se 
affermante il dottor Palica, si dimostrava in aperta contraddi- 
zione con la seriety del carattere e la correttezza dei modi di 
quest’ultimo: senza contare che al momento in cui si realizzo 
1’ incidente, il presunto agente si trovava al tcatro, assorto nella 
rappresentazione in corso. L una volta riconosciuto che la per
sonality comunicante non era quella che affermava di essere, 
allora non rimang >no che due sole ipotesi a spiegazione dei 
fa tti; secondo 1’una delle quali — che £ quella accolta dal re- 
latore — si sarebbe trattato « di una qualsiasi intelligenza 
occulta, camuffatasi da Antonio Palica per divcrtiiM alle saplle 
degli sperimentatori »; secondo I’altra si sarebbe trattato inveee 
di una personificazione subcoscicnte e nulla piu. Senonche. a 
proposito di quest’ultima ipotesi, non si pua non riflettere che 
le personality subcoscienti, siano esse d’ordine ipnotico e son- 
nambolico, pervengono bensi ad imitare piu o meno bene le 
caratteristiche che contraddistinguono la personalita rappresen- 
tata, ma sono ben lungi dal fornire in proposito delle informa- 
zioni veridiche ignorate dal soggetto c da tutti i presenti; e 
tanto meno dal preconizzare incidenti futuri, come e il caso 
nell’episodio in esame. Ne consegue che la seconda interpreta-

i
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zione dei fatti risulta molto meno giustificabile della prima; seb- 
bene anrhe la prima present! dei lati passabilmente misteriosi, 
a dilucidare i quali occorrerebbe inoltrarsi in una lunga discus- 
sione estranea al nostro tema, e d ie  pcrtanto ometteremo. Dal 
punto nostro di vista, rammacstramcnto teorico da ricavarsi 
cumulativamente dal caso esposto e da quello che lo precede, 
consiste in cio: che 1’uno e Taltro non possono spiegarsi esten- 
dendo 1’ipotesi del'e comunicazioni medianiche tra viventi anche 
ai casi in cui 1’agente 6 in condizioni di veglia e non pensa al 
percipiente. Ora se si riflette che sopra un complesso di 154 
casi raccolti, gli episodi citati risultano i soli che apparente- 
mente si erigano in favore di un’estensione siffatta dell’ipotesi 
in discorso, ne deriva che deve considerarsi arbitraria ed 
erronea qunlsiasi soluzione in tal sense della nerplessitcl teorica 
suscitata da casi analoghi ai citati. Conclusione importante e da 
non doversi dimenticare.

SOTTOCiRl'I’I’O ( C j

Messaggi conseguiti per espressa volonta del medium.

I casi appartenenti alia presente categoria rivestono un 
grande valore teorico, inquantoche il loro modo d’interpretarli 
riflette la propria influenza sul modo d’interpretare la classe piii 
importante dei casi d'identificazione spiritiea: quella fondata 
sui ragguagli forniti dai defunti intorno alia loro esistenza ter- 
rena; e tale influenza deriva dal fatto che le comunicazioni 
medianiche tra viventi, quando sono ottenute per espressa vo- 
lontei del medium, forniscono un principio apparente di con- 
ferma all’ipotesi secondo la quale la genesi dei ragguagli veri- 
dici di tal natura si spiega presupponendo che le facolta su- 
pernormali del medium pervengano ad attingerli nelle subco- 
scienze di quei viventi che avevano conosciuto il defunto se 
affermante presente (telemnesia). Giova nondimeno osservare in 
proposito che se si vuole pervenire a spiegare i fatti con si
mile ipotesi, debbono farsi le seguenti coneessioni: In primo 
luogo, deve concedersi alle facolta supernormali dei medium la 
potenzialita di estrinsecarsi senza limiti di tempo, di spazio e 
di condizioni; o, in altri termini, deve confcrirsi alia subco- 

^scienza uniana 1’onniscienza divina. In secondo luogo, deve con
cedersi che le facoltii medesime, una volta scoperta in qualche
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angolo del mondo la subcoscienza depositaria dei ragguagli de- 
siderati, pervengano a selezionarvi questi ultimi per mezzo alia 
eongerie infinita di ricordi latenti in cui giacciono sepolti: e 
ci6 in guisa tanto perfctta da ricavarne soltanto quelli che ri- 
guardano il sedicente defunto comunicante, senza mai eadere 
in fallo, senza incappar mai in qualche incidentino accaduto ad 
altri che non sia il defunto; attributo anche questo riservato 
all’onniscienza divina. In terzo luogo il concedere tutto cio 
equivarrebbe ad ammettere che un evento meraviglioso quale 
quello in esame, evento dovuto all'esercizio di facolty spirituali 
elevate e nobilissime, abbia per unico ed insulso scopo quello 
di manipolare delle false personality di defunti a mistificazione 
del prossimo. Queste le concessioni da farsi all’ipotesi in esame, 
qualora si vogliano spiegare i casi d'identificazione personale 
dei defunti senza ricorrere all’interpretazione spiritica; e non 
dubito che i lettori converranno con me che le medesime ri- 
sultano piuttosto eccessive. Com.unque sia di cid, mi affretto a 
ripetere che i casi appartenenti al prcsente sottogruppo forni- 
rebbero soltanto un principio indiziario di conferma in favore 
di tale ipotesi, e nulla piu; giacchd la circostanza veramente 
essenziale in tale ordine di ricerche, circostanza sistematica- 
mente dirnenticatadai propugnatori deH’onniscienzasubcoscicnte. 
consiste in ci6, che le comunicazioni medianiche tra viventi, 
alia guisa medesima delle manifestazioni telepatiche e di quelle 
chiaroveggenti, sono condizionate, vale a dire (imitate, dalla ne
cessity imprescindibile del « rapporto psichico », il quale non j 
pud stabilirsi che con persone vincolate al medium od ai pre- 
senti, da scntimenti affettivi profondi, e incircostanze speciali, *±.r  
anche da semplici vincoli di parentela, di amicizia o di cono- 
scenza^giammaij perd, con persone totalmente ignote al medium h  
ed ai presenti. Ora siccome tale circostanza assurge al valore 
di una legge che governa le manifestazioni psichiche (e cid in o ^ '
corrispondenza con la « legge di affinity » che governa i feno- ^
meni dcll’universo), ne consegue ch’essa risulta d’ordine riso- f
lutivo per la tesi in esame; dimodochd l’ipotesi dell’onniscicnza | • '
subcosciente si converte in una pura elucubrazione fantastica. | j 
filosoficamente assurda, e scientificamente insostenibile.

Cid stabilito. e rifercndomi alle ipotesi con cui spiegare gli 
episodi appartenenti al gruppo in esame, osservo che non pos- 
sono esisterne che due: la prima delle quali risulta quella or 
ora discussa dal punto di vista delle prove d’identificazione
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spiritica, e in base alia quale dovrebbe presumersi che il me
dium rappresenti la parte attiva di agente inquisitore, e il sog- 
getto lontano, la parte passiva d'individuo requisito in ogni piu 
recondito rccesso delle sue riserve mncmoniche. La seconda 
ipotesi consisterebbe nel presupporre che il medium ottenga i 
ragguagli veridici che riferisce, in virtu di una sorta di conver

sazione spirituale iniziatasi tra la propria personality integrate 
^subcoscicnte e la personality integrale subcosciente del sog- 
rgetto lontano; ipotesi proposta dal prof. Hyslop» e convalidata 
dalle modalita con cui si estrinsecano normalmente gli cpisodi 
in esame. Kssa presenta sull’altra l'enorme vantaggio di non ri- 
correre all’estrema e disperata risorsa di conferire l’onniscienza 
divina alia subcoscienza umana.

Non c il caso, per ora, di aggiungerc altro, poiche l’enu- 
merazione dei fatti fornira occasione rli svolgere ulteriormente 
il tema, e di aggiungere altre piu calzanti argomcntazioni a con- 
futazione della prima ipotesi ed a eonvalidazione della se
conda.

( Con tin it a ).
Kkxksto Bozzano.

La nostra ignoranza.

M a l g r a d o  i c o n t i n u i  p r o g r e s s !  d e l l a  s c i c n z a ,  r  u n i  v e r s o  n o n  h a  p e r d u t o  

a l c u n c h £  d e l  s u o  m e r a v i g l i o s o .  S p i e g a r e  s c i e n t i f i c a m c n t e  u n  f a t t o ,  n o n  c o n -  

s i s t e  c h e  n e l  d c l e r m i n a r e  l e  r e l a z i o n i  c o s t a n t i  c h e  l o  u n i s c o n o  a d  a ltr i  fatti, 

m a  l ' i n s i e i n e  n o n  £ p e r c i 6  m e n o  m i s t e r i o s o .

Il c r i t e r i o  d e l l a  c o n o s c e n z a  s c i e n t i f i c a  c o n s u m a t a .  s i  d i c e  s i a  la  c a p a 

c i t y  di  p r e v e d e r e  i f e n o m e n i ,  m a  6 q u e s t o  u n  c r i t e r i o  a p p l i c a b i l e  s o l t a n t o  

a l l e  s c i e n z e  i n o r g a n i c h e  c o m e  la  f i s i c a  e  la c h i m i c a .  Q u a n d o  c o m p a r e  l 'o r -  

g a n i s m o  v i v e n t e ,  si  p r o d u c o n o  m o l t i  f e n o m e n i  c h e  n o i  p o s s i a n t o  c o n s t a t a r e .  

m a  n o n  s p i e g a r e  n£ p r e v e d e r e .  K s s i  s o n o ,  s e n z a  d u h b i o ,  p e r  o g n i  s p i r i t o  

s c i e n t i f i c o ,  g l i  i n e v i t a b i l i  r i s u l t a t i  d e l l e  c o n d i z i o n i  a n l c r i o r i .  m a  q u e s t c  c o n -  

d i z i o n i  n o n  p o s s o n o  e s s e r e  d a  n o i  d e t e r m i n a t e .  E  s e  c i 6  6 v e r o  p e r  q u a n t o  

r i g u a r d a  le  m a n i f e s t a z i o n i  f i s i c h e  d e l l a  v i t a ,  n o n  fe m e n  v e r o  p e r  c i o  

c h e  r i g u a r d a  l e  m a n i f e s t a z i o n i  m e n t a l i .  X o i  n o n  c i  m c r a v i g l i e r e m m o  d ’e s s e r e  

c o s i  p o c o  c a p a c i  d i  p r e v e d e r e  i f e n o m e n i  p s i c h i c i .  s e  c i  r i c o r d a s s i m o  q u a l e  

s i a  la  n a t u r a  d e l  f o n d a m e n t o  f i s i c o  s u  c u i  r i p o s a n o .  I fatt i  p s i c o l o g i c i ,  in -  

v e r o ,  s o n o  l e g a t i  i n d i s s o l u b i l m e n t e  a  u n a  c a t e g o r i a  d i  f e n o m e n i  f i s i c i  c h e  la  

s c i e n z a  c o n o s c e  a n c o r a  i m p e r f e t t i s s i m a m e n t e ,  i c a m b i a m e n t i  m o l e c o l a r i  d e i  

c e n t r i  c e r c b r a l i .

MVERS.
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C o n  q u e s t o  t i t o l o  A l e s s a n d r o  C h i a p p e l l i ,  l ' i l l u s t r e  f i l o s o f o  p a r t i c o l a r -  

n i e n l e  n o t o  ai n o s t r i  l e l t o r i  p e r  la  s u a  e l e v a t a  i n t e r p r e t a z i o n e  c i r c a  i f e n o -  

m e n i  d e l l a  m e d i a n i t d  s c r i v e n t e  (I) , p n b b l i c a v a  n e l  ** G i o r n a l e  d ' l t a l i a  » d e l  21 

d i c e m b r e  s c o r s o ,  u n  a r t i c o l o  c h e  m e r i i a  d i  e s s e r c  in  i s p e c i a l  r a o d o  s c g n a l a l o .

II C h i a p p e l l i  e  u n o  d e i  p o c h i s s i m i  p e n s a t o r i  i q u a l i  a b b i a n o  s e m p r e  s e -  

g u i t o  c o n  p a r t i c o l a r e  c o m p e t e n z a  f i l o s o f i c a  e  c o n  u n a  o b b i e t t i v i t a  c h e  o n o r a  

il s u o  a l t o  i n t e l l e t t o ,  la  n o s t r a  R i c c r c a .  r i v e l a n d o  u n  a t t e g g i a m e n t o  a n a l o g o  

a i  n o s t r o  n e l  g i u d i c a r e  d e l l a  n a t u r a  d e i  f e n o m c n i  m e d i a n i c i  e  n e l  r i c o n o -  

s c e r e  le  r a g i o n i  d e l  n o s t r o  s p i r i t u a l i s m o .  c h e  h a  p e r  s b  t u t t a  la  l o g i c a  d e l  

p a s s a t o  e  d e l l a  c o s c i e n z a  u m a n a .

H o p o  a v e r  o s s e r v a t o  c h e  « lo  s t u d i o  m e t o d i c o  e  s c i e n t i f i c o ,  n e l  piit  ri- 

g o r o s o  s e n s o  d e l l a  p a r o l a ,  d e i  f e n o m c n i  c h e  n e l  l o r o  c o m p l e s s o  p o s s o n o  

d i r s i  u l t r a n o r m a l i .  c  d i d a t a  a s s a i  r e c e n t e  », il C h i a p p e l l i  r i l c v a  1 'e s i s t e n z a  di  

t r e  c o r r e n t i  i n t e r p r e t a t i v e ,  l 'u n a .  la  q u a l e  r i t i e n e  c h e  i r i s u l t a t i  f i n o r a  a c q u i -  

s i t i  s e m b r a n o  a p r i r c  la  r i v e l a z i o n e  di  u n  m o n d o  J s p ir i t u a le  p r i m a  s f u g g i t o  

a l i a  n o s t r a  e s p e r i e n z a ;  la  s e c o n d a  c h e  r i t ie n e  a n t i s c i e n t i f i c a  l ' i n t e r p r e t a z i o n e  

s p i r i t i c a ,  la  t e r z a  c h e ,  « p u r  r i c o n o s c e n d o  n o n  a n c o r a  r a g g i u n t a  la  p r o v a  de l-  

l ’ i n t e r v c n t o  d ’e n t i t a  s p i r i t u a l !  n c i  f e n o m e n i  s u p o r n o n n a l i ,  l a s c i a  a n c o r a  a p e r t o  

1' a d i t o  a d  u n a  p o s s i b i l e  d i m o s t r a z i o n e  f u t u r a  ».

O s s e r v a ,  a  t a le  p r o p o s i t o  l ' A . :

« C h e  in a l c u n i  di  q u e s t i  fatt i  semirr m a n i f e s t a r s i  la  p r e s e n z a  e  l ' in te r -  

v e n t o  d ' c n t i t b  i n t e l l i g e n t i  i n v i s i b i l i .  d i v e r s e  d a g l i  a s ta n t i .  le  q u a l i  n o n  f a n n o  

n o r m a l m e n t e  p a r t e  d e l  n o s t r o  m o n d o  e  d e l l a  n o s t r a  e s p e r i e n z a ,  b c o s a  i n 

c o n t r o v e r t i b l e .  M a  c h e  p o i  q u e s t a  p a r v e n z a  r i s p o n d a  a d  u n a  re a ltb ,  o  in  q u a l  

m i s u r a ,  s e  m a i ,  v i  r i s p o n d a ,  6 u n 'a l t r a  q u e s t i o n e .  G i o v a  n o n d i m e n o  l i b e r a r c i  

d a  q u e s t o  p r e c o n c e t t o  a n t i s c i e m i f i c o ,  c h e  o v e  1’e s i s t e n z a  e  la  p r e s e n z a  di c o -  

d e s t e  en t itA  f o s s e  p r o v a t a ,  si  e s c i r e b b e  d a i  t e r m i n i  d e l l a  s c i c n z a .  I .a  n a t u r a ,  

in  u n  s e n s o  u n i v e r s a l e ,  p u b  c o m p r e n d e r e  a n c h e  q u e s t a  s u p p o s t a  re a ltA  d ' u n  

m o n d o  i n v i s i b l e ,  o  c a m p o  s p i r i t u a l e ,  a n a l o g o  a q u e l l o  c h e  la  f i s i c a  c h i a m a  

c a m p o  e l e t t r i c o  e  m a g n e t i c o .  C i b  c h e  v i z i a  l ’ o p e r a  c r i t i c a  d e l  M o r s e l l i  e  di  

a l t r i  n o n  m e n o  v a l e n t i  n a t u r a l i s t i ,  p e r  q u e s t o  r i s p e t t o ,  b la  m a n i f e s t s  q u a n t o  

i r r a g i o n e v o l e  p r e v e n z i o n e  l o r o  di n o n  c a d e r e  n e l  s o p r a n n a t u r a l i s m o  ( m e n t r e .  

s e  m a i ,  s i  d o v r e b b e  p a r l a r e  s o l o  di s u p e r u m a n o  o  s o p r a s e n s i b i l e )  c o l l ’a m m e t t e r e

(I) Vedi Luct c Omhta, anno 1922, p.* 171.
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l ' i p o t e s i  s p i r i t i c a .  p u r  r i c o n o s c e n d o  e s s i  i n c o n t e s t a b i l e  la r e a l ta  (lei fatti m e  

d i a n i c i  e  s u p e r n o r m a l i .  c h e  t u t t a v i a  c i r c o s c r i v o n o  q u a s i  s e m p r e  a l le  l o r o  m a -  

n i f e s t a z i o n i  f i s i c h e .  D i  <iui l o  s f o r z o  e v i d e n t e  in  a l c u n i  di e s s i  p e r  e s c o g i t a r e  

i n t e r p r e l a z i o n i  c o s i  c o m p l i c a t e  e d  a r t i f i c i o s e  ( o n d e  n o n  a b b a n d o n a r e ,  c o m e  

e s s i  c r e d o n o .  il t e r r e n o  d e l  c o s i  detto ,  p o s i t i v i s m o  s c i e n t i f i c o ) ,  d a  fa r  p a r e r e  

p ii i a c c e t t a b i l e  e  p ii i s e m p l i c e  ( q u a n d o  f o s s e  d i m o s t r a t o  n e c e s s a r i o )  I 'am - 

m e t t e r e  l’ e s i s t e n z a  e  l ' i n t e r v e n t o  d i  e n t i t y  s p i r i t u a l ! .  a n z i c h d  i | u e l l e  c o s i  o s c u r e  

e  m i s t c r i o s e  s p i e g a z i o n i  d i e  si  p r o p o n g o n o  s o t t o  la  v c s t e  di n o m i  i p ii i s t r a n i  

e  d i v e r s i .  Obscurum per obscurius ».

Q u a n t o  a g l i  i d e a l i s t i  a s s o l u t i .  i q u a l i .  p u r  « o l t r e p a s s a n d o  la  r i s e r v a  d e l  

M o r s e l l i  e  d i a l t r i  » r i t c n g o n o  c h e  <- si  r i m a n e  p u r  s e m p r e  n e l l a  c e r c h i a  d e  

m a t e r i a l i s m o  e m p i r i c o : p o i c h e  si t r a t t a  n o n  d i  e n t i t y  i m m a t e r i a l i ,  s i  d i  f o r m e  

c o r p o r e e  e  p a r v e n t i  a i s e n s i  p e r  q u a n t o  di  m a t e r i a  a t t c n u a t a  e d  i m p o n d c -  

r a b i l e  e  c h e  q u i n d i  <> a v r e m o  m a n i f e s t a z i o n i  m a t c r i a l i ,  m a  n o n  I 'a n im a .  la 

<|uale n o n  p u d  r i p r o d u r s i  in f o t o g r a f i e  di  l a n t a s m i  », 1’ A .  o b b i c t t a :  <> Q u e s t o  

(• i n d u b i t a b i l e .  M a  l ' a p o s t o l o  P a o l o  n o n  p a r l a v a  di u n  c o r p o  s p i r i t u a l e  e  di  

r e s u r r e z i o n e ?  E  s e  v e r o  f o s s e  c h e  il c o r p o  c a r n a l e .  il sareosoimj, c o m e  di-  

c o n o ,  s i a  c o m p e n c t r a t o  d a  u n a  s o s t a n z a  e t e r e a  o  e l e t t r i c a  o  r a d i a n t e  ( c o m e  

c o r r e g g e  il L o t n b r o s o )  c h e  d a  q u e l l o  v a r i a m e n t e  e m a n a .  c o m e  o r a r n a i  p a r  

D r o v a t o  d a l l a  f i s i c a  v e r o  p e r  tu tt i  i c o r p i  e  n o n  s o l t a n t o  p e i  r a d i o - a t t i v i .  d o -  

v r e m m o  p u r e  a m m e t t e r e  p o s s i b i l e  c h e  l ’c n e r g i a  p s i c h i c a  in  c e r t e  s p e c i a l i  

c o n d i z i o n i  t e n d a  a p r e n d e r e  f o r m e  s t e r e o p l a s t i c h e .  o r g a n a n d o  i n t o r n o  a  s<% 

e d  a s s i m i l a n d o  la m a t e r i a  e t e r e a  r a d i a n t e  d a l  m e d i o  o  d a g l i  a s t a n t i  a l i a  se *  

d u t a ,  o  a n c h e  d a l  m e z z o  c i r c o s t a n l e ,  o n d e  p o t e r  d a r  s e g n o  d e l l a  s u a  p re-  

s e n z a ,  c o m e  n e l l a  v i t a  lo  s p i r i t o  d p u r e  v ir t i i  i n f o r m a t i v a  e  o r g a n a t r i c e  d e l  

c o r p o .  s e n z a  c h e  p e r  q u e s t o  p e r d a  la  s u a  n a t u r a  i m m a t e r i a l e  e  c o n s a p e v o l e  

« M a c i d  c h e  pi ii  m o n t a  »•, p r o s e g u e  il <• s i  e  c h e  in  t u t t a  q u e s t a  n e-  

b u l o s a  d i  fatt i c h e  m a l  si d i c o n o  m e t a p s i c h i c i  p e r e h d  si t r a t ta  s e m p r e  di 

p o t e r i  i n e s p l o r a t i  d e l l ’a n i m a .  a p p a i o n o  s e g n i  i q u a l i  p e r  a l t r a  v i a  c o n f o r m a n t )  

l a u t o n o i n i a  d e l l a  p s i c h e ,  c r e s c e n t e  c o l l a  d i s i n t e g r a z i o n e  d e H ' o r g a n i s m o  fi- 

s i c o ,  e  p r e s u m i b i l m e n t e  c o m p i u t a  c o l l a  e s l i n z i o n c  di q u e s t o . . . .  O r a  tu tta  

q u e s t a  m o l t i t u d i n e  di o s c u r i  fatt i  e  d i s e g n i  di fac o lt it  la t e n t i  n o n  p r o v e r a .  

s i a  p u r e ,  a n c o r a  l ' i p o t e s i  d i e n t i t a  s p i r i t u a l i  f u o r i  di n o i ,  e  t a n t o  m e n u  c h e  

q u e s t e  s i e n o  a n i m e  di d i s i n c a r n a t i .  c o m e  d i c o n o :  m a  t e n d e  a l  t n e n o  a d ila -  

ta r e  i c o n f i n i  d c l l ' a n i m a .  p e r s u a d e n d o c i ,  p e r  m o l t e  v i e .  c h e  I’e n e r g i a  p s i 

c h i c a  n o n  si  s i a  c i r c o s c r i t t a  e  c o s t r e t t a  n e i  b r e v i  c o n f i n i  d e H ' o r g a n i s m o  c o r -  

p o r c o  •>.
K i f e r e n d o s i  q u i n d i  ai r i s u l t a t i  pi ii  s i c u r i ,  c o n s e g u i t i  f i n o r a  d a l l a  n o s t r a  

K i c e r c a ,  l ' A .  c o n c l u d e ,  c h e  si  (* gift fat to  « u n  tal p a s s o ,  d a  c o n f o r t a r c i c o m e  

p e r  u n a  a p p r o s s i m a z i i m c  a d  u n a  a n i m a t r i c c  e  l u m i n o s a  v er i t i t .  v e r s o  c u i  

c o n d u c o n o  le  v i e  c o n v e i g e n t i  d e l l a  v i t a :  t a n t o  piii  s e  p e n s i a m o  c h e  in  p o c o  

piii  d i t r e n t ' a n n i ,  d a  q u a n d o ,  si  p u d  d i r e ,  d a t a  la  r i c e r c a  s c i e n t i f i c a  s o p r a  l 'e -  

s p e r i e n z e  p s i c h i c h e  u l t r a n o r m a h ,  n o n  e r a  l e c i t o  s p e r a r e  d i  c o s t r u i r e  il p o n t e  

piii  a r d i t o  c h e  s i a s i  m a i  t e n t a t o  d i  g e t t a r c  s u l  f i u m c  d e l l a  m o r t e

I.A KKDAZIONK.
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' T E L E P A T I A  ?

C o m e  i l e t t o r i  a v r a n n o  a p p r e s o ,  a  s u o  t e m p o ,  d a l l a  s t a m p a  q u o t i d i a n a .  la  

n o t t c  d e l  23 a g o s t o  u. s..  a d  A r g e n t a ,  p r e s s o  F e r r a r a ,  a v v e n n e  u n  f a t t o  d i  s a n g u e  

a l q u a l e  si r i t e r i s e e  u n  f e n o m e n o  d i  c a r a t t e r e  t e l e p a t i c o .  V 'e r s o  le  o r e  23 d i  d e t i o  

g i o r n o  1‘ A r c i p r e t e  d o n  G i o v a n n i  M i n z o n i ,  u s c i t o  d a l  c i n e m a t o g r a f o ,  s i  a v v i a v a  

v e r s o  la  p r o p r i a  a b i t a z i o n e ,  <|uando. g i u n t o  in  u n a  l o c a l i t a  p i t i t t o s t o  d c s e r t a ,  

v e n n e  a g g r c d i t o  d a  d u e  s c o n o s c i u t i  c  f c r i t o  g r a v e m e n t e  a  e o l p i  d i r a n d e l l o .  

T r a s p o i t a t o  a c a s a .  e g l i  m o r i v a  d o p o  u n ’ o r a  d i  a g o n i a .

N e l l e  p r i m e  o r e  d e l  m a t t i n o ,  a  R a v e n n a ,  u n  s a c e r d o t e ,  d o n  A n g e l o  Z a n -  

n o n i  di a n n i  83. c a p p e l l a n o  d e l l a  p a r r o c c h i a  d i  S .  R  c c o ,  d a  p a r e c c h i  m e s i  

o b b l i g a t o  a l  le t t o .  p r i m a  c h e  l ’a s s a s s i n i o  f o s s e  n o t o  a  R a v e n n a ,  d i s s e  a l i a  g o -  

v e r n a n t e  c h e  l o  v c g l i a v a :  « H a n n o  a m m a z z a t o  d o n  G i o v a n n i :  l o  h a n n o  

a m m a z z a t o  in u n  c a n t o n e » .

A  t a le  p r o p o s i t o  il s i g n o r  K .  M a r i n a  c i  h a  p r o c u r a t o  la  s e g u e n t e  l e t t e r a  

d e l l a  g o v e r n a n t e .  l a  q u a l e  v i e n e  a  c o n f e r m a r e  e  a  i l l u s t r a r c  il f a t t o ,  l e t t e r a  

e h e  n o i  r i p r o d u e i a m o  u n i t a m e n t e  a l l e  c o n s i d e r a z i o n i  di c u i  il s i g .  M a r i n a  si  

p i a c q u e  c o r r e d a r l a .

La Repazionk.

IU. mo S ’gno re,

Il Sacerdote l). Angelo Zannoni, vegliardo di 85 anni, e in- 
fermo da sctte tnesi, ed e di una sordita indescrivibile. Yenerdi 
u. s. (24 agosto) al mattino di buon’ora, come di consueto. andai 
nella sua camera ed egli mi disse « che avevano ammazzato Gio
vanni, quello, al quale egli aveva fatto la fotografia, e che l ’avevano 
ucciso in un cantone». Cost ripeteva ad ognuno della famiglia. ma 
nessuno capiva e ci credeva. Egli e stato bravo dilettante fotogra- 
fico; non si poteva indovinare chi fosse tale persona. Piii tardi, 
circa meta del mattino stesso, si apprese che era stato ucciso 
il povero don Giovanni Minzoni. Si immagini la meraviglia di 
tu tti! Aliora, per intenderci, gli scrivcmmo il cognome, a cui 
rispose: « Si, si, D. Giovanni Minzoni, quello al quale feci il 
ritratto ».
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Sappia che non era in relazione col povero Minzoni, e la 
fotografia gliel t fece parecchi anni fa. L ’assassinio era stato com- 
messo la notte del 23, circa le 10'/,, e la inorte avvenne poco 
dopo la mezzanotte. Chiestogli come 1'aveva saputo, non seppe 
rispondere, essendo tanto debole per il male e per la veechiaia; 
non ha quasi piu memoria e, forse per anemia cerebrale, tante 
volte delira. E appunto si credcva fosse un delirio. dandoci la 
triste notizia. Ma purtroppo fu realta.

Ossequi.
Ravenna, j ,  agnsto 1923.

S o f i a  N a x n i .
*

* *

Fenomeno autentico e strano, se si pensa d ie il percipiente 
vive, si puo ben dire, fuori del mondo. perch6 da sctte anni ' 
infermo e completamimte sordo. Per spiegare l'azione telepatica 
dcvcsi ammettere una delle segucnli due ipotesi: o il niorente 
si e manifestato durante il sonno del percipiente, ed in tal caso 
havvi il sogno premonitore; oppure l'azione telepatica e rimasta 
in potenza e si 6 manifestata al risveglio del percipiente.

Escludendo queste due ipotesi non rimane che 1'ipotesi spi- 
ritica. Io propendo per (juest'ultima, perche non trovo nel feno- 
meno il movente per un’azione telepatica: infatti fra i due non 
esistevano rapporti di parentela, ne di spiccato affetto. 11 solo 
fatt > dell’aver il percipiente fotografata, parecchi anni prima, la 
vittima, non 6 sufficiente per spiegare il desiderio del morente 
di annunziargli la propria fine.

E. Marina .

II m etodo sperim entale.
L a  s p e c i e  u m a n a .  n e i  d i v e r s i  p e r i o d i  i l c l l a  s u a  e v o l u / . i o n e .  p a s s o  s u c -  

e c s s i v a m e n t e  d a l  s e n t i m e n t o  a l i a  r a g i o n e .  a l L e s p c r i e n z a .  I l a p p r i m a  il s e n t i -  

m e n t o  s o l o  s ' i m p o s e  a l i a  r a g i o n e  c o n  le  v e r i t f t  d i  f e d e .  c i o e  c o n  la  t e o l o g i a .  

L a  r a g i o n e  o  la f i l o s o f i a .  d i v e n u t a  a  s u a  v o l t a  d o m i n a t r i c e .  p a r t o r i  la  s c o l a -  

s t i c a .  F i n a l m e n t e .  l ' e s p e r i e n z a .  c i o £  l o  s t u d i o  d e i  f e n o i n e n i  n a t u r a l i ,  i n s e g n o  

a l l ' u o m o  c h e  le  v e r i t y  d e l  m o n d o  e s t e r i o r e  n o n  si  t r o v a n o  f o r m u l a t e  n£ n e l  

s e n t i m e n t o .  n e  n e l l a  r a g i o n e .  l i s s e  s o n o  s o l a m e n t e  le  n o s t r e  g u i d e  i n d i s p e n  

s a b i l i : m a  p e r  o t t e n e r e  q u e s t e  v e r i t y  b i s o g n a  n e c c s s a r i a m e n t e  d i s c e n d e r c  

n e l l a  r e a l t a  o b i e t t i v a  d e l l e  c o s e ,  o v e  e s s e  s i  t r o v a n o  n a s c o s t e  c o n  la  l o r o  

f o r m a  f e n o m e n a l e .  C o s l  a p p a r v e ,  c o l  p r o g r e s s o  n a t u r a l e  d e l l e  c o s e ,  il i n e l o d o  

s p e r i m e n t a l e  c h e  t u t t o  r i a s s u m e .  e  c h e  si  a p p o g g i a  s u c c e s s i v a m c n t e  s u  tre  

r a m i  d i  q u e s t o  i m m u t a b i l e  t r i p o d e : i) s e n t i m e n t o ,  la  r a g i o n e ,  l ' e s p e r i e n z a .

Ci.acde Bernard.
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PER UNA RETTIFICA D1 CAMILLO FLAMMARION

Dal nostro amico, il Comm. Luigi Testa, riceviamo la scguente lettera 
che ben volonticri pubblichiamo :

Chiarissimo ed egregio Diretlore,
Roma, 24-tt-u jJ}.

Leg go in questo momento. su Lure c Omhra, la X. d. I ) : Una retttfict 
di Camilla 1'iammarion.

La inia doverosa spiegazione c semplice. Ella conosce. caro Direttore. 
■le condizioni poco felici della mia vista, le quali mi victano, quasi, di leg- 
gere. Ma, dal pochissimo che lessi, qualche anno fa. in articoli critici della 
stampa quotidiana su Eusapia Palladino e sui suoi ammiratori, avevo ritratto 
l'impressione, che il Flammarion avcsse avuto per lei una fede illimitata e 
che, al pari di rncdti altri, la considerasse come il medium idealc. classico. 
La prova in contrario, da Lui apportata. (•, perf>, esauriente ; ed io sono ben 
lieto di veder ristabilita l'esattezza dci fatti. Tantoppiu lieto. in quanto essa 
suffraga — con l'alta autorita del Flammarion — quanto io volli ricordarc 
nel mio articolo « Ve quid mmis » : la larga parte, cio6 da fare al trucco, nei 
fenomeni medianici.

Piii lieto ancora sono del fatto, che quella mia lallace imprcssione mi 
abbia procurato un’altra prova: quella che I'illustre Maestro— pci quale ebbi 
semprc tanta ammirazionc — ha avulo la pazicnza di leggere le modeste 
osservazioni di un modestissimo gregario. « Noblesse oblige » : cio che non 
tutti sanno intendere.

FI spero, lopo cid, che il grande scienziato si dichiarera soddisfatto.
Le rinnovo. egregio Direttore. i ntiei piu cordiali saluli.

Devotisstmo 

L. T e s t a
*

*  *

Mentre prendiamo atto- della rettifica e non possianio che lodarci della 
sincera correttezza del nostro amico, dobbiamo rilevare, ancora una volta, 
gli equivoci e gli errori a cui puo condurre la stampa ignara o in mala fede. 
e mettere in avvertenza il pubblico contro simile, deplorcvole andazzo.

Il Comm. Testa, poi, con altra nobile quanto affettuosa lettera, rassegna 
le sue dimissioni da collaboratore della Kivista; dimissioni giustificate c che 
noi non sapremmo respinge’re se non amassimo meglio sperare che egli non 
vorri essere cosl reciso e che continuer^ ad onorarci de' suoi scritti quando 
questi presentassero qualche interesse per i nostri lettori.

La Direzione.
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Vincenzo Tunimolo

• Pochi giorni dopo la pubblicazionc del suo ultimo articolo nello scorso 
fascicolo della nostra Rivista. ci e giunla la notizia della morte di Vincenzo 
Tummolo. Scompare con lui uno dei piu anticbi e attivi cultori dello Spi- 
ritismo, per il quale egli, pasture cvangelico. ebbe ad aftronlare non poche 
ostilit& da parte dei superior]' gerarehici, fino al punto da dovere abbando- 
nare in questi uliimi anni il proprio ministero. Scrisse assiduamentc in Luce  

e Otnl/ra fin dal primo anno, e cio«' dal 1901 : nel 1002 fu tra gli studiosi in- 
vitati dalla nostra Societa, per ii Corso di Conferenze allora istituito; ed era 
Socio Onorario della nostra Societa di S. I’, dalla sua fondazione.

Nel 1002 confutb il volutnetto del Scrgi contro V Anim ism o e Spiritismo 

dell'Aksakof con un opuscolo intitolato: Ossen-azioni cn tu h e sopra di Ani- 

misnto e Spiritismo di G. Serei. Tre anni dopo pubblicava un ponderoso vo
lume di circa 700 pagine in-H<> intitolato Suite taxi positive dello Spiritua- 

lis m o ; nel 10(12 tradusse la monumentale opera Animismo e Spiritismo di 
Aksakof corrcdandola di numerosi Capitoli aggiunti, intcsi ad aggiornare 
l'opera. Infine, lo scorso anno la Casa Ed Lure c Omhra pubblicava la sua 
tra lu/ione italiana della classica autobiografia di E. d'Espcrance : I l  Paese 

dell'Omhra. essa pure illustrata da note in appendice. Delle osperienze fatte 
coi medium piu noti e con soggetti appartenenti anche alia sua stessa fa- 
ntiglia egli pitbblicd nclla nostra Rivista numerose relazioni.

Nonostantc una certa rigidita non giustificata. secondo nei, dalle con* 
dizioni attuali della ricerca e che forse gli derivava dal suo abito ecclesia- 
stico, egli fu sempre con not nelle linee di massima e se ne staccd soltanto 
quando credettc d ie le nostro direttive potessero mcnomare la sua indipen- 
denza personale.

Com andantc D arget

11 nome del Comandante Darget. morto a Parigi nello scorso niese di 
giugno all'eta di 76 anni, c particolarmente legato alia storia della Ricerca 
I’sichica per le sue esperienze della cosi detta fotografia degli effluvi umani 
e del pensiero, le quali furono oggetto, nel 1808, di una comunicazione 
all'Accademia delle Scienze di Parigi. Era consideralo come uno dei pionieri 
dello Spiritisino in l-'rancia. Nel 1905 egli scriveva : « ('redo che esista un 
Dio increato. che ha creato da tutta I’eternita, senza principio e senza fine. 
Credo nell'anima immortale che ha avuto principio. ma non pu6  aver fine ».

II Darget era tesoriere della S o u n d  per to toto^ratia traserndenta/e fon- 
data da liman ucle Vauchez.

L a D ik k z io n e .
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Ch. R ic h c t: T raitd  dc M etapsychique (1).

La pubblicazione tii una seconda cdizione dell'ormai celebre «Trattato 
di Mctapsichica » del prof. Kichei, pubblicazione che succedc alia prima con 
intervallo di tempo assai breve, risulta un evcnto di buon augurio per le 
sorti tuture della nuovissima scicnza, giacche concorre a dimostrare come 
negli ambienti scientifici siasi grandemente accresciuto 1’interesse per tali 
ricerche. 11 che appare maggiormente palcsc qualora si tenga conto dell’alto 
prezzo dell'opera.

Comparando tra di loro i testi delle due edizioni. si rileva come il 
prof. Kichet oltre ad avere provveduto la nuova edizionc di una lunga ed 
interessante prefazione, abbia fatto nunierose aggiunte importanti a diversi 
capitoli, al fine d’includervi i riassunti di recentissime csperienze metapsi- 
chiche, tra le quali se ne annoverano talune che prescntano valore risolu- 
tivo in online alia realtfi dei fatti. Noto inoltre l’aggiunta di alcune pagine 
di considerazioni e discussioni teoriche in rapporto con le obbiezioni che 
gli rivolsero i suoi critici. Kilevo infine ch'egli |iion ha modificato o sop- 
presso nessuna delle non poche alfermazioni cd argomentazioni, piu o meno 
inesatte o gratuite, che i suoi critici — tra i quali lo scrivente — gli ave- 
vano scgnalato; ma. probabilmenie, il farlo non gli fu possibile per ragioni 
editoriali.

Lcco l'enumerazionc delle aggiume da me rilevate in base a un accu
rate confronto fra i testi dolle due edizioni:

Pag. 217-221 — Lsperienze con la medium Mrs. Leonard, intorno al le- 
nomtno della lettura in libri chiusi, nonch£ della lettura in giornali la cui 
composizione tipografica era in corso di stampa.

Pag. 251-257 — Lsperienze di lettura in buste chiuse, col medium po- 
lacco sig. Ossowiecki.

Pag. 423-424 — Aggiunta di un caso al capitolo delle « Monizioni di 
Morte ».

Pag. 5Ui, e 520-521 — Aggiunta di tre casi al capitolo delle « Premo- 
nizioni.

Pag, 5/6-577 — Kitocchi e commenti intorno alle csperienze del dottor 
Craw ford con la medium miss Goligher.

( 1 )  l . m e  e d i t i o n .  P a r i s ,  A l c a n .  I*»23.
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Pan. 631*632 — Aggiunta del caso Cushman al capitolo della * Foto- 
grafia Spiritiea ».

Pag, 681-684 — N'uove aggiunte al capitolo delle « Materializzazioni ». J 
seguite da commend intorno alle esperienze negative alia « Sorbonne ». >

Pag. 6*)6-703 — Nuove esperienze con la medium Mad. Prado (Brasile): 
col medium Bougick (Varsavia): col medium Franek Kinski ( \ ’arsavia); 
piii una breve descrizione delle esperienze del dottor Guv I)u Bourg Du 
Bozas.

Pag 773 — Breve accenno ai fenomeni di « Telecinesia in rapporto ad 
evenli di morte «. e considerazioni in proposito.

Pag. 804-808 — Nuove argomentazioni in rapporto al fatto del paral- 
lelismo psicofisiologico tra i fenomeni del pensicro e le funzioni del cer- 
vello.

Ci6  prcmesso, tornera utile sotl’ermarci aI(|uanto sulla prefazione. la 
quale appare interessanle sotto punti di vista diversi. In essa il prof. Richct 
risponde anzitutto ad alcune obbiezioni d’ordine generale rivoltegli dai suoi 
critici. per poi indagarc i risultati pratici conseguiti con la pubblicazione 
del suo Irattato.

In merito alia parte in cui si risponde alle obbiezioni dei critici. io 
debbo interloquire per una rettifica personale, giacche il prof. Richet mi 
attribuisce la paternity di un'obbiezionc che io non mi sono mai sognato di 
fargli. Egli scrive: « Ernesto liozzano. della cui opinione io faccio gran cas \  
mi ha sevcramente rimproverato di avere separata la metapsichica obbwtnva 

da quella subbictiiva', poiche. sccondo lui, questi due capitoli. della metapsi
chica sono in realli quasi sempre confusi insieme. Io non posso condividere 
tale opinione poiche a me sembra che, per Io meno, dal punto di vista di- 
dattico, una separazione di tal natura costiluisca un progresso di classifica- 
zione incontestabile ». Verissimo; e quesla e pure la mia opinione; per cui 
non solo io non I'lto mai rimproverato di avero adottato tale giustissima. le- 
gittiina, necessaria separazione tra le due classi xli manifestazioni, ma net 
mio libro sui « Fenomeni d'lnfestazione » ho adottato a mia volta l'identico 
sistema di classificazione, separando i fenomeni obbirttivi. o di • poltergeist *. 
da qtielli subbiettivi, o « d’infestazione propriamcntc delta ». Mi chiedo, per- 
tanto, come mai il professore Richet abbia potuto immaginare che io lo 
* rimproveravo severamcnte » in proposito. Suppongo che avendo egli do- 
vuto leggere centinaia di recensioni dell'opera sua, cio abbia determinato 
una confusione spiegabilissima tra le obbiezioni rivoltegli da un altro critico, 
c quelle da me formulate. Comunque, I'equivoco 6 spiacevole; tanto piii che 
I'obbiezione di cui mi si fa carico e logicamente insostenibile; ma, quel che 
t  fatto £ fatto.

Fassando a considerare la seconda parte della prefazione in esame. in 
cui il prof. Richet indaga i risultati conseguiti con la pubblicazione del suo 
Trattato. not'» con soddisfazione ch'egli fa giustamente rilevare che se la 
critica scientifica e profana si 6 ribellata furiosamente contro i fenomeni ob- 
biettivi da lui esposti e dichiarati real! nel suo Trattato, nondimeno nessun 
critico si 6 ribellato contro i feno neni subbiettivi da lui ugualmente esposti 
e dichiarati reali, sotto la denominazione generica di « criptestesie » (tele- 
patia, telestesia, chiaroveggenza nel passato, nel presente e nel futuro). Dopo 
di che egli osscrva:
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«Tutto ci6  si risolve in un'acquisizione considerevole, di cui non e 
possibile dissimularsi l'importanza. Quando si presenlano al pubblico scicn- 
tifico e profano, dei fatti tanto nuovi e tanto strani quali sono quelli meta- 
psichici, non A possibile evitare il sollevarsi di una furiosa opposizione. E 
pertanto giA molto se si 6 pervenuli a fare acrettare una mctA delle C"nce- 
zioni nuove. E a proposito di questa metA, si rileva com’essa non siasi quasi 
piii messa in discussione... Se il mio libro non avesse avuto altro risultato 
ehe (piello di far penetrare nell'ambiente scientifico positivo questo nuovo 
dato rivolu/.ionario... io sa'ei persuaso di avere falto opera utile... ».

Cosi il prof. Richet, e tutti converranno con lui su tal punto; giacehe 
il risultato ottenuto appare di un’importanza veramente straordinaria quanto 
insperata per I'avvenire della nuova scienza; mentre A indubitabile die il 
merito maggiore per averlo rapidamente conseguito, spetta al professore 
Richet, il quale ebbe il coraggio morale di affrontare e sfidare l'impopolarita 
scrivendo un autentico Trattato di Metapsichica, e presentandolo ufficial- 
mente ai propri colleghi dell’Accademia delle Scienze, che a tale scopo aveva 
adunali in grande assemblea; gesto audace e nobilissimo che costituira il 
suo maggiore titolo di gloria dinanzi ai postcri.

K .  R o 7.7.a . \ o .

F. N ietzsche: La Volontd di Potenza (1).

Si tratta della raccoita dei frammenti di quclla che doveva esscrc. nel 
proposito dell'A , la massima opera propriamente filosolica di Nietzsche.

Sul lilosofo del Superuomo la nostra rivista ha manifestato troppo 
spesso il proprio pensiero per dover qui ripetere ancora una volta il giA 
detto Durante quegli stessi anni in cui ddago anche in Italia la frenetica 
ammirazione per Nietzsche, noi fuinmo avversi a questo scrittore la cui opera 
fu tanto piii perniciosa, quanto piii egli pote e pu6  essere considerato grande 
come artista (2)

La presente traduzione e la priina che si pubblichi in lingua italiana.

R. Sh irley : La Visione nel Cristallo (3).

Seconda edizione del noto opuscolo sulla visione nel cristallo e la ine- 
dianitA « al bicchier d'acqua ». Precedj uno scritto di V. t'avalli su « la pro- 
fezia ed il futuro » e seguono altri scrilti di vari autori sul tema.

A. B.

i l )  Milano. Casa Ed. « Isis » 192?.
(2) Vcdi L n ct t  Ombra, anno 1901. p. 145 (A . M arsorati: La Ftloso/ia dtl Si<fvtuowo); »nno 

1921, p 1 ''A. Afarsom fi: I l Crefruscofa dtj?li Idoli).
(3) Napoli, Soc. Ed. Parten^pea ( 1»23).
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L’ ISTITUTO BRITANNICO DI SCIENZE PS1CHICHE

( The Uriti'.h College of Pyschic Science; 59, Holland Park, London \V. 1 1 ).

(fiesta f mdazione privata, inaugurata nell’Aprile del 1920, vuol essere 
• un centra di istruzione. dimostrazione e ricerca in tutto cid che riguarda 
il grande teina della scienza psichica ». Essa 6 stata promossa da Mr. J. 
H ew  AT Mc K e n z ie  (noto autore di opere spiritiche). il quale funge da rettore 
onorario deH'istituto, e dalla sua consorte, che vi ha quality di segretaria. 
pure onoraria (ciod gratuita). I fondatori hanno tutto il carico finanziario del- 
l'istituto; viceversa. essi percepiscono le quote d'iscrizione dei soci (che non 
possono essere piit di 500) e le speciali tasse che i soci stessi possono es
sere chiatnati a versare per assistere a determinate sedute tnedianiche. Co- 
mun<iuc, il detto carico finanziario dev'essere abbastanza forte (non ostante 
qualche donazione di volenterosi). a giudicare dai risultati assai notevoli con- 
seguiti finora. Presidente onorario dell’istituto 6 Sir Arthur Conan Doyle, il 
notissimo scrittore e spiritista inglese.

II prograinma dell'istituto ha tendenze dichiaratamenle spiritiche: lo 
scopo di esso, infatti, d «non di cercare se la vita continua dopo.la morte. raa 
di diinostrire che e cosi ». Tuttavia possono iscriversi all'istituto stesso « agno
stic!, sccttici, e credenti * senza distinzione.

*
* *

l.o stabile occupato dall istituto d di propriety del fondatore. La bella 
e grande casa. situata in tranquilla posizione, contiene fra I’altro una biblio- 
teca specializzata (di alcune migliaia di volumi), una sala di lettura. un ga- 
binetto per « cure psichiche », una camera per sedute di chiaroveggenza e 
per conferenze. un laboratorio per esperimenti di medianitd fisica, un altro 
per esperimenti di « fotografia psichica » con annessa camera oscura, ecc- 

Le persone iscritte al Collegio possono assistere, per turno, alia mag- 
gior parte delle sedute mcdianiche ivi organizzate con i piit svariali soggetti 
britannici ed esteri. Esse inoltre possono seguire i varii corsi d'insegnamento 
che vi vengono svolti (fra i quali ve n '6 uno per lo sviluppo delle facolta 
medianiche nelle persone nortnali), e ricevono la bellissima rivista trime- 
strale riccamente illustrata, che l'lstituto pubblica sr.tto il titolo d i« Psychic 
Science ». Di questa rivista verainente notevole sono gift usciti 7 nunteri.
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contenenti una ricca documentazione di fatti, osservati ncll'lstituto stesso ed 
altrove.

Questi fatti riguardano numerosissime sedute con eccellenti soggetti a 
medianita di ogni tipo, sia fisico, sia mentale. Fra i piu interessanti di tali 
soflgctti rammenteremo Mr. Vout Peters. Mrs. Osborne Leonard. Mrs. Blan
che Cooper, Miss Besinnet, alcuni medium « fotografi ». l'austriaca Frau Sil- 
bert con fenomeni di apporto, la ragazza ilannie (pure austriaca) con feno* 
meni di « poltergeist », Evan Powell con cctoplasmi e voci. Stella C con 
* vento psichico »e fenomeni termici: ecc. ecc.

I principali corsi che si sono tenuti ali'lstituto durante il 1923 hanno 
svolto i tend seguenti: I'a/ori sp ir itu a ls  (Mr. F. Bligh Bond); P sicotogia  Iiso -  

te r ic a  (Miss Violet M. Firth): L a  S c ic n z a  d elta  v ita  in te r  io r e  (Miss Violet 
Burton); I s t r u z io n i  p r a tic h e  p e r  e s p e r im e n ti con  p la n ch e tte  c  co n  s e n / tu r a  o n -  

lom a tica  (Mrs. Hester Travers Smith); S v itu p p c  p s ic h ic o  g e n e r a te  (Mrs. Wor
thington). Attualmente si progetta un corso biennale, diviso in piu sezioni. 
come compendio generate della Metapsichica. E un compendio consimile. 
ma in forma di volume sintctico. £ pure alio studio: poichd I'lstituto vor- 
rebbe offrire ai metapsichisti un quadro riassuntivo — proprio qucllo che 
manca finora! — dei fenomeni gii bene accertati, chiaramente raggruppati 
per classi e categoric.

•• • «
Un centro tanto notevole distudi metapsichici va seguito attentamentc in 

ogni sua manifestazione; e va data ogni miglior lode a Mr. H ew at McKevzik. 
ed alia di lui Signora, per averlo fondato e per dirigernc le sorti con abne- 
gazione pari all'avvedutezza. Essi non temono di pagar di persona, in ogni 
senso, e pur di provvederc di ottimi medium il loro fiorente istituto, non 
rifuggono anche da grandi viaggi attraverso l'Europa. I risullati finora otte- 
nuti con questo metodo costoso, ma sicuro, non potrebbero essere migliori 
tanlo piu che, in effetto, la parte sperimentale deH’opera svolta in questo 
« British College for Psychic Science » risulta di tipo piu scientifico di quanto 
lascerebbero supporre le premesse alquanto dogmatiche con cui l'istituto £ 
stato fondato.

W. M.

Conferenzc sui dati spiritici nella Divina Commcdia.

11 generale Giovanni Rotondi ha tenuto qualchc tempo fa due Confe- 
renze a\Y C'niversild Popotare di Avellino sul tema : Riscontri deglt odierni dati 
spiritici netta € Divina Commedia *.

L’egregio conferenziere rilevd innanzi tutto lo speciale carattere che il 
Poema dantesco presenta dal punto di vista dello Spiritismo, non soltanto 
per il fatto che l'azione di esso si svolge intieramente nell' « altro mondo » 
ma anche per la dottrina circa gli attributi e le azioni dclle anime. Dopo 
aver riassunto la teoria di Dante sulle anime, esposta da Stazio nel 25* del 
Purgatorio, rilevb che essa corrisponde alle cognizioni dcll'attuale scienza 
psichica, specie per quanto concerne l'avvedimento di attribuire alle anime 
dell’al di 1&, un concreto residuo dei loro affetti, odii, caratteri e azioni. Svolta
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quindi U tesi che Virgilio, per lo speciale officio che compie, ci richiama 
alia menie gli « spiriti-guida » delle odierne espenenze, il conferenziere inter
pret*') in base a queste sue teorie alcuni episodi della Commedia muovendo 
dal principio, se non strano, mol to ardito che Dante compie nell'al di 1& la 
rievocazione delle Ombre in quality di medium. In altre parole.il viventepel- 
legrino dell’Oltrstomba presterebbe alle Ombre medesime la potenza vitale 
grazie a cui esse concrcterebbero momentaneamente la loro idea fissa, il 
pensiero dominante col quale o per il quale morirono.

A parte queste applicazioni pratiche, il generate Rotondi affermh in 
linea generalc che Dante, dalle opere antiche che trattavano della scienza 
ilegli Spiriti, dalle esperienze e dalle pratiche inagiche del suo tempo, ela- 
bord quelle sue speciali dottrine delle aninie e degli spiriti che trovano un 
riscontro nella moderna psieologia.
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